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Considerando che è nostra intenzione presentare in fu
turo su questa rivista degli ottimi ricetrasmettitori in sca
tola di montaggio, affinché i nostri lettori possano de
dicarsi alla loro realizzazione con ogni possibile facili
tazione, abbiamo pensato di proporvi fin d'ora strumen
ti atti allo scopo. Il primo che consigliamo è appunto 
questo misuratore di campo che si rivelerà utilissimo 
nella fase di taratura. 

Costru i rs i un r ice t rasmet t i to re t rans is to r izza to , 

pur anche di r idotte d i m e n s i o n i e po tenza , p e n s i a 

mo s ia s tato e sia il s o g n o più r icorrente di ogni 

buon lettore o spe r imen ta to re d e g n o de l l ' appe l 

lat ivo di hobb is ta , ma quant i di co lo ro che si s o n o 

acc in t i con e n t u s i a s m o comprens ib i l e al la real iz

zaz ione di un s im i le appa rec c h io hanno o t tenuto 

r isultat i pari al le aspet ta t i ve? 

A sent i re i vari parer i , ed ancor più le var ie l a 

gnanze , a b b i a m o potuto cap i re che i for tunat i , 

o meg l i o ancora i più esper t i , non s o n o tanto nu 

meros i in p roporz ione a tutt i quel l i che ci hanno 

provato . I perché di quest i numeros i i nsuccess i 

s o n o da imputare a t roppi fat tor i per poter l i a n a 

l izzare tutt i , per cu i ci l im i te remo a par lare di 

quel l i che , a nostro avv iso , s e m b r a n o i più a p p a 

r iscent i e c ioè : i nadegua ta p reparaz ione degl i 

spe r imen ta to r i , spec ie se nove l l in i , sul c o m p o r 

t a m e n t o dei c o m p o n e n t i nel le var ie funz ion i cui 

v e n g o n o adat ta t i , e a ques to r iguardo va un par

t ico lare pens ie ro ai t rans is tor imp iega t i c o m e 

ampl i f i ca tor i di A . F , m a n c a n z a di ar t ico l i provvis t i 

di esaur ient i sp iegaz ion i su l le var ie fas i di m o n 

tagg io e ancor più di m e s s a a pun to , ed inf ine la 

la m a n c a n z a del la m i n i m a ed ind ispensab i le at

t rezzatura per la taratura e la m e s s a a punto dei 

vari s tad i . 

È nostra spec i f i ca in tenz ione, c o m e avrete 

già c o m p r e s o dai numer i an teceden t i ques to del la 

nost ra pubb l i caz ione , cercare di porre r imed io 

a ques ta d i f fusa m a n c a n z a , f a c e n d o sì che i nostr i 

lettor i , o a l m e n o co lo ro che hanno la paz ienza di 

segu i rc i p a s s o passo , p o s s o n o , con la s t essa f ac i 

lità con cui ora s o n o c a p a c i di far funz ionare un 

s e m p l i c e ampl i f i ca to re di B.F. , esegu i re con p ie

na sodd is faz ione e c o n o s c e n z a anche tutt i q u e 

gli altri proget t i ben più c o m p l i c a t i che p resen te 

remo di vo l ta in vo l ta . 

Noi d e s i d e r i a m o che i nostr i lettori non so lo 

s iano in g rado di esegui re un m o n t a g g i o s e g u e n 

do le nostre diret t ive a c c o n t e n t a n d o s i di un fun 

z i onam en to al la m e n o pegg io e c o n f i d a n d o nel la 

propr ia fo r tuna , ma anche che s a p p i a n o c o m e 

procedere oer una perfet ta taratura e, v o l e n d o ut i 

l izzare t rans is tor di cara t ter is t iche d iverse da q u e l 

li cons ig l ia t i , c o m e sost i tu i re i vari c o m p o n e n t i al 

f ine di o t tenere un r isu l tato sodd i s facen te , n o n o 

s tante le mod i f i che appor ta te . 

Intanto per com inc i a re la lunga s t rada del le e-

sper ienze in c a m p o « T R A S M I S S I O N E » sarà o p 

por tuno che egl i p rovveda a cost ru i rs i gli s t ru 

ment i s t re t tamente ind ispensab i l i che serv i ranno 

a fac i l i tar lo nel le future rea l izzaz ion i . Il p r imo s t ru 

men to che sul p iano de l l 'u t i l i tà occo r re rebbe rea

l izzare cons is te in un per fet to e s e n s i b i l i s s i m o 

misura tore di c a m p o . 

Perché a b b i a m o sce l t o propr io un misura tore 

di c a m p o ? 

Perché in prat ica esso oltre ad essere uno dei 

più util i è anche uno dei più cos tos i , qu ind i avrete 

più t e m p o per real izzar lo po tendo p r o g r a m m a r e 

la s p e s a in m o d o raz ionale e c o n s o n o alle vost re 

poss ib i l i tà . 

A C O S A SERVE UN MISURATORE DI C A M P O 

O v v i a m e n t e ques ta parte de l l 'a r t ico lo non in te

resserà in man ie ra sove rch ia co lo ro che già espe r -
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t i ss im i c o n o s c o n o p ro fondamen te tut te le p o s s i 

bi l i tà che un misura tore di c a m p o offre a ch i si 

d i let ta di r ice t rasmet t i to r i , ma c o n ques ta noi 

ci r i vo lg iamo p iu t tos to ai « noviz i » anco ra a cor to 

di c o n o s c e n z e o addir i t tura a co lo ro che per le 

p r ime vol te p rendono in m a n o una r iv ista di e le t 

t ron ica . 

In prat ica in cosa cons is te es s enz ia lmen t e un 

misura tore di c a m p o ? 

S e m p l i c e m e n t e in uno spec ia le c i rcu i to che 

cap ta il segna le di A . F t r a s m e s s o da un t rasmet t i 

tore e ne misura l ' in tensi tà. 

C o m e vedete la sp iegaz ione è abbas tanza s e m 

pl ice e su di essa non è necessar io d iscu tere u l 

te r io rmente . S i in tu isce fac i lmen te che un buon 

misura tore deve r isul tare di sensib i l i tà tale da 

poter sent i re il segna le di A . F e m e s s o da un t ra 

smet t i to re anche di po tenza mo l to r idot ta e ad 

una d is tanza var iabi le dai 5 0 ai 2 0 0 metr i non 

so lo per poter stabi l i re ad e s e m p i o qua le fra due 

o più esemp la r i e rogh i più po tenza , ma anche 

per co r reggere e cont ro l la re le var ie bob ine d ' a c 

cordo . Inoltre, po tendo mantenere il m isura tore 

di c a m p o non p rec i samen te v i c i n i s s imo al t ra 

smet t i to re , c o m e n o r m a l m e n t e occor re fare c o n 

altri appa recch i del genere c o m e a b b i a m o c o n 

s ta ta to di fa t to, ma ad una d is tanza più che ri

spet tab i le , si pot rà notare c o m e , ruo tando m i n i 

m a m e n t e i nuc le i del la bob ina de l lo s tad io f inale 

o il c o m p e n s a t o r e di acco rdo , la lancet ta de l lo 

s t rumen to s u b i s c a amp ie var iaz ion i ind icant i un 

a u m e n t o od una d im inuz ione del segna le i r rad ia

to a s e c o n d a del la rego laz ione ef fet tuata. 

P o s s e d e n d o un ef f ic iente misura tore di c a m p o 

si ha la possib i l i tà di tarare qua ls ias i t rasmet t i to re 

in m o d o perfet to af f inché erogh i la m a s s i m a po 

tenza. Cond iz ione ques ta che avrete ragg iunto 

q u a n d o sarete r iusci t i ad o t tenere la m a s s i m a de 

v iaz ione de l la lancet ta sul quadran te del m i su ra 

tore. 

Oltre al la taratura vera e propr ia , il m isura tore 

di c a m p o r isul ta i nd i spensab i le per s tabi l i re l 'op

t i m u m del la lunghezza de l l ' an tenna i r radiante o s 

se rvando , se acco rc i ando la od a l l ungando la il 

segna le si a t tenua od a u m e n t a . 

A b b i a m o cons ta ta to che t roppe vol te a causa di 

an tenne ca lco la te in man ie ra u top is t i ca e s p e s s o 

non c o n f o r m e m e n t e alle es igenze , non si r iesce 

ad acco rda rs i per fe t tamente sul la f requenza di 

em iss i one con il r isul tato di avere r i levant i perdi te 
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di A . F e c o n s e g u e n t e m e n t e minor por tata ch i l o 

met r i ca e su r r i s ca ldamen to dei t rans is tor f inal i . 

Nu l la di meg l i o poi del misura tore di c a m p o per 

acco rda re anche i fi ltri a P I - G R E C O del lo s tad io 

f inale o de l la bob ina di c o m p e n s a z i o n e per an ten 

ne acco rc ia te , perché s o l a m e n t e con esso si ha la 

possib i l i tà di sapere senza errori di sor ta qual 'è 

lo s ta to di magg io r rend imen to . 

S e m p r e con un misura tore di c a m p o si è in g ra 

do di stabi l i re se la f requenza e m e s s a r isulta in 

effett i que l la f o n d a m e n t a l e oppure s o l a m e n t e 

u n ' a r m o n i c a ; fat tore impor tan te quando si ha la 

necessi tà di dup l i care la f requenza f o n d a m e n t a l e 

di un osc i l la to re a quarzo per ragg iungere fre

quenze e levate. A ques to propos i to , tan to per fare 

un e s e m p i o , qua l che g iorno fa venne da noi un 

lettore che , avendo real izzato un t rasmet t i to re 

per i 2 7 M H z , non r iusc iva a capac i ta rs i c o m e , pur 

c o n s t a t a n d o in usc i ta de l lo s tad io f inale del pro

prio a p p a r e c c h i o una po tenza di A . F tan to e levata 

da poter accende re una l ampad ina da 6 volt 0,3 

wat t , tu t tav ia non r iusc isse a superare , od a l m e n o 

a ragg iungere , in t r asm iss i one la barr iera dei 2 0 0 

metr i . 

Co l misura tore di c a m p o che vi s t i a m o p resen 

tando noi s i a m o stat i in g rado di fornire i m m e d i a 

tamen te l 'esatta sp iegaz ione del d i l e m m a . 

L 'osc i l la tore a quarzo infatt i osc i l lava ef fet t i 

v a m e n t e sui 2 7 M H z , ma lo s tad io f inale per un 

p laus ib i le errore di taratura non r isu l tava a c c o r d a 

to su l la sudde t ta f requenza ma bensì sui 5 4 M H z . 

A ques ta c o n c l u s i o n e si g i u n s e osse rvando che , 

co l m isura to re pos to a 5 0 metr i di d i s tanza , m e n 

tre p red i sponendo lo sui 2 7 M H z per o t tenere 

una m i n i m a ind icaz ione occo r reva met tere lo s t ru 

men to alla m a s s i m a sens ib i l i tà , a c c o r d a n d o l o sui 

5 4 M H z era necessa r i o r idurne invece det ta s e n 

sibi l i tà per evi tare al la lancet ta di sbat tere v io 

l en temen te sul perno de l im i tan te il f ondo sca la . 

A c o n c l u s i o n e del la nost ra ch iacch ie ra ta d o b 

b i a m o propr io dedurre che un misura tore di c a m 

po non può manca re tra l 'at t rezzatura di quant i si 

d e d i c a n o al la t r asm iss i one o hanno in tenz ione di 

ded icarv is i in un p r o s s i m o futuro. 

Inoltre è d o v e r o s o agg iungere che l 'apparec

ch io che noi s t i a m o p resen tando , oltre a p o s s e d e 

re una sensibi l i tà tan to e levata da render lo s u p c 

riore ad ogni ef fet to a tutti gli altri appa recch i 

tut t 'ora in c o m m e r c i o , presenta anche il preg io 

eli poter cont ro l la re la percen tua le eli modu laz i one , 

di stabi l i re c ioè se un t rasmet t i to re r isulta m o d u 

lato al 5 0 % oppure al 1 0 0 % , o ancora se la m o 

du laz ione è pos i t i va o negat iva , vale a dire se la 

po tenza del segna le di A . F e m e s s o , in p resenza di 

m o d u l a z i o n e , a u m e n t a d ' in tens i tà o d im inu i sce 

c o m e di fat to può accade re . 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il m isura tore di c a m p o che noi p r o p o n i a m o ai 

nostr i lettori è cost i tu i to , c o m e vedes i in f ig. 1, 

da un c i rcu i to di s in ton ia c o m p o s t a , c o m e so l i to , 

da una bob ina , L 1 , sce l ta in m o d o che in a b b i n a 

men to con il condensa to re var iab i le di s in ton ia 

C 2 r iesca a spaz iare tut ta que l la g a m m a di f re

quenze che è nost ro in teresse captare. 

Per aumen ta re inoltre la sensibi l i tà d e l l ' a p p a 

recch io , anziché r ivelare d i re t tamente l 'A .F s e m 

p l i cemen te a t t raverso un d iodo al g e r m a n i o c o m e 

usua lmen te si fa , si è pensa to di inser i rne due, 

che nel lo s c h e m a elet t r ico sono s ig lat i D G 1 e 

D G 2 , c o n funz ion i di dup l ica tor i di t ens ione in 

man ie ra che la tens ione presente ai cap i di C 4 

risult i p ra t i camen te dopp ia di que l la che si sa reb 

be o t tenuta con una r ive laz ione norma le , a tut to 

van tagg io de l la sensib i l i tà . 

Q u i n d i , un part i tore di tens ione c o m p o s t o dal le 

res is tenze da R1 a R 5 e facen te capo ad un c o m 

muta to re , di s ig la S 1 , serve per poter regolare 

la sensib i l i tà del m isura tore di c a m p o s e c o n d o 

la po tenza de i t rasmet t i to r i in e s a m e e la d i s tanza 

al la qua le si ef fet tua il cont ro l lo . 

La p resenza del po tenz iome t ro R 5 , inser i to ne l 

la parte te rmina le del par t i tore, è prev is ta per 

mod i f i ca re la pos iz ione de l la lancet ta sul la sca la 

de l lo s t r umen to qua lora e s s a ragg iungesse su di 

una por ta ta il f ondo sca la mentre nel la por ta ta 

s u c c e s s i v a il segna le inv iato desse adi to ad uno 

s p o s t a m e n t o non mo l to ev idente . 

P r o s e g u e n d o qu ind i nel nost ro s tud io del cir

cu i to e le t t r ico , t rove remo che dal c o m m u t a t o r e 

la t ens ione , deb i t amen te r ivelata dai d iod i , v iene 

app l i ca ta sul Ga te di F T 1 , un Fet a cana le N t ipo 

2 N 3 8 1 9 sost i tu ib i le na tu ra lmente con altro 

c o m p o n e n t e dal le s tesse carat ter is t iche. Il Fet, 

abb ina to al t rans is tor TR 1, un P N P t ipo A C 1 2 5 , 

cos t i t u i sce , i n te rnamente al m isura to re , un s e n 

s ib i l i s s imo ed e f f i cen t i ss imo vo l tmet ro e le t t ron ico 

che , per le sue qual i tà , e p r inc ipa lmen te per la sua 

a l t i ss ima i m p e d e n z a d ' i ng resso , permet te la m i 

sura p rec isa del la tens ione presente sul Ga te . 

Imp iegando c o m e s t rumen to di let tura un m i 

c r o a m p e r o m e t r o da 5 0 m i c r o a m p e r e , si ha la pos 

sibi l i tà di far dev iare c o m p l e t a m e n t e a f ondo sca la 

la lance t ta m isu rando ad un metro di d is tanza la 

po tenza del segna le e m e s s o da un r i ce t rasmet t i -

tore g ioca t to lo che d i spone di 5 mi l l iwat t , ciò 

na tu ra lmen te con lo s t rumen to d i spos to alla 

m a s s i m a sensib i l i tà cioè con S1 c o m m u t a t o d i 

re t tamente sul la pr ima pos iz ione . 

Per lo s t rumen to m i l l i amperome t r i co da imp ie 

gare sarà suf f ic iente che vi procur ia te uno s t ru 

men t i no g i a p p o n e s e il cui cos to si aggi ra in torno 
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COMPONENTI 
L1 -- 8 spire filo da 0,7 mm avvolte sopra un suppor

to di 8-9 mm di diametro 
R1 = 2,2 Megaohm 1/2 Watt L. 18 
R2 = 2,2 Megaohm 1/2 Watt L. 18 
R3 = 2,2 Megaohm 1/2 Watt L. 18 
R4 - 2,2 Megaohm 1 /2 Watt L. 18 
R5 - 1 Megaohm potenziometro lineare L. 470 
R6 = 22 Megaohm 1/2 Watt L. 18 
R7 = 220.000 ohm 1/4 di Watt I. 18 
R8 = 22.000 ohm 1 /4 di Watt L. 18 
R9 = 5.600 ohm 1 /4 di Watt L. 18 
R10 = 10.000 ohm trimmer L. 160 
R11 = 1.000 ohm potenziometro lineare L. 470 
R12 = 3.900 ohm 1/2 Watt L. 18 
C1 = 6 pF ceramica L. 30 
C2 = 250-360 pF variabile L. 900 
C3 = 180 pF ceramico L. 30 
C4 = 10.000 pFL. 70 
C5 = 0,1 mF a carta L. 70 

51 = commutatore 5 posizioni 1 via L. 400 
52 = interuttore a levetta L. 200 
DG1 - diodo al germanio tipo OA79 - OA81 - OA85 

ecc L. 165 • 
DG2 = diodo al germanio tipo OA79 - OA81 - OA85 

ecc L. 165 
FT1 = transistor Fet tipo 2N3819 L. 1.100 
TR1 = transistor PNP tipo AC125 L. 450 
MA. = strumento 50 microamper fondo scala L. 3.000 
1 demoltiplica (vedi pag. 179) 
1 antenna a stilo cromata L. 800 

I prezzi indicati ci sono stati forniti dall'Euro Kit. Nello 
schema abbiamo anche indicato le tensioni rivelate 
sui vari elettrodi del circuito, misurate con voltmetro 
elettronico. 

alle 2 . 8 0 0 lire, oppure , qua lora vo les te optare 

per una so luz ione più e c o n o m i c a , pote te s e m p r e 

sopper i re a tale m a n c a n z a app l i cando al pos to 

de l lo s t rument ino due bocco le da inser i re ester 

namen te al la sca to la del misura tore nel le qua l i , 

q u a n d o des idera te effet tuare una m isu ra , inser i re

te i puntal i di un tester 2 0 . 0 0 0 o h m x vol t p re

d i spos to nel la pos iz ione co r r i sponden te ai 5 0 

m i c r o a m p e r e fondo sca la . 

La m a n c a n z a di ta le por ta ta , qua lora il vos t ro 

tester ne fosse sprovv is to , non vi imped i rà cer to di 

ef fet tuare il m o n t a g g i o v is to che pot rete s e m p r e 

usufruire de l la por tata di 1 0 0 m i c r o a m p e r e fondo 

sca la , pur o t t enendo na tu ra lmente una sensib i l i tà 

infer iore. 

Per l ' a l imentaz ione è suf f ic iente r icorrere al la 

so l i ta pi la da 9 vol t , da to che l ' asso rb imen to to 

tale, non s u p e r a n d o i 0 ,6 m i l l i ampere , pe rmet te 

una no tevo le durata senza necessi tà di sost i tu i r 

la, c o n s i d e r a n d o inoltre che il m isura to re verrà 

usato per un m a s s i m o di 2 g iorn i di segu i to , d u 

rante la fase di tara tura, per poi essere m e s s o a 

r iposo f in tanto che non si avrà un al t ro proget to 

da met tere a punto. 

CIRCUITO DI SINTONIA 

Pr ima di dar co rso al la descr iz ione del m o n t a g 
gio del nost ro appa recch io , v o g l i a m o far p resente 
a co lo ro che si a c c i n g o n o al la rea l izzaz ione che , 
per ciò che r iguarda il c i rcu i to di s in ton ia , ess i 
po t ranno compor ta rs i s e c o n d o le persona l i e s i 
genze , c o m e s p i e g h e r e m o più avant i , ada t tando 
det to c i rcu i to al le loro necessi tà. 
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C o n un condensa to re var iab i le ad aria ad un ica 

sez ione , per e s e m p i o , avente una capac i ta m a s s i 

ma c o m p r e s a tra i 2 5 0 o i 3 6 0 pF (come si ha c o n 

un s e m p l i c e var iabi le per onde medie) ed una so la 

bob ina si potrà copr i re tut te le f requenze che v a n 

no dai 5 M H z f ino ai 3 0 M H z . 

In ques to caso spec i f i co la bob ina L1 dovrà e s 

sere rea l izzata avvo lgendo at torno ad un suppo r to 

di 8 -9 m m . di d iamet ro , provv is to di nuc leo fer

r omagne t i co per la taratura, 8 spire di f i lo di rame 

da 0,7 m m . di d iamet ro . 

Q u e s t a so luz ione è senza dubb io mo l to s e m p l i 

ce , però presenta l ' inconven iente che , d o v e n d o 

con una so la bob ina copr i re una così e levata s p a 

z iatura di g a m m a , la resa non ha a n d a m e n t o l i 

neare, d i p e n d e n d o dal rappor to I N D U T T A N Z A / 

CAPACITÀ; rappor to che è mol to d iss im i le a 

var iab i le aper to ed a var iab i le ch i uso , cioè non 

es is te in quest i cas i una prec isa proporz iona l i tà . 

Inoltre con il s i s t ema descr i t to pocanz i non si 

ha la possib i l i tà di sal i re a f requenze super io r i 

q u a n d o può r isultare u t i l i ss imo avere a d i s p o s i 

z ione altre g a m m e , c o m e quel la dei 7 0 - 1 0 0 M H z 

per il co l l audo e la taratura di rad iomic ro fon i in 

F . M . , e que l la dei 1 4 4 M H z , pure ques ta una g a m 

ma rad ian t is t i ca f r equen temen te imp iega ta nei 

r ice t rasmet t i to r i . 

Tut te ques te rag ioni , cons ide rando anche il 

fat to che il nos t ro misura tore deve possedere dei 

requis i t i di un iversal i tà , ci hanno cons ig l i a to di 

p rendere in cons ide raz ione dei condensa to r i v a 

riabil i a più sez ion i , vale a dire provvis t i anche di 

sez ion i con capaci tà m a s s i m a di 8 - 1 0 pF n e c e s 

sari per esp lorare f requenze più e levate qual i ap 

punto quel le dei 1 4 0 - 1 5 0 M H z . 

Il c o n d e n s a t o r e var iabi le che noi a b b i a m o t ro

vato ed imp iega to nel la nost ra rea l izzaz ione è 

provv is to di 6 d ist inte sez ion i che p resen tano , par

tendo dal lato del perno di rego laz ione, le s e g u e n 

ti capac i tà m a s s i m e ; 

S e z i o n e n. 1 3 0 0 pF 

S e z i o n e n. 2 1 2 5 pF 

S e z i o n e n . 3 1 2 0 pF 

S e z i o n e n. 4 - 3 0 0 pF 

S e z i o n e n. 5 9 pF 

S e z i o n e n. 6 - 9 pF 

Det to condensa to re è cost ru i to da l la Duca t i e 

con esso noi p o s s i a m o real izzare un c o m p l e t o ed 

ef f ic iente misura tore di c a m p o c a p a c e di copr i re 

tutte le f requenze dal le V H F alle med io -co r te . 

P r e c i s i a m o c o m u n q u e che anche altri var iabi l i 

ad ar ia , c o m e ad e s e m p i o quel l i per onde med ie 

e cor te , p o s s o n o ben i ss imo r isultare adatt i a l lo 

s c o p o o l t retut to essendo reperibi l i mo l to f ac i l 

mente . Ne l la fo to di f ig. 2 è rappresen ta to il c o n 

densa to re da noi imp iega to c o m p l e t o già di tut te 

le bob ine inser i te e nel la f ig. 3 vi a b b i a m o d i se 

gna to c o m e va mod i f i ca to il c i rcu i to di s in ton ia 

per adat tar lo al le 6 sez ion i . 

In prat ica ciò che occor re è s o l a m e n t e un c o m 

mutatore dopp io a 6 vie 2 pos iz ion i per inserire 

di vol ta in vo l ta l 'antenna sul c i rcu i to in te ressato 

e pre levare s e m p r e da l lo s t esso c i rcu i to la t ens io 

ne A . F da r ivelare. 

La parte r imanente de l lo s c h e m a resta i m m u t a 

to, c o m e fac i lmen te arguib i le dal la f igura. 

S f ru t tando bob ine con d iverso numero di spi re 

e c o n in para l le lo dei p icco l i c o m p e n s a t o r i in c e 

ramica o dei condensa to r i f iss i di co r rez ione , noi 

p o s s i a m o imp iegare una sez ione a capaci tà e l e v a 

ta per esp lorare a coper tu ra con t inua una vas ta 

poz ione di g a m m a c o m e , ad e s e m p i o que l la che 

va dai 3 M H z ai 1 5 M H z . 

C o n ques t ' u l t ima si ha la possib i l i tà di con t ro l 

lare i m m e d i a t a m e n t e senza a lcuna c o m m u t a z i o 

ne su quale f requenza osc i l l i un t rasmet t i to re ch-e 

a v e v a m o cos t ru i to per i 7 M H z ed osservare se 

invece non osc i l l i su i 3 ,5 M H z oppure su i 14 M H z . 

Imp iegando poi un'a l t ra sez ione c a p a c e di c o 

prire so l amen te le f requenze dai 5 ai 9 M H z , 

•avremo con ques ta la possib i l i tà di vedere con 

magg io r p rec is ione ogn i a u m e n t o o r iduz ione di 

po tenza durante le fasi di taratura del t rasmet t i 

tore in e s a m e . 

Per te rminare vi p resen t i amo il p rospe t to di c o 

me a b b i a m o imp iega to le 6 sez ion i del nost ro v a 

r iabi le: 

Sezione n. 1 - dai 3 ai 1 5 MHz 
Sezione n. 2 dai 12 ai 22 MHz 
Sezione n.3 = dai 20 ai 40 MHz 
Sezione n. 4 = dai 35 ai 60 MHz 
Sezione n. 5 = dai 50 ai 120 MHz 
Sezione n. 6 = dai 90 ai 160 MHz 

O v v i a m e n t e le f requenze che noi a b b i a m o de 

nunc ia to se rvono pu ramen te c o m e indi r izzo in 

quan to p o s s o n o essere var iate a vost ro p i a c i m e n 

to, senza a l cuna d i f f i co l tà , mod i f i cando il numero 

del le spi re nel le bob ine oppure a g g i u n g e n d o , c o 

me già an t ic ipa to , dei condensa to r i in paral le lo 

al la bob ina per far iniziare la g a m m a esp lorab i le 

dal m isura tore di c a m p o dal la f requenza che si 

des ide ra . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

La pr ima operaz ione da effet tuare cons i s te , è 

comprens ib i l e , nel procurarv i il mater ia le n e c e s 

sar io e nel dec ide re se è il caso di imp iegare un 

m i l l i ampe rome t ro o di sfrut tare il no rma le teste'r. 

Qu ind i si dec ide per la sca to la da ut i l izzare c o m e 

conten i to re e per il var iab i le mu l t i sez ione . 
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Fig. 3 Utilizzando un variabile a 6 sezioni lo stadio di 
entrata va modificato come indicato nello schema di 
figura. 

C1-C5-C8-C12-C15-C19 = 6 pF ceramici 
C3-C7-C10-C14-C17-C21 = condensatore 
variabile a 6 sezioni (Vedi testo) 
C2-C6-C9-C13-C16-C20 180 pF ceramici 
C4 = 100 pF (oppure 47 pF, secondo le esigenze) 
C11 47 pF ceramico 
C18 6 pF ceramico (oppure compensatore) 
S3A-S3B doppio commutatore a 6 posizioni 

2 vie L. 1040 

Per le bobine si veda la tabella presentata a pagina 
168, ricordandosi che la bobina LI è quella posta sulla 
sezione vicino al perno del variabile, cioè quella da 
300 pF mentre L6 è la bobina posta sull'ultima sezione, 
quella da 9 pF. 

fig. 2 II condensatore da noi impiegato a 6 sezioni del 
costo da L. 1 500 reperibile assieme ai supporti per le 
bobine (L. 40 cadauna) presso la ditta Euro Kit. 
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Fat to ques to , potete p rocedere a forare la s c a 
to la per inserirvi tutti i vari c o m a n d i : p o t e n z i o m e 
tri, c o m m u t a t o r e , interruttore di a l imen taz ione , 
presa per l 'antenna a st i lo. 

Per il c o m a n d o del perno del var iab i le , sa rebbe 
cons ig l iab i le una m a n o p o l a provv is ta di d e m o l t i 
p l ica per o t tenere una s in ton ia più f ine, c o m u n 
que anche una s e m p l i c e m a n o p o l a g radua ta , e 
non demo l t i p l i ca ta , può asserv i re su f f i c i en temen
te al vos t ro s c o p o . 

P rocura tev i qu ind i una baset ta di bache l i te 
che vi servirà per f issare sopra di esse il var iabi le 
c o m p l e t o di tut te le bob ine , c o m e potete vedere 
nel la fo to di f ig. 2. 

Per quan to r iguarda s p e c i a l m e n t e le bob ine de l 
le u l t racor te, r icordatevi che esse vanno f issate 
d i re t tamente con una es t remi tà sul te rmina le de l 
la sez ione del var iabi le co r r i sponden te e con l 'a l
tra es t remi tà al te rmina le di m a s s a più p ross imo . 

A i te rmina l i vanno pure sa ldat i d i re t tamente 
anche i condensa to r i che dov ranno co l legars i al 
c o m m u t a t o r e d 'an tenna S 3 A e a que l lo di ut i l iz
zaz ione S 3 B , c o m e appare ch ia ramen te nel lo 
s c h e m a di f i g , 3. 

(N .B . i fili che da quest i condensa to r i si co l l e 
gano ai due c o m m u t a t o r i non in f luenzano il ren
d i m e n t o de l l ' appa recch io per cui la loro lunghezza 
non ha a lcun valore prat ico). 

Nel p rospe t to che vi p resen t i amo ora, a b b i a m o 
r ipor tato gli es t remi di rea l izzaz ione del le bob ine 
ut i l izzate nel nostro protot ipo. 

BOBINA 
- Per la gamma dai 3 ai 1 5 MHz = spire n. 32 

di filo di rame da 0,3 mm avvolte vicine una alla 
altra su supporto di diametro di 8-9 mm completo 
di nucleo. 

Per la gamma dai 12 ai 22 MHz = spire 
n. 24 di filo di rame da 0,3 mm avvolte vicine su 
di un supporto dal diametro di 8-9 mm completo 
di nucleo. 

- Per la gamma dai 20 ai 40 MHz = spire 
n. 14 di filo di rame da 0,7 mm avvolte vicine su 
di un supporto dal diametro di 8-9 mm completo 
di nucleo. 

- Per la gamma dai 35 ai 60 MHz = spire 
n. 6 di filo di rame da 0,7 mm avvolte vicine su 
di un supporto dal diametro di 8-9 mm completo 
di nucleo. 

- Per la gamma dai 50 ai 120 MHz = spire 
n. 6 di filo di rame da 0,8 mm avvolte leggermen
te spaziate su un diametro di 6 mm. 

- Per la gamma dai 90 ai 160 MHz = spire 
n. 3 di filo di rame da 0,8 mm avvolte su di un dia
metro di 6 mm e spaziate fino a formare una bo
bina lunga 1 cm. 

Qua lo ra non vi i n te ressassero le g a m m e dei 

1 4 4 M H z o dei 5 0 M H z , potete s e m p r e sfrut tare 

le sez ion i relat ive a tali g a m m e , vale a dire que l le 

di capac i tà di 9 pF, per la g a m m a dei 2 8 - 3 0 M H z , 

in m o d o da ot tenere una s in ton ia f ine su ques te 

f requenze. 

In tal caso la bob ina L1 deve essere real izzata c o n 

spi re n. 13 di f i lo di rame da 0,7 m m avvo l te v i c i 

ne su suppor to da 8 -9 m m c o m p l e t o di nuc leo e 

con in paral le lo un condensa to re da 1 0 - 1 2 pF. 

Dal c o m m u t a t o r e S 3 B il segna le qu ind i p a s s a 

ai d iodi r ivelatori D G 1 e D G 2 , e a ques to punto 

sarà oppor tuno cons ig l ia rv i la m a s s i m a a t tenz io 

ne per evi tare errori nei co l l egamen t i po iché , se le 

polar i tà ver ranno invert i te, il m isura tore o v v i a 

mente non potrà funz ionare . 

Un altro par t ico lare che pot rebbe s fuggi re è 

que l lo del la m a s s a ; r icordatev i che la c a r c a s s a del 

var iabi le va pos ta in con ta t to con la sca to la m e 

ta l l ica che servirà pure c o m e m a s s a c o m u n e 

per tut to il c i rcu i to , a cu i andranno qu ind i s a l 

dat i tutt i quei fili che da l lo s c h e m a elet t r ico di 

f ig. 1 r isu l tano co l legat i al polo negat ivo del la 

pi la di a l imen taz ione . 

Per f issare il Fet ed il t rans is tor potete r icorrere 

b e n i s s i m o ad una baset t ina in bachel i te provv is ta 

di te rmina l i di f i ssagg io , c o m u n q u e non essendo 

per nul la cr i t ica tut ta la parte del c i rcu i to che ri

guarda il vo l tme t ro e le t t ron ico, potete imp iegare 

t ranqu i l l amente fili di lunghezza di c o m o d o , ev i 

tando però a c c u r a t a m e n t e di passare con ess i in 

p ross imi tà del c i rcu i to di s in ton ia , cioè del le b o b i 

ne e dei condensa to r i . 

U l t imo avver t imento , b i sogna non con fondere 

i te rmina l i dei due c o m p o n e n t i , e per evi tare di 

incorrere in qua lche incer tezza, vi abb iamo de 

scr i t to la d i spos iz ione dei p iedin i vist i dal la parte 

uscen te dal co rpo dei due t ransistor . 
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Term ina ta la fase di cab lagg io si può f i na lmen te 
passare al la taratura ed al la m e s s a a pun to del lo 
s t rumen to . 

T A R A T U R A E M E S S A A P U N T O 

La m e s s a a pun to del nos t ro misura tore di c a m 

po non presenta d i f f ico l tà degne di ques to appe l 

lat ivo per cu i , una vol ta te rm ina to il mon tagg io , 

in poco t e m p o sarete in g rado di ef fet tuar la. 

Pone te il po tenz iome t ro di azze ramen to R1 1 e 

metà co r sa , qu ind i date tens ione al m isura tore e 

i m m e d i a t a m e n t e con un cacc iav i te regolate il 

t r immer po tenz iomet r i co R 1 0 f ino a portare la 

lancet ta del m i l l i amperome t ro sul la pos iz ione di 

Z E R O . 

Notere te infatt i che a p p e n a data t ens ione la 

lancet ta devierà a dest ra o a s in is t ra de l la s c a l a ; 

R 1 0 serve appun to per r iportar la nel la pos iz ione 

di r iposo. 

Occorrerà agire su R 1 0 c o n una cer ta celer i tà ; 

qua lora temes te per il vos t ro s t r umen to , potete 

r icorrere in fase iniziale di m e s s a a pun to a sos t i 

tuire il m i l l i ampe rome t ro col vos t ro tester p red i 

spos to col fondo sca la a 5 m i l l i ampere rego lando 

qu ind i R 1 0 f ino a portare la lancet ta in pross imi tà 

del lo zero (nel caso che la lancet ta si po r tasse o l 

tre lo zero, potete m o m e n t a n e a m e n t e invert i re i 

capi d ' i ng resso al tester). 

Sos t i tu i te qu ind i il tes ter col m i c r o a m p e r o m e 

tro e p rocede te ad una rego laz ione più f ine, s e m 

pre r i t occando R1 0. 

Effet tuata ques ta operaz ione non sarà più ne

cessar io operare u l te r io rmente sul t r immer ed e-

ventual i var iaz ion i , causa te dal p rogress ivo e s a u 

r imento del le pi le o dal la s tab i l i zzaz ione del Fet 

e del t rans is tor sot to l 'effetto de l la t empe ra tu ra , 

andranno corret te agendo sul po tenz iome t ro R 1 1, 

il cui perno fuor iusc i rà dal la sca to la meta l l i ca . 

A ques to punto anche il p rob lema del la ta ra tu 

ra non suss is te più e potete qu ind i p rocedere ad 

un co l l audo vero e propr io . 

S e possede te un qua ls ias i r i ce t rasmet t i to re por

tat i le, o anche un s e m p l i c e rad iomic ro fono in F .M 

c o m e quel lo che vi a b b i a m o presenta to sul N. 1 

di ques ta r iv is ta, potete cons ta ta re il f unz i ona 

men to del m isura to re p o n e n d o n e l 'an tenna v ic ina 

a que l la de l lo s t rumen to ( t rat tandosi de l la pr ima 

prova), dopo aver la c o m p l e t a m e n t e s f i la ta , col 

c o m m u t a t o r e S 3 A - S 3 B p red ispos to su l la g a m 

ma di e m i s s i o n e del t rasmet t i to re . 

Ruota te poi il condensa to re var iab i le f ino a 

quando t roverete una pos iz ione dove la lancet ta 

del lo s t rumen to devierà a f ondo sca la . 

Per ridurre la sensib i l i tà del m isura tore di c a m 

po ed adat tar la s e c o n d o le es i genze .de l m o m e n 

to si dovrà agire esc l us i vamen te su S I e R 5 . 

pag. 169 



T A R A T U R A DELLE G A M M E DI SINTONIA 

Nel la nost ra desc r i z ione noi vi a b b i a m o i nd i ca 

to, per i var iabi le a 6 sez ion i ut i l izzato nel nost ro 

pro to t ipo, le var ie g a m m e coper te e le bob ine 

adat te per esp lorar le . 

È comprens ib i l e però che a causa del le d iverse 

to l le ranze dei condensa to r i d 'an tenna e di usc i ta 

e de l la var iabi le pos iz ione dei nucle i inseri t i nel le 

bob ine , le f requenze da noi denunc ia te non cor r i 

s p o n d a n o esa t t amen te a quel le o t tenute nei v o 

stri mon tagg i . 

N o n è che ciò p o s s a in a lcun m o d o p reg iud i ca 

re il f u n z i o n a m e n t o de l l ' appa recch io ; ma se d e s i 

derate ragg iungere la per fez ione, co r r i sponden te 

mente ajle f requenze da noi d ich iara te , non d o v e 

te far altro che inser ire nel la presa an tenna un s e 

gna le di A . F pre levato da un osc i l la tore modu la to 

per la taratura dei r icevi tor i supere te rod ina e m o 

di f icare qu ind i i va lor i inesat t i . 

C O M E SI U S A UN MISURATORE DI C A M P O 

A n c h e se ad a lcun i può sembra re super f luo , 

l 'esper ienza ci ha i nsegna to che non basta p resen 

tare uno s t r umen to desc r i vendo lo nei m in im i par

t ico lar i , ma mol te vo l te r isul ta oppo r tuno sp iega r 

ne, a l m e n o per s o m m i cap i e a tutto benef i c io dei 

lettori più sp rovvedu t i , i mod i di usar lo per evi tare 

così perp lessi tà od errori di let tura. 

A m m e t t i a m o al lora di dover tarare un r icet ra-

smet t i to re (il d i sco rso che s t i a m o i n t roducendo 

vale anche per i rad iomic ro fon i e rad io te le fon i in 

genere) , c o m e p rocede re? 

S i a c c e n d e il m isura tore e si regola il po tenz io 

metro di a z z e r a m e n t o R1 1, per far co inc ide re la 

lancet ta de l lo s t r umen to su l lo zero, nel c a s o non 

10 fosse , qu ind i si a t tende qua lche s e c o n d o af f in

ché si s tabi l izz i la t empera tu ra del Fet e del t ran 

s is tor , r i t occando even tua lmen te se necessar io 

n u o v a m e n t e il po tenz iome t ro R1 1. 

S i sf i la l 'an tenna del misura tore e sì a c c e n d e 

11 t rasmet t i to re , anche ques t ' u l t imo c o m p l e t o di 

an tenna , t enendo i due apparecch i ad una d i 

s tanza in torno ai 5 0 c m . 

C o n la sensib i l i tà al m a s s i m o (S1 d i re t tamente 

co l lega to a D G 2 - C 4 , c ioè nel la pr ima pos iz ione) , 

si ruota la m a n o p o l a di s in ton ia f ino a percep i re 

il segna le di A . F ; a ques to punto la sensib i l i tà va 

regolata di nuovo , agendo su S I ed R 5 , per g i u n 

gere a far co inc ide re la lancet ta a metà sca la . Ora 

si tratta di s tabi l i re se la f requenza t rovata è que l 

la f ondamen ta le oppure u n ' a r m o n i c a . 

A ciò si arr iva per tentat iv i esp lo rando f r equen 

ze più e levate per e s e m p i o se il t rasmet t i to re da 

tarare è per i 2 7 M H z , cont ro l la te sui 5 4 M H z 

cor r i spondent i al la 1 a A r m o n i c a (27 + 2 7 = 54) , 

ed even tua lmen te anche nelle A r m o n i c h e s u p e 

riori, ad e s e m p i o 1 0 8 M H z , con t ro l l ando se in 

ques te pos iz ion i la lancet ta denunc ia una pro

porz iona le d im inuz ione d ' in tens i tà del segna le 

(p rendendo c o m e base s e m p r e i 2 7 M H z , se a 

ques ta f requenza la lancet ta si t rova a metà s c a 

la, su l le altre due f requenze essa dovrà s c e n d e 

re r i spe t t i vamente c i rca ad un terzo ed a un quar 

to del la s tessa scala) . 

S i p rocede quind i per la taratura f ine, c o l l o c a n 

do il t rasmet t i to re ad una cer ta d i s tanza , va lu ta 

bile s e c o n d o la po tenza di vo l ta in vo l ta , r i t occan 

do i c o m p e n s a t o r i di acco rdo per cont ro l la re se il 

segna le cap ta to dal misura tore di c a m p o a u m e n 

ta o d im inu i sce . 

O v v i a m e n t e al la m a s s i m a dev iaz ione de l lo 

s t r umen to cor r i sponde anche il magg io r rend i 

men to del t rasmet t i to re . 

C o m e appurere te di pe rsona , occor re fare a t ten

z ione a non avv ic inare le man i alle due an tenne 

perché la m a n o assorbe energ ia di A . F , anche se 

in m isu ra l im i ta ta , fat to appurab i le ch i a ramen te 

col m isura to re . 

Se vo le te poi cor reggere la l unghezza de l l ' an 

tenna o del la bob ina di c o m p e n s a z i o n e o ancora 

del f i l tro di acco rdo a P I - G R E C O , c o n s i g l i a m o di 

usare s e m p r e un cacc iav i te c o m p l e t a m e n t e in 

p las t ica per evi tare l ' inser imento di capac i tà p a 

rassi te. 

Un 'a l t ra avver tenza è que l la di tenere durante la 

tara tura, il t rasmet t i to re in una pos iz ione f issa 

perché a n c h e il m i n i m o s p o s t a m e n t o di qua l che 

dec ime t ro causerà del le var iaz ioni ch i a ramen te 

r i levabi l i dal misuratore . S e poi avete cos t ru i to 

il r ad iom ic ro fono E K 1 0 oppure l ' E K 1 2 potrete v a 

lutare app ieno la sensib i l i tà del vos t ro m isu ra to 

re di c a m p o , ed ancor meg l io cercare la l unghezza 

di an tenna più i donea , po iché cons ta te re te con 

so rp resa c o m e anche p i cco l i s s ime var iaz ion i d e l 

la l unghezza del f i lo d 'an tenna dei suddet t i m o d e l 

li verrà i m m e d i a t a m e n t e ind icata da l lo s t rumen to . 

Qu ind i al la lunghezza in cu i il segna le r isul terà 

m a s s i m o , co inc iderà ovv iamen te in prat ica anche 

la m a s s i m a por ta ta ch i l omet r i ca . 

Per tarare le an tenne G r o u n d - p i a n e , e gli altri 

t ip i , s i por terà il m isura tore ad una d is tanza tale 

per cu i l ' indice de l la sca la si port i ve rso il cen t ro , 

qu ind i , mod i f i cando la lunghezza del b racc io ver

t ica le o l ' inc l inaz ione dei b racc i ob l iqu i , si c e r c h e 

rà la pos i z ione nel la quale il segna le i r radiato darà 

la m a s s i m a po tenza . 

C o n ques to c r e d i a m o di aver esaur i to l 'argo

men to c o n la speranza di essere stat i esaur ient i 

al punto che nessuno abb ia il m in imo dubb io s u l 

l 'ut i l i tà di una s im i le rea l izzaz ione perc iò a quel l i 

che si acc i nge ranno a cos t ru i rse lo non p o s s i a m o 

far altro che augurare buon lavoro. 
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Già da t e m p o a b b i a m o tutt i s m e s s o di me rav i 

gl iarc i per i cont inu i progress i de l l ' e le t t ron ica , per 

i s e m p r e nuov i prodot t i che le t ecno log ie p iù 

avanza te me t t ono ogni g iorno a nostra d i spos i z i o 

ne; così non r imar remo ce r tamen te sorpres i di 

f ronte ad un tubo ind icatore , tanto più che q u e 

s t ' u l t imo è in uso già da mol t i ann i . 

Tu t tav ia il tubo ind ica tore è, in un cer to s e n s o , 

una nov i tà , perché so lo oggi c o m i n c i a a d i f fonder

si , ad usc i re dal grande laborator io di r icerche per 

veni r a far parte di apparecch ia tu re abbordab i l i 

dai più p icco l i laborator i ed anche dai s ingo l i s p e 

r imenta tor i . 

C o m e d ice la loro s tessa d e n o m i n a z i o n e il t ubo 

ind ica tore serve a fornire una « ind icaz ione » al lo 

es te rno ; ed infatt i una oppor tuna tens ione inv iata 

ad uno deg l i e let t rodi del tubo fa si che in terna

mente a ques to appa ia una cifra l u m i n o s a ( 0 - 1 -

2 - 3 - 9 ecc . a s e c o n d a del p ied ino cu i v iene da ta 

tens ione) v is ib i le da l l 'es terno. 

Graz ie a tal i cara t ter is t iche, u t i l i zzando più tubi 

af f iancat i l 'operatore può essere in fo rmato diret

t amen te in ci fre sul r isul tato di una m isu ra . In a l 

tre paro le ques te va lvo le vengono^ imp iega te in 

s t rument i ana logh i a quel l i che a t tua lmen te u s a 

no m i c r o a m p e r o m e t r i (tester, vo l tmet r i , ecc.) , c o n 

la d i f ferenza che l 'operatore, invece di andare a 

vedere su qua le pos iz ione del la sca la g radua ta si 

sia f e rma to l 'ago mobi le de l lo s t rumen to c o n v e n 

z iona le , può c o n o s c e r e il r isul tato d i re t tamente in 

numer i , comp le t i di eventua l i v i rgo le , di i nd icaz io 

ni su l la por ta ta , polar i tà ecc . 

S o n o più che ev ident i i van tagg i rappresenta t i 

da un tal m o d o di p rocedere : bast i pensare che , 

m i su rando una tens ione a n o d i c a , si ved rebbe , per 

e s e m p i o , scr i t to 2 8 2 , 4 V. , m i su rando una res i 

s tenza p o t r e m m o vedere O H M 2,4,99 e c c . 

Tut tav ia se il tubo ind icatore è di per sé un e le 

men to dal f u n z i o n a m e n t o s e m p l i c i s s i m o , non a l 

t re t tanto si può dire di tut to quel c o m p l e s s o di 

c i rcui t i dest inat i a c o m a n d a r l o , per cui è n e c e s s a 

rio far r icorso ad un notevo le numero di t rans is tor 

e di altri c o m p o n e n t i . Propr io per ques to mot ivo , 

pur t roppo, gli s t rument i a le t tura n u m e r i c a hanno 

un cos to d e c i s a m e n t e e levato e s o n o , di c o n s e 

g u e n z a , s t rument i di gran pregio e di al ta p rec is io 

ne. R e c e n t e m e n t e , però, s o n o apparse sul m e r c a 

to o t t ime apparec 'ch iature a prezzi access ib i l i , 

grazie a l l ' in t roduz iqne dei c i rcui t i in tegrat i , che , 

r acch iudendo in sé le funz ion i di pa recch i t rans i 

stor, hanno p e r m e s s o una sos tanz ia le r iduz ione 

dei prezzi . G l i s t rument i di p rec is ione c o m i n c i a n o 

ad a f facc iars i alle nost re case ed av ranno s i cu ra 

mente un br i l lante futuro. 

A b b i a m o det to che il tubo ind ica tore è mol to 

s e m p l i c e nel la sua strut tura e d , in s in tes i non è a l 

tro che una l ampad ina al neon . Infatti una n o r m a 

le l ampad ina al neon p resen ta , qua lo ra venga 
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Anche gli strumenti indicatori a lancetta, a noi ora tan
to familiari, seguendo l'onda del progresso, presto spa
riranno per lasciare posto, nelle future apparecchiature, 
alle valvole numeriche. Queste speciali valvole presen
tano il vantaggio di fornire le misure di tensione già 
scritte in numeri, quindi con una lettura più immedia
ta e sicura. 

a l imen ta ta da una tens ione con t i nua , una l um ino 

sità d i f fusa at torno al c a t o d o ; è s tato qu ind i a b b a 

s tanza s e m p l i c e pensare d i app l icare , a l l ' in terno 

del lo s t esso bu lbo , tant i ca tod i a f o rma di numer i , 

in m o d o che quando su uno di essi arr iva tens ione 

ques to si i l l umina me t tendo , cos i , in ev idenza la 

propr ia f o r m a . La strut tura di un tubo ind ica tore si 

c o m p o n e , per tanto , di 10 ca tod i , uno per ogn i c i 

fra da l lo O'al 9, che andranno co l legat i di vo l ta in 

vo l ta al po lo negat ivo , a s e c o n d a del la cifra che si 

vuo le « scr ivere », e di un anodo s e m p r e co l lega to 

al po lo pos i t ivo. 

L 'anodo ha la f o rma di una rete meta l l i ca pos ta 

super f i c ia lmen te quas i a con ta t to con il vet ro e-

s te rno ; d ietro di ques ta , in più strat i , vi s o n o i vari 

ca tod i a f o rma di numer i . La luce v iene v ista at t ra

verso la rete de l l ' anodo . 

S ino ra a b b i a m o par lato di numer i , ma vi s o n o 

tubi con segn i par t ico lar i c o m e , ad es. i s imbo l i 

elet tr ic i V . A . + - ecc . 

La st rut tura es terna più c o m u n e è que l la di una 

va lvo la min ia tura sul cu i lato si i l l um inano le c i 

fre, m a ve ne s o n o di d i ve rs i ss ime fo rme e d i m e n 

s ion i ; in a l cune cifre si i l l uminano sul la tes ta del 

bu lbo , r i co rdando v a g a m e n t e i v e c c h i occh i m a 

g ic i . 

I p iedin i s o n o 1 1 (1 a n o d o e 10 catod i ) , ma vi 

s o n o tubi con 1 3 te rmina l i , di cui due non u t i l i zza

ti. 

Ù 2 4 . 9 9 

La tens ione di a l imen taz ione può var iare da t ipo 

a t ipo, ma la gran magg io ranza di quest i tub i si 

a c c e n d e a 1 5 0 Vol t . I cost ru t tor i f o rn i scono tre 

dat i : la tens ione di i nnesco (firing vo l tage) , c ioè 

il po tenz ia le che deve essere forn i to af f inché il 

tubo p o s s a accende rs i , la tens ione di a c c e n s i o n e , 

(burning vo l tage) , l eggermen te infer iore al la pre

ceden te , che rappresenta il po tenz ia le necessa r i o 

a man tenere a c c e s o il tubo ed inf ine la t ens ione 

di d i s i n n e s c o (cutoff vo l tage) che è quel va lore del 

pontez ia le al di so t to del qua le il tubo si s p e g n e . In 

f ig. 2 ; è r iportata una tabe l la con le cara t te r is t i che 

del le più c o m u n e va lvo le di ques to t ipo, di p r o d u 

z ione S i e m e n s , da cui si po t ranno at t ingere tutt i i 

dat i necessar i per il loro uso. Il cos to di ques te 

va lvo le è ancora abbas tanza e leva to , c i rca 

L. 3 . 5 0 0 . Fo r tuna tamen te però, esse p o s s o n o 

t rovare anche sul merca to de l l ' usa to , dove v e n 

gono va lu ta te 1 .800 — 2 . 0 0 0 lire a s e c o n d a del 

t ipo. 

A v r e m o o c c a s i o n e di p resentare ai nostr i lettori 

vari proget t i facent i uso di tubi ind ica tor i ; per il 

m o m e n t o V i s u g g e r i a m o di provare il c i rcu i to di 

f ig . 3 più che altro per -p rendere un po' di con f i 

denza con la mater ia . S i t rat ta, in s in tes i , di un cir

cu i to in grado di far accende re un tubo ind ica to re , 

se l ez i onando la cifra des idera ta t rami te un c o m 

muta tore 1 1 pos iz ion i 1 v ia . 

La tens ione di a l imen taz ione necessa r i a è di 
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0 a 9 FRONTE 15,5 160 140 120 160 1 2,5 10 26,5 28,5 

ZM1021 
ZM1023 

+ -r~> 

A V 
% A 

FRONTE 15,5 160 140 120 160 1 2,5 10 26,5 28,5 

ZM1030 
ZM1032 0 a 9 LATO 15,5 170 140 110 170 3 5 10 49,2 22,2 

ZM1040 
ZM1042 

0 a 9 LATO 31 160 140 120 160 3 6 24 62 28,5 

ZM1130 
ZM1132 
XN3 

0 a 9 LATO 14 180 140 125 180 0,8 2 12 48 19 

ZM1131 
ZM1133 + -~ LATO 14 180 140 125 180 0,8 2 12 48 19 
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X N 3 

1 6 0 V . ; a ques to s c o p o sa rebbe necessar io un 

t ras fo rmatore con seconda r i o a 1 2 0 V . ; d i f f ic i l 

mente reper ib i le. L 'os taco lo può essere agg i ra to 

u t i l i zzando come" au to t ras fo rmatore un q u a l u n 

que t ipo di t ras fo rmatore con pr imar io un iversa le , 

anche se di p i cco la po tenza , c o m e , d 'al t ra parte 

ch ia ramen te mos t ra to nel lo s c h e m a di f ig. 3 . La 

tens ione da raddr izzare v iene pre levata tra il ter

mina le « O » e que l lo a 1 2 5 V. del pr imar io , m e n 

tre eventua l i secondar i res tano inut i l izzat i . B i s o 

gna fare a t tenz ione, però, a non co l legare nessun 

te rmina le al te laio meta l l i co , perché a l t r iment i 

ques t ' u l t imo sa rebbe so t t opos to al la t ens ione di 

rete c o n c o n s e g u e n z e ce r tamen te non p iacevo l i . 

La va lvo la ut i l izzata è una « X N 3 » m a qua ls ias i 

altro t ipo potrà andar bene, sa lvo , magar i l 'ordine 

dei c o l l e g a m e n t i , che può essere f ac i lmen te c a m 

biato. 

Nu l la di s t raord inar io , dunque , so lo un p i cco lo 

passo avant i verso circui t i più impegna t i v i ed in 

teressant i . 

R1 = 3.900 ohm 1 Watt 
CI = 16 microF. elettrol. 250 V. 
C2 .. 16 microF. elettrol. 250 V. 
RS1 = raddrizzatore al silicio tipo BY126 
S1 = Commutatore 11 posizioni 1 via 
Trasformatore di alimentazione 20 Watt 
Valvola numerica di tipo XN3 
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Nel la rea l izzaz ione prat ica di un mon tagg io 

lo sper imen ta to re si imbat te s p e s s o in p icco le dif

f ico l tà che , senza essere il più del le vol te insor

montab i l i , hanno tut tav ia il potere di far perdere 

t e m p o , qua lche vol ta denaro , ed in ogni caso non 

s o n o mai una cura adat ta per chi s ia un po ' pro

cl ive a perdere la paz ienza. 

U n o dei c o m p o n e n t i che più si presta a creare 

quest i fast id i è senza dubb io il d iodo. 

N o n s iete mai stat i tentat i di montare su vostr i 

proget t i dei d iodi da l l ' i ns icuro f u n z i o n a m e n t o e 

dal la polar i tà quanto mai incer ta , pesca to magar i 

da l l ' immancab i l e casse t ta r ice t taco lo di tutti quei 

c o m p o n e n t i che invece di essere buttat i via ven

gono conserva t i in v is ta di un probabi le fu turo 

imp iego? 

Oppure non vi è mai cap i ta to di esacerbarv i at

torno ad un super reat t i vo con un paio di d iod i 

che non vuol saperne di funz ionare e provare e ri

provare a camb ia re la polar i tà dei sunnom ina t i 

c o m p o n e n t i nel la vana spe ranza di capi re se pro

prio a loro s ia da imputa re il manca to funz iona

men to de l l ' appa recch io? 

A c o n c l u s i o n e , l ' incer tezza sul la polar i tà di un 

d iodo e sul suo corret to f unz i onamen to rappre

sen ta un in terrogat ivo che t roppo s p e s s o è fonte 

di notevol i perplessi tà e che può essere r isolto so

lamente col la possib i l i tà di poter provare in ma

niera comp le ta l 'effett ivo s tato del c o m p o n e n t e . 

I metod i più o meno empi r i c i per ef fet tuare det

ta prova s o n o numeros i , ed il più s e m p l i c e po t reb

be essere real izzato c o m e vi a b b i a m o ind icato in 

fig- 1 -
S i pre leva da un t ras fo rmatore r iduttore una 

tens ione di 6 - 1 0 vol t , e la si app l i ca agl i es t remi 

di due d iod i raddr izzator i co l legat i c i a s c u n o con 

l 'es t remo l ibero a due l ampad ine . 

C o m e si nota dal d i segno i due c o m p l e s s i d io 

d o - l a m p a d i n e s o n o co l legat i in para l le lo e i due 

diodi s o n o inseri t i con polar i tà o p p o s t a . 

Il c i rcu i to va poi comp le ta to con due bocco le 

nelle qual i va inser i to il c o m p o n e n t e da con t ro l 

lare. 

A s e c o n d a del la polar i tà del d iodo in prova si 

accenderà l 'una o l'altra del le due l a m p a d i n e ; se 

invece lo s tesso r isulta bruc ia to non se ne a c c e n 

derà n e s s u n a , se è in cor to si avrà l ' accens ione 

c o n t e m p o r a n e a di tutte e due le l ampad ine . 

Q u e s t o s i s t ema pot rebbe, a pr ima v is ta , s e m 

brare l ' ideale per provare la polar i tà e l 'ef f ic ienza 

dei d iod i , se non p resen tasse inconven ien t i piut

tos to gravi tal i da scons ig l ia r lo f o n d a m e n t a l m e n 

te. 

Infatti cons ide rando che con ques to m e t o d o i 

d iod i dov ranno soppor ta re corrent i di in tensi tà 

var iab i le tra i 1 0 0 e i 1 8 0 m A ed ol tre, f inché 

si tratta di ef fet tuare la prova con d iod i raddr iz

zator i , tut to bene, essendo ess i in g rado di s o p 

portare corrent i e leva te ; però quando si tratta di 

inserire nel c i rcu i to di p rova dei d iod i r ivelator i , 

coi qual i non b i sogna mai superare la cor rente 

m a s s i m a a m m e s s a dal le cara t ter is t iche, il m e t o d o 

testé descr i t to non è ce r tamen te il più cons ig l i a 

bi le. 

E non è che si possa sopper i re c a m b i a n d o le 

l ampad ine da ut i l izzare con altre a m inor w a t t a g -

gio, in quan to la cor rente m in ima necessar ia per 

accender le si man t iene s e m p r e sui 100 -1 5 0 m A , 
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Con questo strumentino vi sarà facile, durante i vostri 
cablaggi, distinguere esattamente le polarità dei diodi 

da inserire sollevandovi così da ogni incertezza. Oltre 
ad indicarvi quale il catodo e quale l'anodo, con esso sa
prete se il diodo è veramente efficiente senza, e questo 
è molto importante, pericolo di avariarlo 

u t i l i s s i m o PROVADIODI 
LP1 

Fig. 1 In figura appare de
scritto lo schema di un prova-
diodi che troppe volte abbia
mo visto ammannire ai lettori. 
Tale sistema, anche se può es
sere ritenuto valido, o almeno 
accettabile, per diodi raddriz
zatori capaci di sopportare for
ti correnti, non è certamente 
il più idoneo per il controllo 
di diodi rivelatori di A.F che 
hanno una forte tendenza ad 
avariarsi quando vengono sot
toposti ad una corrente supe
riore a quella per la quale sono 
stati costruiti. 

RETE 

DIODO IN PROVA 

va lore più che suf f ic iente per rovinare i r r imed ia
b i lmente cert i t ipi di d iod i . 

Q u e s t o s i s t e m a di prova qu ind i è cons ig l iab i le , 
o a l m e n o poss ib i le , s o l a m e n t e per d iod i raddr izza
tori in g rado di soppor ta re corrent i di ol tre 1 0 0 
m A se vo le te evi tare di cons ta ta re a vost re spese 
che il d iodo in prova era « ef f ic iente » e, dopo l 'e
sper ienza , non p iù. 

C o m e fare qu ind i a cont ro l la re un d iodo senza 
il per ico lo di vederse lo rov inare ancor p r ima di 
poter lo imp iega re? 

S e m p l i c e m e n t e c e r c a n d o di far scor rere at t ra
verso esso una corrente di p o c h i s s i m i m i l l i ampe -
re, corrente che non servirà cer to a c o m a n d a r e 
una l a m p a d i n a sp ia , in quan to insuf f ic iente per 

accende r l a , ma s o l a m e n t e per a l imenta re la base 

di un t rans is tor . 

Provvedere poi il t rans is tor , c a p a c e di s o p p o r 

tare sul propr io co l le t tore corrent i anche supe r i o 

ri a mezzo a m p e r e , ad accende re la l a m p a d i n a in

d icat r ice. 

S C H E M A E L E T T R I C O 

Lo s c h e m a elet t r ico di ques to p rovad iod i è v i s i 

bi le in f ig . 2 . 

A n a l i z z a n d o l o b r e v e m e n t e t r ove remo c o m e ad 
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RETE 

DIODO IN PROVA 

Di lato foto del provadiodi, vi
sto nella parte interna così 
come è stato realizzato nel no
stro laboratorio. 

R1 = 3.900 ohm 1/2 Watt L. 18 
R2 = 3.900 ohm 1/2 Watt L. 18 
C1 = 100 mF 25 volt elettrol. L. 150 
C2 = 100 mF 25 volt elettrol. L. 1 50 
RS1 = diodo raddrizzatore tipo BY114 L. 680 
RS2 = diodo raddrizzatore tipo BY114 
TR1 = transistor NPN tipo AC127 L. 600 
TR2 = transistor PNP tipo AC128 L. 600 
LP1 = lampadina spia (vedi foto) L. 450 
LP2 = lampadina spia (vedi foto) L. 450 

T1 = trasformatore da 5 Watt con primario 220 volt e 
secondario 15 volt 0,4 ampere L. 800 

SI = interruttore di rete L. 160 
Scatola metallica di allumino ossidato L. 400 

2 boccole colorate miniatura L. 180 
2 banane miniatura L. 180 
2 coccodrilli miniatura L. 160 

un c a p o del s e c o n d a r i o di un t ras fo rmato re r idut

tore, c a p a c e di fornire una tens ione var iab i le da i 

12 ai 15 vol t , v e n g o n o inseri t i due d iod i raddr iz

zator i di t ipo B Y 1 1 4 (a l l 'occor renza si po t ranno 

imp iegare a n c h e altri t ipi qual i B Y 1 0 0 e s imi l i 

in g rado di soppor ta re una cor rente di 0 ,4 a m 

pere.) 

Dal d i segno si nota mo l to esp l i c i t amen te che 

i due d iod i r isu l tano con la polar i tà inver t i ta , uno 

r ispet to a l l 'a l t ro, in man ie ra da o t tenere ai loro 

cap i di usc i ta due tens ion i raddr izzate di cui una 

P O S I T I V A , in co r r i spondenza di R S 2 , ed Una N E 

G A T I V A , in co r r i spondenza di R S 1 . 

Ques te tens ion i , dopo essere passa te at t raver

so due l ampad ine da 1,5 wat t 12 vol t , and ranno 

app l ica te r i spe t t i vamente : que l la c o n polar i tà ne

gat iva (cioè que l la passan te per LP1) al co l le t to 

re del t rans is tor T R 2 , un P N P di t ipo A C 1 3 2 o p 

pure A C 1 2 8 , e la restante, c ioè que l la po lar i tà p o 

s i t iva, andrà app l i ca ta al co l le t tore di T R 1 , un 

N P N di t ipo A C 1 2 7 . 

Co lo ro che d i sponesse ro di copp ie di t rans is to r 

di t ipo A C 1 8 7 e A C 1 8 8 oppure A C 1 8 0 e A C 1 8 1 , 

po t ranno impiegar l i nel c i rcu i to senza necessi tà 

di appor tare a lcuna var iaz ione . 

Per s incerars i su l l 'e f f i cenza o m e n o di un d iodo , 

si p re leva la tens ione a l te rnata de i 1 2 - 1 5 vol t e 

la si app l i ca , a t t raverso una res is tenza da 3 . 9 0 0 

o h m , R 1 , che ha il c o m p i t o di l imi tare la cor rente 

da far passare at t raverso il d i odo in p rova , al p u n 

tale « A » del p rovad iod i . 

Il punta le « B » invece r isul ta co l l ega to d i re t ta 

mente al le basi dei due t rans is tor . 

La res is tenza R 2 , pure essa di 3 . 9 0 0 o h m , che 
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co l lega a m a s s a le due bas i , serve per la po lar iz 
zaz ione di det t i t ransistor . 

S e noi ora inse r iamo tra i punta l i A e B un d i o 
do in p rova, a s e c o n d a del c o m p o r t a m e n t o del le 
due l a m p a d i n e noi p o t r e m o dedurre sia la po la r i 
tà del sudde t to c o m p o n e n t e s ia la sua e f f icenza 
od even tua le inef f icenza. 

Infatti se e s s o v iene inser i to con il C A T O D O d i 
spos to in c o l l e g a m e n t o col punta le B, lascerà p a s 
sare una tens ione pos i t i va che sarà app l i ca ta al le 
basi de i due t ransistor , col r isul tato che s o l a 
mente que l lo di t ipo N P N (vale a dire T R 1 ) en t re
rà in c o n d u z i o n e con a c c e n s i o n e c o n s e g u e n t e 
de l la so la l a m p a d i n a L P 2 . 

Qua lo ra invece al punta le B r isu l tasse c o l l e g a 
to l ' À N O D O del d iodo , al le basi dei t rans is tor 
g iungerebbe so l amen te una tens ione negat iva 
che farà entrare in conduz ione l og i camen te so lo 
il t rans is to r P N P , T R 2 , c o n a c c e n s i o n e del la l a m 
pad ina L P 1 . 

U n a breve cons ide raz ione ci porta al la c o n c l u 
s ione ovv ia che , i nserendo un d iodo nel lo s t ru 
men t i no di p rova s e n z a sapere qua le s ia il t e r m i 
nale pos i t i vo e qua le il nega t i vo , l ' accens ione di 
una de l le due l ampad ine ci por terà i m m e d i a t a 
men te a d is t inguere le due polar i tà . 

S e po i , per una rag ione qua ls ias i , il d i odo che 
d e s i d e r i a m o provare d o v e s s e essere avar ia to , il 
p rovad iod i ce ne darà immed ia t i ragguag l i . 

S e e s s o infatt i r isu l tasse cor toc i rcu i ta to , alle 
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basi dei t rans is tor g iungerà una tens ione a l terna

ta che li met te rà in conduz ione tutti e due con ac 

c e n s i o n e s imu l t anea del le due l ampad ine i nd i ca 

tr ici (ciò è r i levabi le anche met tendo d i re t tamente 

in con ta t to i due puntal i A e B). 

In caso invece che il d i odo fosse interrot to, non 

si accenderà a lcuna l ampad ina c o m e c o m p r e n s i 

bi le, in quan to al le bas i dei t rans is tor non g iunge 

rà a l cuna tens ione . 

Q u e s t o p rovad iod i è qu ind i in grado di stabi l i re 

con cer tezza se il c o m p o n e n t e di cui des i de r i amo 

provare l 'ef f icenza è avar ia to o funz ionan te , ed in 

ques t ' u l t imo caso ci permet te la de te rm inaz ione 

dei te rmina l i . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

La rea l izzaz ione prat ica de l lo s t rumen t ino non 

è d i f f ico l tosa anche perché, non e s s e n d o cr i t ica , 

voi avete la possibi l i tà di esegu i r la c o m e meg l io 

vi aggrada o c o m e r i tenete più oppor tuno . 

Se s ie te al le pr ime armi c o m e sper imen ta to r i , vi 

cons i g l i amo di segui re il d i segno de l lo s c h e m a 

prat ico per essere cert i di non incorrere in error i . 

Tut to il mon tagg io va ef fet tuato nel la parte i n 

terna del coperch io del la sca to la meta l l i ca che 

a b b i a m o sce l to con d i m e n s i o n i di c m . 14 x 7 Y 4 , 

In al to andrà f issato il t ras fo rmatore di a l i m e n 

taz ione T 1 , qu ind i , al di so t to di ques to , le due 

l ampad ine sp ia ed inf ine l ' interruttore di rete S 1 . 

In basso ver ranno inser i te le due bocco le ne 

cessar ie per inserirvi le due banane cui fa ranno 

capo i due coccodr i l l i da app l icare ai te rmina l i dei 

d iod i in p rova. 

R a c c o m a n d i a m o al lettore di non con fondere 

tra loro i te rmina l i dei t rans is tor . 

E impor tan te anche non con fonde re n e m m e n o 

la polar i tà dei due d iod i imp iega t i , c ioè di RS1 ed 

R S 2 ; la tens ione pos i t iva andrà inser i ta sul co l le t 

tore del t ransis tor T R 1 , che è un N P N , qu ind i 

R S 2 avrà r ivol to il te rmina le pos i t i vo dal la parte 

del la l a m p a d i n a L P 2 , ed inf ine il condensa to re 

e let t ro l i t ico C1 sarà co l lega to col lato pos i t ivo a 

LP2 e con il lato negat ivo al te rmina le di m a s s a 

f issato sot to la vite del t ras formatore T 1 . 

Per que l lo che r iguarda il t rans is tor T R 2 , e s s e n 

do un P N P , sul suo co l le t tore andrà app l i ca ta la 

tens ione negat iva , qu ind i av remo R S 1 col lato 

negat ivo r ivolto verso L P 1 . Il condensa to re C2 

verrà co l lega to a massa ques ta vo l ta c o n il t e rm i 

nale posi t ivo. 

S e infine vo lete abbel l i re la sca to la che racch iu 

de l ' apparecch io , potete, c o m e abb iamo fatto noi , 

comp le ta r l a c o n scr i t te. 

A tale s c o p o la cosa mig l iore da fare cons is te 

ne l l 'acqu is ta re in una qua ls ias i car to ler ia del le 

Schema pratico di montaggio del provadiodi de
scritto nell'articolo. Nella realizzazione occorre
rà fare attenzione alla connessione dei terminali 
dei transistor; come si nota dal disegno, l'emetti
tore va stagnato al terminale dell'ancoraggio colle
gato a massa. 

lettere au toades i ve a r ica lco il cu i c o s t o è ve ra 
mente irr isorio v is to che un fog l io c o m p l e t o c o 
sta c i rca 1 5 0 lire. 

Te rm ina to il mon tagg io , l ' apparecch io è già 
pronto al f unz i onamen to senza b i sogno di a lcuna 
m e s s a a punto , c o m u n q u e , se vi in te ressa saper lo , 
l ' assorb imento di co l le t tore di ogni t rans is to r si 
aggira sui 1 0 0 - 1 5 0 mA. , a s e c o n d a del t ipo di 
l ampad ina imp iega to . 

Per cont ro l la re l ' asso rb imen to non è n e c e s s a 
rio inser i re tra i morse t t i A e B a lcun d iodo , m a 
sarà suf f ic iente cor toc i rcu i ta re i due punta l i ed 
app l icare un m i l l i ampe rome t ro in ser ie alle due 
l ampad ine . C o n s i d e r a n d o qu ind i che la s p e s a da 
sos tene re , per avere un apparecch ie t to di g rande 
ut i l i tà c o m e que l lo che vi a b b i a m o presen ta to , è 
p ra t i camen te al la por tata di tutte le t asche , noi , 
c o n la nostra espe r ienza , ci sen t i amo autor izzat i a 
cons ig l i a r vene la rea l izzaz ione, certi che non po
trete mai pent i rv i di aver segu i to il nostro c o n s i 
g l io 
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Per una perfetta taratura e messa a punto di un ricevi
tore in FM è necessario possedere un oscillatore di AF 
modulato in frequenza; ecco come un nostro collabora
tore ha risolto il problema con semplicità ed economia. 

Gli s t rument i di misura necessar i per at t rez

zare, anche so lo d e c e n t e m e n t e , un labora 

tor io s o n o mo l to numeros i , e pur t roppo la m a g 

gior parte del le vol te il loro cos to è eso rb i tan 

te. Per ta le ben fondato mot ivo , s p e s s o ci si 

l imita a l l ' acqu is to di quegl i attrezzi che s o n o 

più s t re t tamente ind ispensab i l i , t ra lasc iando , 

per cause di forza magg io re , quel l i che , s e p 

pur impor tan t i , si usano con minor f requenza . 

Ta lvo l ta cap i tano però cas i in cui r isulta ne 

cessar io , se si vuo l portare a c o m p i m e n t o un 'e 

sper ienza in te ressan te od una necessar ia r i

paraz ione, po ter usufruire de l l 'appor to di s t ru 

ment i che non c o m p a i o n o nella nostra do ta 

z ione di laborator io , ed in quest i f rangent i le 

so luz ion i . da prendere s o n o pur t roppo s e m 

pre le s t e s s e : o a b b a n d o n a r e il p roget to , anche 

se ciò è fonte di r a m m a r i c o , od acqu is ta re 

10 s t r umen to in te ressato , ques ta ipotes i d i 

pende s t re t tamente dal le possibi l i tà e c o n o 

m iche , oppure provvedere cos t ruendose lo da 

sé in m o d o e c o n o m i c o ed in te l l igente. 

Na tu ra lmen te pr ima di pensare ad a u t o c o -

struir lo mi ero in fo rmato c o n v e n i e n t e m e n t e 

sul cos to di un appa recch io che f a c e s s e al 

mio caso , co l r isultato di r icevere in fo rmaz ion i 

in netto con t ras to col con tenu to del la mia t a 

sca no tevo lmen te sp rovvedu ta . 

Vis t i poi i r isultati o t tenut i e pensando che 

p robab i lmen te molt i altri lettori si s i ano trovati 

o si p o s s a n o in futuro t rovare nel le mie s tesse 

cond iz ion i , mi sono d e c i s o a presentare a que 

sta rivista il proget to che ho deb i tamen te c o l 

laudato e per fez ionato , con l ' int ima speranza 

di veder lo pubb l i ca to . 

Il cos to del la rea l izzaz ione, se paragona to 

a que l lo degl i ana logh i s t rument i in c o m m e r 

c io , r isulta addir i t tura i rr isor io, in quan to tutto 

11 c o m p l e s s o è in grado di funz ionare con una 

sola va lvo la e poche res is tenze e c o n d e n s a 

tor i , c o m p o n e n t i di cui la magg io r parte dei 

normal i proget t is t i l i beramente d i s p o n e . 

L 'un ico i nconven ien te , se così si può c h i a 

mare, cons i s te , c o m e s e m p r e po i , nel la pre

sen taz ione es te t i ca , lo ho r isolto il mio p rob le 

ma i m p i e g a n d o c o m e sca la una s e m p l i c e m a 

nopo la demo l t i p l i ca ta ed una p icco la casse t 

ta meta l l ica c o m e conten i to re vern ic ia ta a 

sp ruzzo . 

C o m u n q u e per chi si t rovasse in imbarazzo 

dirò che anche senza ves te ester iore il f un 

z i o n a m e n t o de l l ' appa recch io è perfet to e penso 

che ciò rappresent i la magg io re asp i raz ione 

di noi tut t i . 

CIRCUITO ELETTRICO 

La va lvo la imp iega ta in ques to generatore 

di A F è un dopp io t r iodo t ipo E C C 8 1 che , date le 

sue cara t te r is t iche, si può sost i tu i re , senza ap 

portare a l cuna var iaz ione c i rcu i ta le , con una 

1 2 A T 7 . 

C o m e si può cons ta ta re osse rvando la f ig. 1, 

una sez ione del t r iodo v iene imp iega ta c o m e 

osc i l la t r ice di B F a res is tenza-capac i tà , dove i 

valor i del le res is tenze R 3 - R 4 - R 5 - R 6 cong iun te 

a C 2 - C 3 - C 4 - C 5 de te rm inano la f r equenza , che 

servirà poi a modu la re di f requenza l 'osc i l 

latore A F . 

La tens ione di B F at t raverso il p o t e n z i o m e 

tro R2 v iene app l ica ta ad un d iodo Va r i cap , 

D V 1 , che provvedere a creare la necessar ia 

modu laz ione di f requenza . 

C o m e tutt i sanno , o quas i tutt i , il d iodo V a r -

cap ha la propr ietà di var iare la sua capaci tà 

interna q u a n d o è so t t opos to a tens ion i che 

c a m b i a n o d ' in tens i tà . 

Ne l nos t ro c as o la t ens ione inv ia ta al d iodo 

è a l ternata per cui e s s o , s e g u e n d o le va r i a 

z ioni de l l ' onda s inuso ida le , camb ie rà con t i 

n u a m e n t e di capac i tà . 

S e si cons ide ra po i , c o m e risulta dal la f igura 

pag. 182 



del c i rcu i to , che il Va r i cap , a t t raverso la c a 

pacità C 1 2 , è co l lega to al la gr igl ia del la s e 

z ione osc i l la t r i ce del la va lvo la , si può fac i l 

men te intui re c o m e ne facc ia var iare la f re

quenza di em iss ione . 

V a r i a n d o il cursore del po tenz iome t ro R2 

si ha la possib i l i tà di modi f i care l ' amp iezza d e l 

la modu laz ione di f requenza , o annul lar la 

(quando il po tenz iomet ro v iene ruotato tut to 

ve rso massa) o t tenendo così a u t o m a t i c a m e n 

te un osc i l l a to re V H F modu la to in f requenza , 

oppure una so la por tante A F priva di m o d u l a 

z ione , che potrà a l l ' occo r renza d imost rars i 

u t i l i ss ima a n c h e per tarare r icevitor i a m o d u 

laz ione di amp iezza per V H F. 

La s e c o n d a sez ione t r iod ica del la va lvo la 

E C C 8 1 , c o m e risulta da s e m p l i c e deduz ione , 

è imp iega ta per generare il segna le di A F . 

Il c i rcu i to è il sol i to c l ass i co osc i l la to re con 

reaz ione di p l acca . 

La bob ina L 1 , in c o m u n i o n e al c o n d e n s a 

tore var iab i le C 1 4 , serve per mod i f i ca re la fre

quenza di s in ton ia e dà la possib i l i tà di tarare 

il g ruppo del r icevi tore su d iverse porz ioni di 

g a m m a , qual i per e s e m p i o 8 8 — 9 2 — 1 0 0 

M H z . 

Per a l imen ta re ques to osc i l la to re V H F , che 

r ich iede una tens ione a n o d i c a di c i rca 2 0 0 -

2 5 0 volt e di 6,3 volt per il f i l amento , si può 

s e m p r e imp iega re , c o m e ho fat to io, lin s e m 

pl ice a l imen ta to re con un t ras fo rmatore 

da 3 0 wat t che eroghi su l seconda r i o la t en 

s ione r ich ies ta , raddr izzando la poi con un pon 

te di d iod i qua le il Ph i l ips B Y 1 2 3 inser i to nel 

c i rcu i to c o m e si vede in f ig . 2 . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Tut to il c o m p l e s s o del genera to re V H F , c o m 

p rendendo a n c h e l 'a l imenta tore , verrà p o s s i 

b i lmente r inch iuso in una sca to la meta l l i ca . 

e ciò non so lo per una mig l iore p resen taz ione 

es te t i ca , ma anche per evi tare probab i le sl i t 

tament i di f requenza dovut i a par t ico lar i c o n 

diz ioni es terne che p o s s o n o appor ta re effetti 

capac i ta t iv i spur i . 

In m a n c a n z a di q u e s t o si può ovv ia re c o n 

una adegua ta s c h e r m a t u r a . 

A v e n d o però io real izzato l ' apparecch io in 

una sca to la me ta l l i ca , tut te le mie c o n s i d e r a 

z ioni vanno riferite a l l ' imp iego del con ten i to re . 

Un p i cco lo te la io di a l lumin io f i ssa to inter

n a m e n t e al la sca to la servirà da suppor to sia 

per il t ras fo rmato re di a l imen taz ione , s ia per 

10 zocco lo del la va lvo la e per il condensa to re 

var iab i le che poss ib i lmen te dovrà essere i n 

s ta l la to non t roppo d is tante da ques t ' u l t ima . 

R i fe rendomi al lo z o c c o l o del la va lvo la , c o n s i 

gl io l ' imp iego di uno di t ipo c e r a m i c o , che ri

spet to ad ogni altro è sogge t to a minor i per

dite di A F . 

Non es is tono d i f f ico l tà per la s i s t e m a z i o n e 

del la sez ione di B F , in quan to la d is tanza dal lo 

z o c c o l o del la va lvo la non ha a lcun effet to ne

gat ivo ed il c o m p l e s s o funz iona per fe t tamente 

anche se man tenu to a d is tanza dal lo z o c c o l o . 

Ques te cons ide raz ion i non va lgono , c o m e 

a c c e n n a t o p r ima , per la parte del c i rcu i to che 

in teressa l 'alta f requenza per la qua le vanno 

usate del le necessa r ie p recauz ion i . 

A d e s e m p i o la bob ina L1 deve essere sa lda ta 

d i re t tamente sui termina l i di u t i l i zzaz ione del 

condensa to re var iab i le C 1 4 , dal qua le dovrà 

poi partire il c o n d e n s a t o r e C 1 3 che , con un 

percorso il più breve poss ib i le , sarà cong iun to 

al p ied ino del la gr igl ia cont ro l lo del t r iodo che 

in teressa l 'AF . 

Su l l o s t esso p ied ino si dovrà sa ldare anche 

la res is tenza R 1 5 ed il condensa to re C 1 2 con 

11 d iodo V a r i c a p in para l le lo , post i poi i ns i eme 

a massa co l legando l i al la vite di f i ssagg io del lo 

z o c c o l o . 

La res is tenza R 1 0 verrà sa lda ta d i ret ta-
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mente sul te rmina le del d iodo V a r i c a p e con 

l'altro capo si cong iungerà , e qui non è n e c e s 

sar io un c o l l e g a m e n t o breve, al condensa to re 

C1 sa lda to su l cursore del po tenz iome t ro R 2 . 

Il segna le di A F presente sul la bob ina L1 

v iene pre levato con un link (L3) avvo l to su l 

lato f reddo del la s tessa e di qui inv ia to ad un 

bocche t t one s c h e r m a t o per A F . 

Poiché in c o m m e r c i o non esiste Lina bob ina 

c o m e v iene r ichiesta dal c i rcu i to e let t r ico del 

genera tore , sarà necessa r i o p rovvedere rea

l izzandola pe rsona lmen te . 

A ques to s c o p o prendete un suppor to di 

p las t ica con d iamet ro di 6 m m c o m p l e t o di 

nuc leo ed avvo lge tev i sopra 4 spi re di f i lo di 

rame da 0 ,8 m m (oppure 1 mm) spaz ia te fra 

di loro f ino ad ot tenere una lunghezza c o m 

pless iva di 7 m m . Per quan to r iguarda la b o 

bina di reaz ione, ind ica ta nel lo s c h e m a con 

L2 , sarà suf f ic iente avvo lgere 2 spi re di f i lo di 

rame s m a l t a t o da 0 ,5 m m in te rca lando le con 

quel le di L1 dal lato co l lega to a m a s s a . 

La bob ina L3 , cioè que l la che p rovvede al 

pre l ievo del l 'a l ta f requenza , si r icaverà av 

v o l gendo a t to rno al lo s tesso suppor to 2 spi re 

di f i lo di rame sma l ta to da 0 ,5 m m , cu rando 

di mantener la però ad una d is tanza di c i rca 

1 0 m m da L 1 , s e m p r e sul lato m a s s a . 

Per co l legare i cap i del la bob ina L3 al b o c 

che t tone di usc i ta si p o s s o n o adot ta re due d i 

verse so luz i on i : o i m p i e g a n d o due fili in t rec

ciat i (usare f i lo iso la to in p last ica) , di cui uno 

va al b o c c h e t t o n e di usci ta e l'altra al la massa 

del lo s t e s s o , oppure ut i l izzando uno s p e z z o n e 

di cavo coass ia l e per TV . 

La s e c o n d a so luz ione è senz 'a l t ro quel la 

da prefer ire. 

M E S S A A PUNTO 

Term ina ta la rea l izzaz ione del proget to , sarà 
oppo r tuno p rocedere ad una dove rosa quanto 

s e m p l i c e messa a punto , necessar ia per s t a 

bil ire se l 'osci l la tore è in grado di e rogare al ta 

f requenza e per s in ton izzare l ' escurs ione del 

condensa to re var iab i le entro la g a m m a F M . 

D o p o aver cont ro l la to a c c u r a t a m e n t e il c a 

b lagg io per accer tars i di non aver c o m m e s s o 

errori di cos t ruz ione , potete dar tens ione a l 

l 'a l imentatore. 

Occorrerà a t tendere qua lche s e c o n d o af

f inché il f i l amento del la va lvo la possa ragg iun

gere la tempera tu ra uti le di lavoro, qu ind i c o n 

trol late con un vo l tmet ro se tra la gr igl ia e la 

m a s s a del la sez ione osc i l la t r i ce (ponete cioè 

lo s t rumen to in para l le lo ad R15) es is te una 

tens ione negat iva di poch i vol t . 

Qua lo ra c iò non dovesse ver i f icars i r isulta 

ch iaro che lo s tad io osc i l lan te non eroga A F , 

per cui sarà necessar io invert i re la d i spos i z ione 

de l l ' avvo lg imen to L2 (vale a dire che il capo 

che pr ima si co l legava al condensa to re C 1 5 

va invece f i ssa to a m a s s a , mentre que l lo che 

andava a massa sarà a sua vol ta co l l ega to a 

COMPONENTI OSCILLATORE V H F 

COMPONENTI ALIMENTATORE 
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R1 = 2.700 ohm 1 Watt 
C1 = 50 mF 350 VI. 
C2 raddrizzatore a ponte BY123 
T1 = trasformatore di alimentazione 

20 Watt con secondario A.T. 
220 volt ed uscita a 6,3 volt 

RI = 470.000 ohm 
R2 = 1 Megaohm potenz. 
R3 = 47.000 ohm 
R4 = 47.000 ohm 

R5 = 47.000 ohm 
R6 = 47.000 ohm 
R7 = 10.000 ohm 
R8 = 1 Megaohm 
R9 = 1.000 ohm 1 watt 

R10 = 100.000 ohm 
R11 = 100.000 ohm 
R12 = 4.700 ohm 
R13 = 180.000 ohm 
R14 = 1.000 ohm 
RI 5 = 47.000 ohm 
C1 =10.000 pF. 
C2 = 10.000 pF. 



R12 

do o res t r ingendo le spi re del la bob ina L 1 , 
ma dove te segu i re ques to p roced imen to so lo 
nel c a s o che il nuc leo d o v e s s e essere ruotato 
c o m p l e t a m e n t e verso l 'esterno o verso l ' in
te rno. 

Inoltre può anche cap i tare che pur m a n t e 
nendo il po tenz iome t ro R 2 al m i n i m o , nel r ice
v i tore si oda ugua lmen te un segna le m o d u 
lato. 

Q u e s t o i nconven ien te denota la p resenza di 
un i n n e s c o , der ivato nel la magg io r parte dei c a 
si da un er ra lo c o l l e g a m e n t o del d iodo Va r i cap . 
Sarà suf f ic iente invert i re le conness ion i d o l i o 

s tesso . 
R icorda tev i anche che il po tenz iome t ro R2 

va regola to quel tanto che basta per o t tenere 
una larghezza di banda appena suf f ic iente , in 
quan to un 'eccess i va modu laz ione po t rebbe 
p rovocare f enomen i di d is to rs ione del segna le , 
e ta le i nconven ien te è fac i lmen te percep ib i le 
a l l ' a l topar lan te del r icev i tore. 

S u l mio appa r ec c h i o mi sono p reoccupa to 
di segna re sul quadran te il l imi te m a s s i m o di 
ro taz ione del la m a n o p o l a oltre il qua le il s e 
gna le d i s to rce , e vi cons ig l ie re i di usare anche 
vo i la mia m e d e s i m a p recauz ione . 

C o n ques ta s e m p l i c e rea l izzaz ione io ho 
sopper i to ad una del le tante m a n c a n z e che 
a f f l i ggono gli hobbis t i di questa e n t u s i a s m a n 
te a t t iv i tà che è l 'e let t ronica e vi ass i cu ro che 
s o n o s ta to ve ramen te sodd is fa t to del mio la 
vo ro a n c h e perché, po tendo lo usare, ho s c o 
perto che le occas ion i e le possib i l i tà d ' imp ie 
gar lo erano super ior i ad ogni mia aspe t ta t i va . 

C 3 = 10.000 pF. 
C 4 = 10.000 pF. 
C 5 = 10.000 pF. 
C 6 = 10.000 pF. 
C 7 = 10 mF. elett. 
C 8 = 0,1 mF. 
C9 = 16 mF. elett. 350 volt 
C10 = 4.700 pF. ceramico 
C11 = 16 mF. elett. 350 volt 
C12 = 5 pF. ceramico 

C13 = 10 pF. ceramico 
C14 = 25 pF. variabile 
CI 5 = 10 pF. ceramico 

DV1 = diodo varicap BAI 02 

V1 = valvola ECC81 - 12AT7 

L1-L2-L3 = vedi articolo 

C 1 5 ) , per r iportare in normal i cond iz ion i di fun 

z i o n a m e n t o la va lvo la s t e s s a . 

Del resto tale con t ro l lo può essere ef fet tuato 

a n c h e con l 'aiuto di un gr id-d ip , per co lo ro che 

ne p o s s e d e s s e r o uno, oppure anco ra , diret

t amen te con un no rma le r icevi tore F M . S e ruo

tando poi il c o n d e n s a t o r e var iab i le C 1 4 c o n 

s ta terete che esso non r iesce a copr i re la re

lat iva intera g a m m a F M , sarà suf f ic iente ruo

tar lo a metà capac i tà , qu ind i , a g e n d o sul n u 

c leo del la bob ina L 1 , manovra re f ino ad udire 

nel r icevi tore il segna le del genera tore . S i può 

perveni re a l lo s tesso r isul tato anche a l l a rgan -
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Se durante le vostre gite in auto, desiderate ascoltare 
la vostra radio a transistor, o il musicassette o il mangia
dischi in modo veramente piacevole senza la preoccu
pazione che il rumore del motore sovrasti il suono pro
dotto dall'apparecchio, completate la vostra auto con 
questo semplice ed efficace amplificatore di potenza. 

M A S S A 

COMPONENTI 
R1 = 0,5 ohm 1 Watt 
R2 = 22 ohm 1/2 di Watt 
R3 = 560 ohm 1/2 di Watt 
R4 = 22 ohm 1/2 di Watt 
R5 = 560 ohm 1/2 di Watt 
R6 = 0,5 ohm 1 Watt 
CI = 100.000 pF a disco 

C2 = 100.000 pF a disco 
C3 = 1.000 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF a disco 
altoparlante da 4/8 ohm 5 Watt 
SI = interruttore di rete 
T1 = trasformatore tipo 212/12 
T2 = trasformatore tipo 212/12 • 
TR1-TR2 = transistor AD149 
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La scatoia di montaggio di questo pro
getto Amplifono EK-303 può essere 
fornita a L. 5.300 + L. 300 per spese 
postali, completa di ogni particolare, 
compresa la scatola metallica, ad eslu-
sione dell'altoparlante. 

Q u a n d o ci si acc inge ad ef fet tuare un v iagg io 

in au to , spec ie se lungo, di so l i to il p r imo pens ie ro 

corre ad una c o m p a g n i a che ci tenga sveg l i nel le 

ore di gu ida , a lmeno a noi cap i ta così, e di c o n 

sue to si p rovvede r icor rendo al la f ida radio a 

t rans is tor . 

A ques to p ropos i to , le industr ie , s e m p r e at tente 

a sodd is fa re le es igenze degl i utent i , hanno pre

sen ta to sul merca to una inf in i tà di a p p a r e c c h i 

a t rans is to r insta l labi l i sug l i au tomezz i atti a r ice

vere i p r o g r a m m i radio, ed altri capac i di r ipro

durre m u s i c a pre inc isa qual i i m a n g i a d i s c h i e, 

c o m e u l t imo r i t rovato del la tecn ica m o d e r n a , i 

mang ianas t r i , meg l i o conosc iu t i c o m e « m u s i 

casse t te ». 

Il p iacere , e la c o m p a g n i a , che può procurare 

uno di ques t i c o m p l e s s i t rans is tor izzat i c r e d i a m o 

s ia o rama i c o n o s c i u t o da tutti tanto che non si 

p o s s o n o più cons iderare c o m e un s u p p l e m e n t o 

di un 'au tove t tu ra , ma p iu t tos to c o m e un n e c e s s a 

rio c o m p l e m e n t o . 

Occo r re però so t to l ineare che , per quan to per 

fett i e fedel i ess i s iano , pur tut tav ia p resen tano 

un inconven ien te che tutti s o n o in g rado fac i l 

men te di ind iv iduare : la debo le po tenza in usc i ta . 

Q u a n d o infatt i in auto si p rocede a ve loc i tà 

p iu t tos to e leva ta , c o m e cap i ta percor rendo u n ' a u 

tos t rada , il rumore del moto re (non tutt i p o s s o n o 

permet te rs i il lusso di possede re una s i l enz ios i s 

s i m a R o l l s - R o y c e ) , e que l lo del vento che scor re 

lungo le f ianca te del nost ro mezzo , c onc o r rono in 

man ie ra de te rm inan te a so f focare o a l m e n o a 

d is turbare in m o d o r i levante, il s u o n o prodot to 

da l l 'a l topar lan te anche se por tato al la m a s s i m a po 

tenza e ci cos t r inge , anche se a ma l i ncuo re , a s p e 

gnere il nostro appa recch io r imandando l 'ascol to 

ai m o m e n t i di sos ta o a q u a n d o si è obbl igat i a 

p rocedere a ve loc i tà r idot ta, fattori quest i che l i 

m i tano cons ide revo lmen te l 'ut i l i tà del m e d e s i m o . 

N o n è però che ques to m o d o di reagire al le dif

f ico l tà rappresent i la so luz ione ideale del p rob le 

m a , pur tu t tav ia acce t ta ta a mol t i , spec ie se si con r 

s idera che c o n un ampl i f i ca to re provv is to di e n 

trata a 8 o h m e c a p a c e di fornire una po tenza in 

usc i ta di 4 wa t t si può g iungere invece ad una s o 

luz ione ben d iversa e senza dubb io mo l to più s o d 

d is facen te . 

Ques te cons ide raz ion i ed il r i conosce re che sul 

merca to non es is tono ampl i f i ca tor i adatt i al lo 

s c o p o , ci hanno por tato al la c o n c l u s i o n e che era 

oppo r tuno ovv iare a tale m a n c a n z a p roge t tando 

un appa recch io che p o s s e d e s s e i requis i t i n e c e s 

sar i a sodd is fa re i nostr i lettori ed anche noi s tess i . 

I van tagg i che se ne p o s s o n o trarre ins ta l lan

do lo su di un 'au to , f ac i lmen te r iscontrabi l i dal la 

breve p resen taz ione che ne a b b i a m o fat to, c o n 

s i s tono , in p r imo luogo, nel poter avere a d i spo 

s iz ione una po tenza mo l to e leva ta , in c o n s i d e r a 

z ione del r istretto amb ien te in cui essa v iene sv i 

luppata , con c o n s e g u e n t e possib i l i tà di poter te

nere al m i n i m o l ' apparecch io al qua le l 'ampl i f i 

catore verrà abb ina to , pe rme t tendo un ind iscu t i -
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bile r isparmio, qua lora il f u n z i o n a m e n t o di que 

s t 'u l t imo d ipendesse da pi le. 

In s e c o n d o luogo, noi a b b i a m o real izzato il no

stro proget to in m o d o che funz ion i s f ru t tando la 

tens ione in do taz ione sul la nostra au to , senza 

b i sogno di r icorrere a sorgent i di a l imen taz ione 

au tonom e . 

S C H E M A E L E T T R I C O 

Lo s c h e m a elet t r ico di ques to ampl i f i ca tore non 

è per ' n iente c o m p l e s s o e, c o m e si può di ret

t amen te cons ta ta re da l la f ig. 1, esso prevede l ' im

p iego di due sol i t rans is tor ed esa t t amen te due di 

po tenza t ipo A D 1 4 9 . 

Per ev i tare d ' imp iegare in usc i ta il g rosso e 

so l i to t ras fo rmatore , che oltre al fat to di rendere 

l ' apparecch io i ngombran te e di non s e m p l i c e in 

s ta l laz ione r isul ta anche p iu t tosto cos toso e di 

non fac i le reper ib i l i tà , a b b i a m o opta to per u n ' u s c i 

ta in push-pu l l t ipo s i n g l e - e n d e d , che infatt i e s c l u 

de l 'uso di ta le c o m p o n e n t e . 

A n c h e la sce l ta di due t rans is tor P N P anziché 

di una copp ia di po tenza P N P ed N P N per il s i n 

g l e -ended è s tata ef fet tuata di p ropos i to s e m p r e 

in o m a g g i o ai nostr i cr i ter i di reper ib i l i tà e di c o 

sto l imi tato. U s a n d o però, c o m e a b b i a m o fat to 

noi , due P N P c o m e f inal i , r isulta necessa r i o ap 

pl icare alle basi di dett i t rans is tor il segna le in 

con t ro fase , e ques to lo si r iesce f ac i lmen te ad 

ot tenere con due p icco l i t ras formator i anziché 

con uno so lo c o m e nei normal i s c h e m i a copp ie 

P N P - N P N . 

I mode l l i da imp iegare , e che a b b i a m o ind icato 

nel lo s c h e m a con la s ig la T1 e T 2 , s o n o t rasfor

mator i d 'usc i ta per push-pu l l di O C 7 2 avent i un 

s e c o n d a r i o con una impedenza di 1 2 o h m (noi ab 

b iamo ut i l izzato nel la nost ra rea l izzaz ione il t ipo 

2 1 2 / 1 2 del la Euro -K i t , ma qua ls ias i altro t ipo 

adat to per 0 C 7 2 e con le s tesse cara t te r is t i che 

può eg reg iamen te serv i re al lo scopo) e, c o m e si 

può notare da l lo s c h e m a , i loro s e c o n d a r i , co l l e 

gati in para l le lo , hanno funz ion i di P R I M A R I , cioè 

r isu l tano, in un cer to s e n s o , invert i t i . 

A i cap i di quest i verrà poi sa lda to un cave t to 

s c h e r m a t o con lo s c h e r m o co l lega to al la m a s s a 

del c i rcu i to e c o n l 'altra es t remi tà provv is ta di una 

sp ina a J a c h di d iamet ro oppor tuno per essere 

inser i ta nel la p resa A U R I C O L A R E del la radio o 

mang iad i sch i da ampl i f i care . 

Se poi ques ta presa nel vos t ro appa recch io non 

dovesse es is tere es te rnamen te , si pot rà sopper i re 

al la ca renza co l l egando d i re t tamente le due prese 

d 'ent ra ta de l l ' amp l i f i ca to re , in para l le lo a l l 'a l to

par lante de l la radio o altro fonor ip rodut to re da 

amp l i f i ca re ; ques ta operaz ione non p resen ta cer to 

d i f f ico l tà tal i da rendere necessar ia una s p i e g a 

z ione più par t i co la regg ia ta . 

Del le tre usc i te dei t ras fo rmator i , c o m e appare 

Fig. 2 Circuito stampato a grandezza naturale dell'amplifono, visto dalla parte del 
rame. Coloro che, per maggiore comodità, non desiderassero prepararlo personalmente, 
potranno farne richiesta alla ditta EURO-KIT, citando la sigla EK-303, che contraddi
stingue l'AMPLIFONO al prezzo di L. 600. 
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ALTOPARLANTE 

Fig. 3 Schema pratico di montaggio dell'amplificato
re, visto dal lato componenti: la pista di rame, colorata 
in rosso, appare in trasparenza. Nel disegno è messo in 
luce, inoltre, il fatto che le prese centrali dei trasforma
tori T1 e T2 rimangono inutilizzate. Il circuito stampato 
verrà interamente racchiuso in una scatola di allumi
nio: attenzione a distanziarlo dalla carcassa metallica 
in modo corretto, affinché non si creino dannosi corto
circuiti. 
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ch ia ramen te dal d i segno di f ig. 1, s o l a m e n t e due 

andranno ut i l izzate mentre que l la cent ra le reste

rà l ibera. 

Dei te rmina l i imp iega t i , i due es t remi esterni 

ver ranno co l legat i d i re t tamente al le bas i dei t ran 

s istor , ment re quel l i interni and ranno alle due re

s is tenze di po la r izzaz ione R2 - R 3 e R 4 - R 5 . 

Infine il segna le d 'usc i ta , pre levato dal co l le t 

tore di TR1 t rami te il condensa to re e let t ro l i t ico 

C 3 da 1 . 000 m F , v iene inv iato ad un a l topar lan 

te di po tenza adegua ta e con una i m p e d e n z a d ' i n 

g resso c o m p r e s a tra 4 e 8 o h m . 

È ch ia ro che per il cont ro l lo di v o l u m e ci si ser 

virà di que l lo rego la rmente in do taz ione del v o 

stro appa recch io da ampl i f i care . 

L 'a l imentaz ione del nost ro amp l i f i ca to re , c o n s i 

de rando le tens ion i che no rma lmen te s o n o in uso 

su l le normal i au tomob i l i , è s ta ta f i ssa ta sui 12 

volt. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Q u e s t o proget to può essere real izzato o co 

no rma le s i s t e m a del cab lagg io t rad iz iona le a f i l i , 

oppure , ancora meg l i o , su c i rcu i to s t a m p a t o . 

Imp iegando il p r imo s i s t ema occor re fare a t ten

z ione che i due t rans is tor , se ver ranno f issat i 

su di una sca to la meta l l i ca , s i ano ben isolat i dal 

meta l lo u t i l i zzando le appos i te m iche e rondel le 

di p las t i ca , ment re , se rvendos i di un c i rcu i to 

s t a m p a t o ques to p rob lema non es is te , c o m e non 

es is te neppure que l lo dei co l l egamen t i in fase de l 

le usc i te dei t ras fo rmator i T1 e T 2 . 

Q u e s t ' u l t i m o par t ico lare , qua lora voi op tas te 

per una rea l izzaz ione di t ipo t rad iz iona le , è di i m 

por tanza asso lu ta in quan to un errato c o l l e g a 

men to darà c o m e conc lus i one un ampl i f i ca to re 

mu to . 

Sarà qu ind i oppor tuno , non m o n t a n d o l o su cir

cu i to s t a m p a t o , invert i re il c o l l e g a m e n t o pr imar io 

di uno dei due t ras formator i (ad e s e m p i o T1) se 

l 'ampl i f icatore non dovesse funz ionare . 

A l t ro fat tore impor tan te , e ques to per evi tare 

probabi l i d is tors ion i e far sì che l 'ampl i f i ca tore ri

p roduca in m o d o perfet to, cons is te ne l la sce l ta 

di una copp ia se lez iona ta di A D 1 4 9 , a f f inché ess i 

p resen t ino le s tesse carat ter is t iche. 

Te rm ina ta la rea l izzaz ione pra t ica , un ' ope raz io 

ne da fare cons is te nel cont ro l lo de l la t ens ione 

es is ten te nel pun to di c o l l e g a m e n t o t ra C 3 e le 

res is tenze di po la r i zzaz ione : in ta le pun to e s s a 

deve r isul tare esa t tamen te la metà de l la t ens ione 

di a l imen taz ione , cioè 6 volt nel caso che il v o l 

tagg io forni to fosse di 12 vol t , qua lora invece che 

la bat ter ia de l l 'au to e rogasse 1 2,6 volt la t ens ione 

ivi m isura ta dovrà r isultare invece di 6 ,3 volt e 

par iment i con altre tens ion i la misura dovrà s e m 

pre essere p ropo rz iona lmen te la metà . 

Il con t ro l lo che noi vi c o n s i g l i a m o di ef fet tuare 

è mo l t o impor tan te , s a p e n d o per espe r i enza che 

mol te vol te il va lore dei vari c o m p o n e n t i ind ica to 

dal c o d i c e dei co lor i non co r r i sponde , da ta s p e s s o 

l ' eccess iva to l le ranza di cos t ruz ione , a requis i t i 

di p rec is ione r ichiest i per un m o n t a g g i o perfet to. 

Sarà qu ind i oppo r tuno cercare di ev i tare, c o n un 

cont ro l lo pre l iminare , tutt i que i fattori che po t reb 

bero essere c a u s a di sb i l anc iament i a p r ima v is ta 

appa ren temen te ing iust i f icat i . 

Qua lo ra qu ind i le tens ion i m isura te non f osse ro 

esa t t amen te quel le da noi r i levate nel nos t ro pro

to t ipo , si opererà su que i valor i con to l le ranza 

ecceden te il l imite acce t tab i le per cor regger l i e 

qu ind i portare il p roget to nel g ius to pun to di f u n 

z i o n a m e n t o , 

Per co lo ro che vo r ranno real izzare l ' amp l i f i ca 

tore su c i rcu i to s t a m p a t o , in f ig. 2 t rove ranno det 

to c i rcu i to r iportato a g randezza natura le e se ne 

po t ranno serv i re per un 'even tua le inc i s ione su 

di una baset ta ramata , qua lo ra des i de rasse ro 

rea l izzarse lo da so l i . 

In f ig. 3 a b b i a m o invece raf f igurato lo s t esso 

Questo elegante mobiletto, in pla
stica bicolore, adatto per essere 
applicato sul portaoggetti poste
riore della vettura, è reperibile pres
so la nostra redazione al prezzo di L. 
2.500, altoparlante compreso. Le 
dimensioni esterne sono di 
19 8,5 7 cm. 
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c i rcu i to v is to dal lato bache l i te , c o m p l e t o di tutt i 

i c o m p o n e n t i c o m e v a n n o monta t i e le d iverse 

c o n n e s s i o n i dei t rans is tor , dei t ras formator i e del 

condensa to re e le t t ro l i t i co : con esso ogn i incer

tezza di cab lagg io v iene ad essere p ra t i camen te 

e l im ina ta del tut to. 

U n a vo l ta che abb ia te te rm ina to il mon tagg io , 

sarà bene racch iudere il c o m p l e s s o in una sca to la 

meta l l i ca di adegua te d i m e n s i o n i , f a c e n d o però 

bene a t tenz ione che la par te de l rame non venga 

in diret to con ta t to c o n le paret i de l l ' i nvo luc ro , per 

cu i occorrerà d is tanz iar la c o n oppor tun i spesso r i 

di mater ia le iso lante . 

. Per l 'a l topar lante è cons ig l iab i le imp iegarne 

uno c o m p l e t o di mob i le t to di p l as t i ca , per inten

derc i meg l io , uno fra i tant i post i in c o m m e r c i o 

c o m e a l topar lant i suss id ia r i per au to rad io di cu i 

ne p resen t i amo in fo to due mode l l i . 

V i a b b i a m o cons ig l i a to quest i mode l l i non so lo 

perché sono es te t i camen te p iacevo l i , ma anche 

perché fac i lmen te insta l labi l i nel la parte pos te 

riore de l l 'au to senza causa re a lcun i ngombro , 

non e s c l u d e n d o però con ques to l ' imp iego di a l 

tri a l topar lant i s e c o n io il vos t ro p iacere e la v o 

st ra possib i l i tà di f i ssagg io . 

Per quan to r iguarda la pos iz ione in cu i si v o 

gl ia insta l lare la sca to le t ta con tenen te l 'ampl i f i 

catore non c r e d i a m o occorrerà dare g iud iz i o in 

dir izzi in quan to c i a s c u n o di voi sa esa t t amen te 

qual 'è il luogo più oppo r tuno de l la propr ia au to , 

cons ide rando poi le l imi ta te d imens ion i de l la 

s tessa che ne c o n s e n t o n o un agevo le c o l l o c a 

men to . 

No i o p t e r e m m o , po tendo , per una ins ta l laz ione 

so t to il c rusco t to non d i m e n t i c a n d o di inser ire 

even tua lmen te , d o p o l ' interruttore S 1 , una l a m 

pad ina sp ia co l la funz ione di avver t imen to q u a n 

do l 'ampl i f ica tore è in eserc iz io v is to che può a n -

Un altro modello di mobiletto parti
colarmente adatto per l'AMPLIFOIMO 
EK 303. L'altoparlante potrà essere 
applicato, a piacere, o anteriormente, 
sotto il cruscotto, o posteriormente 
sul vano portaoggetti. Il mobile, di 
cm. 13,5 X 13,5 X 7 è reperibile, 
completo di altoparlante, presso la 
nostra redazione al prezzo di L. 2.500. 

che a c c a d e r e , e s p e s s o , di d imen t i ca r lo a c c e s o 

d o p o aver s p e n t o la radio. S e m p r e per lo s t esso 

mot i vo , sarà oppor tuno pre levare la t ens ione di a -

l imen az ione de i 12 volt da un te rmina le d e l l ' i m 

p ian to e let t r ico del la vost ra vet tura che , a ch iave 

di a c c e n s i o n e d is inser i ta , s ia a n c h ' e s s o pr ivo di 

tens ione . 

Per te rminare , r a m m e n t i a m o al let tore, e a n c o 

ra meg l i o ai probabi l i spe r imen ta to r i , che l 'as

s o r b i m e n t o del proget to è man tenu to su i 5 0 

m i l l i ampere in assenza di segna le , per ascende re 

ad una cor ren te di ol tre 4 0 0 mi l l i ampere q u a n d o 

lo si fa funz ionare a p iena po tenza . 

IMPORTANTE 

Qua lo ra ut i l izzaste l 'ampl i f ica tore abb inando lo 

ad un mang ianas t r i o ad un m u s i c a s s e t t e , non è 

necessar io che la vost ra vet tura s ia p rovv is ta di 

ant id is turb i al le cande le , cosa che invece può r i 

su l tare ind ispensab i le con una radio. 

C o m u n q u e voi s tess i potrete cons ta ta re l 'ut i l i tà 

o m e n o di una s imi le sche rma tu ra o s s e r v a n d o 

se , senza ampl i f i ca to re , la vost ra radio r isulterà 

d is tubra ta o no, cons ide rando che il nos t ro pro

get to non è sogge t to di per se s tesso a d isturbi 

es tern i , m a ampl i f i ca s o l a m e n t e quel l i che gli 

v e n g o n o inviat i in ent ra ta . 

Occorrerà qu ind i provare p r ima se a motore 

a c c e s o la vos t ra radio pos ta in pross imi tà del 

vetro anter iore, c ioè nel l uogo in cu i la terrete d u 

rante l 'asco l to , r isente dei d is turb i causa t i dal le 

cande le o meno . 

In caso a f fermat ivo occorrerà p rocedere ad una 

buona sche rma tu ra de l l ' imp ian to e le t t r ico del la 

vet tura. 
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Se disponete di un ricetrasmettitore, anche transisto
rizzato, da pochi watt, quindi senza pretese, sarete sor
presi di sapere che avete la possibilità di portarlo a po
tenze di 100 watt ed anche oltre senza bisogno di ap
portargli modifiche interne. Per ottenere ciò non dovete 
fare altro che collegarlo ad un buon amplificatore linea
re: questo che vi presentiamo, e che oltretutto è abba
stanza economico come realizzazione, può fare benis
simo al caso vostro. 

U n A M P L I F I C A T O R E 
Chi non ha mai s o g n a t o di possede re un t ra 

smet t i to re tanto potente da permet terg l i dei Q S O 

anche c o n i paes i più remot i , d i r iuscire a superare 

nel le ore più conges t i ona te la più impene t rab i le 

barr iera dei Q R M ? 

D i c i a m o la ver i tà , ce r tamen te un po ' tutt i . 

Pur t roppo nel la rea l izzaz ione del le nost re f a n 

tas t icher ie si s o n o s e m p r e incontrat i de i p rob lemi 

p iu t tos to dif f ic i l i da r iso lvere, e non tan to per 

que l lo che r iguarda un 'even tua le d i f f ico l tà t e c n i 

ca , quan to per l 'onere f inanz iar io da sos tene re 

per p rocurars i un appa recch io c a p a c e di tanto, 

infat t i , non è un os taco lo i nso rmon tab i l e , t e c n i 

c a m e n t e par lando , real izzare un t rasmet t i to re da 

1 0 0 - 2 0 0 wa t t di po tenza , d i s p o n e n d o di va lvo le 

di A . F adat te e di un amp l i f i ca to re di B.F di ana lo 

ga po tenza per modu la re l 'A .F, ma q u a n d o uno , 

dopo aver r isposto a tutte le d o m a n d e di ord ine 

teor ico , c o m i n c i a ad in formars i su l la s p e s a da 

sos tenere , al lora sì che c o m i n c i a n o i gua i . 

Il fat to è che , a p resc indere da l l ' amp l i f i ca to re 

che , per po tenze de l l 'o rd ine di 1 0 0 - 2 0 0 wat t , ne

cess i ta già di va lvo le spec ia l i di cos to non indi f fe

rente, r imane s e m p r e il p r o b l e m a del t r as fo rma to 

re di modu laz ione che , oltre ad essere a b b a s t a n z a 

dif f ic i le da reperire in c o m m e r c i o , c o m p o r t a , a n 

che avendo la for tuna di t rovar lo , una s p e s a di a c 

qu is to tanto e levata da scoragg ia re i m p l a c a b i l 

men te la magg io r parte degl i eventua l i rea l i zza

tori . 

Au tocos t ru i r s i tale t ras fo rmatore po t rebbe a n 

che rappresentare una so luz ione , se n a t u r a l m e n 

te si avesse ro a d i spos i z ione i lamier in i adat t i ed 

una avvo lg i t r ice , c o s a che non tutt i s o n o in g rado 

di possede re . 
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Tutto l'amplificatore dovrà essere montato su 
un solido telaio di alluminio. Nella foto a sini
stra, in alto, si notano il trasformatore di ali
mentazione, i variabili di accordo, le due 6HF5; 
a destra del trasformatore, si distingue una 
valvola, che in un p rimo prototipo è stata 
utilizzata per comandare il relè ricezione-tra
smissione. Successivamente è stata sostituita 
con un transistor, come descritto a fig. 5. Sem
pre a sinistra, in basso, vi è la parte inferiore 
del telaio, con tutti i collegamenti. È chiara
mente visibile, in prossimità dello zoccolo 
della 12AT7, il relè di commutazione. 

Di lato è visibile la valvola 6HF5, che noi abbia
mo impiegato in questo amplificatore lineare. 
Come spiegato nell'articolo è possibile usufrui
re, per tale realizzazione, anche di altri tipi di 
valvole. 

U N E A R E 
Per tutt i quest i fattori con t ingen t i , la m a g g i o 

ranza dei rad ioamator i si d e b b o n o accon ten ta re 

per forza magg io re del loro m o d e s t o a p p a r e c c h i o 

r imandando la rea l izzaz ione di un t rasmet t i 

tore potente ed ef f ic iente ad un d o m a n i quan to 

mai nebu loso quando , c o n l 'aiuto di papà od e l i 

m i n a n d o tut te le s p e s e super f lue , si s ia f i na lmen te 

r iusci t i a raggranel lare la s o m m a necessa r i a . 

Per r iso lvere in un so l c o l p o tutt i i 

p rob lem i in man ie ra più che sodd i s facen te , es is te 

però un s i s t e m a : real izzare un ampl i f i ca to re l i 

neare di A . F . 

C o n un l ineare di A . F infatt i non è più n e c e s s a 

rio dover ut i l izzare un ampl i f i ca tore di B.F con po 

tenza pari a que l la di A . F qu ind i a u t o m a t i c a m e n t e 

v iene ad essere e l im ina to il t ras fo rmatore di m o 

du laz ione e l 'a l imentatore per il modu la to re . 

Perciò per poter usufruire di un t rasmet t i to re 

di g rande po tenza d i ven tano suf f ic ient i poche m i 

g l ia ia di l ire, na tu ra lmente p o s s e d e n d o già un m o 

des to t rasmet t i to re da poch i wat t , c o n la s e m p l i 

ce cos t ruz ione di un l ineare, c o m e que l lo che 

s t i a m o p resen tando . 

Per te rminare ques ta nost ra p resen taz ione vi 

d i r emo b revemen te che un ampl i f i ca to re l ineare 

s e m p l i c e m e n t e non è 'altro che uno s tad io f inale 

a radio f requenza in c l asse A B , p i lo ta to, c o m e 

avrete ben c o m p r e s o da un t rasmet t i to re di pie 

co la po tenza , s ia di t ipo S . S . B , s ia di t ipo A . M . 

S C H E M A ELETTRICO 

Per cap i re il f u n z i o n a m e n t o de l l ' appa recch io , 

bas ta osservare la f ig . 1 dove appun to vi a b b i a m o 

p resen ta to lo s c h e m a elet t r ico de l l ' amp l i f i ca to re ; 
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(ff) ANTENNA 

in esso si può notare c o m e il segna le di A . F . pre

levato dal t rasmet t i to re pi lota (che può essere 

tanto a va lvo le c o m e a t rans is tor , c o n una po tenza 

m i n i m a da 1 a 7 wat t ) , venga app l i ca to , t rami te 

il condensa to re C 1 , ai ca tod i di due va lvo le di po 

tenza co l lega te in para l le lo , ques to in quanto V1 

e V 2 lavorano c o m e ampl i f i ca t r i c i a R.F. con gr i 

gl ia a m a s s a . 

F a c c i a m o presente al lettore che il numero del le 

va lvo le da imp iegare nel la rea l izzaz ione non è c r i 

t i co : ad e s e m p i o , se ne po t rebbe imp iega re anche 

una s o l a , o t t enendo o v v i a m e n t e a n c h e un d i m e z 

z a m e n t o de l la po tenza , oppure invece di due , a n 

che tre, quat t ro , c o n c o n s e g u e n t e p roporz iona le 

i nc remen to del la po tenza d ispon ib i le in usc i ta . 

To rnando al nos t ro c i rcu i to , no tere te che i c a 

tod i del le due va lvo le post i in para l le lo s o n o co l l e 

gat i a m a s s a a t t raverso u n ' i m p e d e n z a di A . F (si

g la J A F 1 ), fa t to ques to che si d imos t ra necessar io 

per imped i re al segna le di A . F , inviato in ent ra ta , 

possa scar icars i a m a s s a . Il va lore di J A F 1 è di 

c i rca 2 0 0 m i c r o H e n r y , ma non è cr i t ico, o t t enen 

dos i un cor re t to f u n z i o n a m e n t o in una a m p i a 

g a m m a di va lor i . 

Q u e s t a i m p e d e n z a , e c iò è fac i lmen te c o m p r e n 

s ib i le , dovrà o v v i a m e n t e essere in g rado di s o p 

portare la cor ren te m a s s i m a assorb i ta dal le v a l 

vo le , che si agg i ra sui 2 5 0 - 3 0 0 m A , qu ind i va 

sce l ta , o real izzata se ve la cost ru i te vo i , con f i lo 

il cui d iamet ro non risult i infer iore ai 0 , 4 5 m m . 
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E n t r a t a d e l £ 

T r a s m e t t i t o r e 

P i l o t a t 

RI = 10.000 ohm 2 Watt potenziometro a filo C8 10.000 pF 
R2 •= 10.000 ohm 1 Watt C9 = 5.000 pF 2.000 Volt (vedi testo) 
R3 = 10.000 ohm 2 Watt potenziometro a filo C10 = 100 pF variabile ad aria (vedi testo) 
R4 = 10.000 ohm 1 Watt G11 = 1.000 pF variabile ad aria (vedi testo) 
C1 = 10.000 pF. ceramico J A M = impedenza di A .F . da 100 microH (vedi testo) 
C2 = 4.700 pF. ceramico JAF2 = impedenza di A .F . da 200 microH (vedi testo) 

C3 = 4.700 pF. ceramico Z1 Z2 = vedi testo 
C4 = 4.700 pF. ceramico L1 bobina di A. F. (vedi tabella) 
C5 '= 4.700 pF. ceramico L2 bobina di antenna (vedi tabella) 
C6 = pF. ceramico VI valvola 6HF5 o equivalente 
C7 = 4.700 pF. ceramico V2 valvola 6HF5 o equivalente 

700 Volt 



Le va lvo le imp iegate nel la nostra rea l izzaz ione, 

quel le di cui ci s i a m o servi t i noi , s o n o di t ipo 

6 H F 5 , ma si p o s s o n o anche imp iegare altri t ip i , 

con r isultat i ana logh i , qual i appun to la 6 K D 6 , 

la E L 3 0 1 0 (della S i emens ) e le E L 5 0 4 - E L 5 0 5 -

E L 5 0 9 (del la Phi l ips) . 

C o n t i n u a n d o nelle nostre cons ide raz ion i c i r cu i 

tal i , o s s e r v e r e m o che le gr igl ie s c h e r m o s o n o c o l 

legate a m a s s a , e così pure, per l 'A .F , anche le 

gr igl ie cont ro l lo , a t t raverso i condensa to r i C 2 - C 3 -

C 4 - C 5 - C 6 - C 7 , anche se ques te , per necessi tà di 

f u n z i o n a m e n t o dov ranno essere a l imen ta te con 

una tens ione di po la r izzaz ione negat iva , c o m e del 

resto appare ben ch iaro da l lo s c h e m a elet t r ico. 

I pentod i vengono , così, a funz ionare c o m e 

tr iodi ad alta amp l i f i caz ione . 

Le due p lacche del le va lvo le , c o m e ant ic ipa to , 

s o n o co l lega te in para l le lo e l ' a l imentaz ione a n o 

d ica v iene ef fet tuata t rami te u n ' i m p e d e n z a di A . F , 

che deve essere sce l ta in g rado di poter soppo r 

tare con t i nuamen te una cor rente di 2 5 0 - 3 0 0 m A . 

Inoltre in ser ie alle p lacche a b b i a m o app l i ca to 

due i m p e d e n z e di A . F (siglate Z1 e Z2) col c o m p i 

to di preveni re eventua l i au toosc i l laz ion i spur ie . 

L'alta f requenza , pre levata dal le p l acche , v iene 

inviata al c i rcu i to di s in ton ia f inale c o m p o s t o da 

una bob ina e da un condensa to re var iab i le , da ac 

cordars i su l la f requenza di f u n z i o n a m e n t o del 

t rasmet t i to re p i lota. 

Infine dal la bob ina di s in ton ia v iene pre leva to 

t rami te un link (L2) l 'alta f requenza d ispon ib i le da 

app l i care a l l ' an tenna. 

Per poter poi cont ro l la re durante il f u n z i o n a 

men to l ' assorb imen to del le va lvo le f inal i a f f inché 

si man tenga sempre entro i l imit i di m a s s i m a , 

sarà necessa r i o inserire uno s t rumen to ind ica tore 

quale appun to un m i l l i amperomet ro da 2 5 0 - 3 0 0 

o 5 0 0 mi l l i ampere fondo sca la . 

L 'a l imentaz ione del nostro ampl i f i ca to re ri

ch iede una tens ione anod i ca di c i rca 7 0 0 vol t ; per 

o t tenere tale tens ione si può r icorrere, c o m e r i 

su l ta da l la f ig. 2 , ad un t ras fo rmatore che abb ia 

una po tenza di a l m e n o 5 0 0 wat t con un s e c o n d a 

rio di 5 0 0 volt . 

COMPONENTI 
R1 = 1 Megaohm 
R2 = 1 Megaohm 
R3 = 1 Megaohm 
R4 = 1 Megaohm 
R5 = 47 ohm 1 Watt 
R6 = 220 ohm 1 Watt 
C1 =100 microF. 500 VI. 
C2 = 100 microF. 500 VI. 
C3 = 100 microF. 500 VI. 
C4 = 100 microF. 500 VI. 
C6 500 microF. 25 VI. 

C5 = 500 microF. 25 VI. 
C7 = 500 microF. 25 VI. 
RS1 diodo BY100 o equivalenti 
RS2 = diodo BY100 o equivalenti 
RS3 = diodo BY100 o equivalenti 
RS4 = diodo BY100 o equivalenti 
DZ1 diodo zener 9 Volt 1 Watt 
T1 trasformatore di alimentazione 500 Watt; prima

rio universale; secondario 6,3 Volt e 5 Volt. 
S1 = interruttore stand-by 
S2. interruttore di rete 
Z1 = impedenza di filtro 350 mA 

Fig. 2 Circuito di alimentazione dell'amplificatore lineare. I 20 V. negativi, per il co
mando delle polarizzazioni di griglia, vengono forniti da un duplicatore di tensione, che 
viene alimentato con 11,3 Volt c.a., ottenuti collegando in serie i secondari a 6,3 e 5 
Volt dei filamenti. Occorre provvedere, poi, ai filamenti delle 6HF5, con un altro secon
dario a 6,3 V. 6 Ampere. La presa a - 9 Volt serve per comandare l'automatismo di 
fig. 5. pag. 195 



S e non vi r iusc isse di reperire con faci l i tà un 

t ras fo rmatore do ta to di tale po tenza e se qu ind i 

r isu l tasse necessar io farve lo e s p r e s s a m e n t e c o 

stru i re, non d imen t i ca te di p rovveder lo , oltre che 

del la tens ione di f i l amen to , di 6 ,3 volt 6 ampe re , 

anche di un ul ter iore avvo lg imen to con un s e c o n 

dar io di 2 0 - 2 5 vol t per fornire la t ens ione n e g a 

t iva al le gr ig l ie ; a ques to propos i to se uno poi vo 

lesse segu i re una via d iversa , po t rebbe r icorrere 

ad un p icco lo t ras fo rmatore da poch i wat t da ad i 

bire esc l us i vamen te a l l ' a l imen taz ione del f i la 

men to , e per il negat ivo di gr ig l ia. 

Il p r o b l e m a in u l t ima anal is i non p resen ta dif

f ico l tà di g ran con to , per cui ci s e n t i a m o d i s p e n -

Fig. 3 Possedendo un variabile in ceramica (C10), 
con lamine spaziate in modo da poter sopportare 2.000 
Volt, potrete modificare lo stadio finale come descrit
to in questa figura. In questo modo, infatti, si ottiene 
una maggiore facilità di messa a punto. I valori dei com
ponenti sono gli stessi di fig. 1. 

sat i da l l ' i ndu lgere u l te r io rmente su l l ' a rgomen to . 

R e p u t i a m o invece più pro f icuo, e di più ut i l i tà 

per il let tore, so f fe rmarc i a d e g u a t a m e n t e su e-

ventua l i mod i f i che che si po t rebbero appor tare 

per o t tenere d iverse pres taz ion i senza in f i rmare 

in a l cun m o d o le in t r inseche qual i tà de l l ' appa rec 

ch io . 

Per p r ima c o s a sarà necessa r i o par lare del cir

cu i to di s i n ton ia ; se infatt i possede te un c o n d e n 

satore var iab i le in c e r a m i c a , da inserire in C 1 0 , 

c o n le lamel le spaz ia te in m o d o che p o s s a s o p 

portare tens ion i anche super ior i ai 2 . 0 0 0 vol t , 

avrete la possib i l i tà di mod i f i ca re lo s tad io f inale 

nel m o d o che vi p resen t i amo in f ig. 3. 

Co lo ro che poi vo r ranno imp iegare que 

sto amp l i f i ca to re l ineare abb ina to ad un r icet ra-

smet t i to re per la g a m m a dei 2 7 - 2 8 M H z s qu ind i 

p rovvedere a u t o m a t i c a m e n t e ad ef fet tuare il p a s 

s a g g i o r i cez ione - t rasm iss ione senza dover inc lu 

dere c o m a n d i supp lemen ta r i ol tre a que l lo di cu i 

è già provv is to il m ic ro fono del r ice t rasmet t i to re , 

po t ranno real izzare la mod i f i ca v is ib i le in f ig. 5. 

Il f u n z i o n a m e n t o di tale a u t o m a t i s m o , o s s e r v a n 

do a t ten tamen te la f igura de l lo s c h e m a , è c h i a 

ramente c o m p r e n s i b i l e : in pos iz ione di r icez ione 

l 'antenna i r radiante si t rova co l l ega ta , t rami te i 

contat t i del relè, a l l ' an tenna del r ice t rasmet t i to re 

pi lota ed è qu ind i in g rado di captare qua ls ias i 

segna le r icevuto da l la s t e s s a . 

Q u a n d o invece si p a s s a dal la r icez ione al la fase 

di t r asm iss i one , una parte de l l 'A .F presente a l l ' u 

sc i ta del r i ce t rasmet t i to re v iene pre levata dal c o n 

densa to re C1 ed app l i ca ta ad un d iodo raddr iz

zatore , D G 1 , qu ind i f i l t rata ed inser i ta al la base 

di un t rans is tor di med ia po tenza (va bene un 

qua ls ias i t ipo). 

La tens ione pos i t iva raddr izzata met te in c o n 

duz ione il t rans is tor , su l co l le t tore del qua le verrà 

ad essere presente una cor ren te in g rado di e c 

c i tare il relè, nel quale uno dei contat t i farà per

veni re al le va lvo le l 'A.F del t rasmet t i to re e l 'altro 

pre leverà l 'A .F da l la bob ina L2 e la invierà a l l ' an 

tenna i r radiante. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

C o m e potrete notare, la rea l izzaz ione prat ica 

non p resen ta a lcuna d i f f ico l tà sos tanz ia le . 

Il c o m p l e s s o va real izzato p reva len temen te s o 

pra un te la io di a l lumin io le cui d imens ion i vanno 

sce l te in m o d o da con tenere , oltre alle va lvo le ed 

alle bob ine di acco rdo , anche i condensa to r i v a 

riabi l i ed il t ras fo rmatore di a l imen taz ione n e c e s 

sari a l la rea l izzaz ione. 

G l i zocco l i del le va lvo le vanno sce l t i prefer i 

b i lmen te di t ipo c e r a m i c o ; d i ve rsamen te se di a l 

tro mater ia le sarà bene f issar l i sopra una lastra 

di p lex ig lass in m o d o da e l iminare il più poss ib i le 

le p e r d ; e di A . F . 

Il c o n d e n s a t o r e C1 va sce l to con una capac i tà 

c o m p r e s a tra i 1 .000 e i 4 . 7 0 0 pF 1 .000 vol t 

lavoro, r i co rdandos i che tale c o m p o n e n t e deve 

essere di o t t ima qua l i tà , ment re que l lo di usc i ta 

pag. 196 



L1 per i 40 metri =18 spire leggermente spaziate con 
filo da 1 mm avvolte su diametro 
di 6 cm e con presa alla 9 spira. 

L1 per i 20 metri = 9 spire spaziate di 2 mm con filo 
da 2 mm, avvolte su diametro di 

di 5 cm e con presa alla 4,5 spira. 
L1 per i 10 metri = 5 spire spaziate di 3 mm con filo 

da 2 mm avvolte su diametro di 3 
cm e Con presa alla 1,5 spira 

L2 per i 40 metri - 5 spire leggermente spaziate con 
(ilo da 2 mm avvolte su diametro 

di 8 cm e poste sopra L1 verso il 
lato massa. 

L2 per i20metri = 3 spire spaziate di 2 mm con filo da 
2 mm avvolte su diametro di 7 cm 

e poste sopra L1 verso il lato 
massa. 

L2 per i 10 metri = 2 spire spaziate di due mm con 
filo da 2 mm avvolte su diametro 
di 5 cm e poste sopra LI verso il 

lato massa. 

C 9 dovrà essere di 5 . 0 0 0 pF ed a l m e n o 2 . 0 0 0 

volt lavoro, per cu i non t rovando in c o m m e r c i o 

un condensa to re di tale vo l tagg io , potrete s e m p r e 

r icorrere a due condensa to r i da 1 0 . 0 0 0 pF 1 .500 

vol t lavoro co l legat i in ser ie. Il condensa to re v a 

riabile C 1 0 avrà una capac i tà c o m p r e s a tra i 1 0 0 

e i 2 0 0 pF , s e m p r e di o t t ima qual i tà e c o n le l a 

mel le spaz ia te , c ioè un var iab i le per t r asm iss ione . 

La capac i tà del condensa to re C 1 1 che serve 

per o t tenere un perfet to ada t t amen to tra a m p l i 

f icatore l ineare ed an tenna , deve r isultare di c i rca 

1 .000 pF , e ad esso pot rete p rovvedere c o n un 

qua ls ias i condensa to re per r icez ione a tre sez ion i 

da 3 6 0 pF c a d a u n a da co l legare in para l le lo . 

Le impedenze Z1 e Z 2 utili per la sopp ress i one 

di eventua l i osc i l laz ion i parass i te ed app l i ca te in 

ser ie al le p l acche , ver ranno real izzate s e m p l i c e 

mente avvo lgendo sopra ad una res is tenza da 5 6 

o h m 1 wat t n. 8 spire di f i lo da 0 , 4 5 m m . di d i a -

, met ro . 

Le impedenze di A . F , J A F 1 e J A F 2 , po t ranno 

essere autocost ru i te avvo lgendo sopra ad un n u 

c leo re t tangolare di fe r roscube , di l unghezza c o m 

presa fra gli 8 e i 1 0 c m . , del f i lo del d i a m e t r o di 

0 , 4 5 m m . f ino a r iempir lo tut to. 

V o l e n d o si po t rebbe anche imp iegare dei nuc le i 

to ro ida l i in ferr i te, usat i nei t ras fo rmator i , a v v o l 

gendov i sopra c i rca 8 0 - 9 0 spire s e m p r e di f i lo 

da m m . 0 , 4 5 di d iamet ro . 

Nel l 'e f fe t tuare la cos t ruz ione de l l ' amp l i f i ca 

tore l ineare, occorrerà tenere p resen te , per evi tare 

perdi te od au tosc i l l az ion i , di co l legare i te rmina l i 

di m a s s a di ogn i va lvo la su di uno s tesso punto , 

inoltre r icordatev i che i condensa to r i C 4 e C 7 v a n 

no f issat i c o n un capo d i re t tamente sui te rmina l i 

del lo z o c c o l o e l 'altro al la m a s s a c o n un c o l l e g a 

men to il più cor to poss ib i le . 

Le bob ine di s in ton ia L1 ed L2 v a n n o prefer i 

b i lmente avvol te in ar ia. 

A f f inché poss ia te d isporre di d iverse g a m m e di 

t r asm iss ione e r i cez ione, nel la tabe l la vi a b b i a m o 

ind ica to i dat i costrut t iv i per la rea l izzaz ione del le 

bob ine adat te per le d iverse g a m m e . 

C o m e u l t ima r a c c o m a n d a z i o n e sarà bene ac 

cennare che durante il loro f u n z i o n a m e n t o le v a l 

vo le de l l ' amp l i f i ca to re l ineare t endono a r i sca l 

dars i in m o d o e levato , perc iò occorrerà evi tare di 

racch iudere tut to l ' apparecch io dent ro un mob i le 

meta l l i co pr ivo di fori di aereaz ione . 

Qua lo ra poi vi d i lungas te e c c e s s i v a m e n t e nei 

Fig. 4 I filamenti delle valvole possono anche essere collegati in serie, per evitare l'im
piego di un trasformatore con secondario da 6 Ampere a 6,3 Volt. In questo caso sarà 
necessaria una alimentazione a 12,6 Volt 3 Ampere, più facilmente rintracciabile in tra
sformatori commerciali. Lo schema di figura mostra come vanno disaccoppiati i fila
menti: i condensatori CI, C2, C3 sono da 10.000 pF. e vanno direttamente collegati 
sullo zoccolo delle valvole. Di lato vi sono le connessioni allo zoccolo della 6HF5, non 
rintracciabili facilmente sui comuni manuali. 
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Uscita del 
Ricetrasmett 

Fig. 5 Se utilizzate l'amplificatore lineare abbinato ad 
un ricetrasmettitore, può essere utile completarlo con 
questo dispositivo che provvede automaticamente 
alla commutazione ricezione-trasmissione, valendosi 
soltanto del comando previsto sul ricetrasmettitore pi
lota. Il relè deve sopportare almeno 3 Ampere, e deve 
essere, possibilmente, del tipo isolato in ceramica. 

vost r i Q S O , anche se provv is to di for i , l 'aereaz ione 

de l l ' amp l i f i ca to re po t rebbe essere insuf f ic iente , e 

ciò sarà appurab i le s ia con t ro l l ando l ' assorb i 

men to che aumente rà f ino a superare i l imit i m a s 

s im i , s ia cons ta tando che le p lacche del le va lvo le 

si su r r i sca lde ranno al punto di ar roventars i . 

Per ovv iare a ques to inconven ien te , che po t reb

be causare la m e s s a fuori uso del le va lvo le in 

breve t e m p o , è cons ig l iab i le r icorrere a l l ' app l i ca 

z ione v ic ino alle s tesse di un p i cco lo vent i la tore 

che provvedere a raf freddarle c o n v e n i e n t e m e n t e , 

oppure r idurre la cor rente m a s s i m a di a s s o r b i 

men to del le p lacche f inal i . In c o m m e r c i o s o n o re

peribi l i de i motor in i ad induz ione provvis t i di v e n 

to la ed adatt i propr io per il ra f f reddamento del le 

va lvo le di t rasmet t i to r i c o n un prezzo con tenu to 

su l le 2 . 0 0 0 - 2 . 5 0 0 l ire; c o m u n q u e , anche se non 

des idera te af f rontare ques ta p icco la s p e s a , pote te 

s e m p r e provvedere i m p i e g a n d o dei p icco l i ven t i 

latori da tavo lo per convog l ia re l'aria di raf f red

d a m e n t o . 

R1 = 2.200 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
C1 = 6,8 pF. ceramico 
C2 = 10.000 pF. 
C3 = 220.00 pF. 
C4 = 4.700 pF. 
TR1 = PNP di B.F. AC128 o equivalenti 
DG1 = diodo rivelatore OA85 o equivalenti 
RELÈ a doppio scambio; portata contatti 3 A. 

minimi. Bobina 9 Volt, 20-50 mA. 
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M E S S A A P U N T O 

Perché l 'ampl i f icatore risult i pe r fe t tamente ef

f ic iente e non in t roduca durante il f u n z i o n a m e n t o 

a l cuna d is to rs ione , occor re regolare in man ie ra 

perfet ta la po la r izzaz ione di gr igl ia del le va lvo le . 

Per ef fet tuare tale cont ro l lo p r ima di dare ten

s ione a l l 'ampl i f i ca tore è necessa r i o tog l iere da 

una del le va lvo le la c o n n e s s i o n e di p l a c c a . Q u a n 

do dove te tocca re con le man i l 'alta tens ione c o n 

s i g l i amo di s taccare la sp ina del la presa di rete 

e met tere a m a s s a con un f i lo iso la to la p l a c c a , 

onde evi tare la possib i l i tà che es is ta tens ione. 

Ques te p recauz ion i po t rebbero essere c o n s i d e r a 

te e c c e s s i v e , ma v o g l i a m o r icordare che con una 

tens ione di 7 0 0 Vo l t non si può scherza re . 

In ques to m o d o av remo una so la va lvo la inser i 

ta , ad evi tare che l'altra possa dannegg ia rs i d u 

rante la fase di taratura, per un a s s o r b i m e n t o 

t roppo e leva to , ed al lo s c o p o di leggere sul m i l 

l i ampe rome t ro la corrente di una va lvo la al la v o l 

ta. 

A d operaz ione comp iu ta potete dare tens ione 

qu ind i lasc ia te t rascorrere qua lche is tante af f in

ché i f i l ament i del le va lvo le ragg iungano la t e m 

peratura di lavoro, qu ind i regolate il p o t e n z i o m e 

tro R 1 , o R 3 , del la tens ione negat iva de l la va lvo la 

in te ressa ta , in m o d o che la cor rente di a s s o r b i 

men to de l la p l acca si man tenga su valor i di 1 5 / 

2 0 m A . 

S p e g n e t e qu ind i l 'apparato e r icordatev i a n 

cora una vo l ta che anche a t rasmet t i to re s p e n 

to i condensa to r i e let t rol i t ic i sono in g rado di e ro

gare per un cer to lasso di t e m p o una sca r i ca di 

7 0 0 Vo l t , per cui pr ima di p rocedere a ques ta se 

c o n d a ope raz ione dovrete n u o v a m e n t e cor toc i r 

cui tare la tens ione anod i ca per scar i ca re i c o n 

densa to r i ; cert i che non es is te più alta tens ione , 

r ipr ist inate il c o l l e g a m e n t o al la p lacca che p r ima 

restava esc l usa , e togl ie te il c a p p u c c i o al la s e c o n 

da va lvo la . 

S i tornerà qu ind i ad accende re l 'ampl i f i ca tore 

e si p rovvedere a regolare il s e c o n d o po tenz io -

ment ro del la tens ione negat iva af f inché anche per 

ta le va lvo la la cor rente di r iposo risult i ana loga 

al la p r ima , c ioè 1 5 o 2 0 m A . 

Tale operaz ione va ef fet tuata senza co l legare 

in entrata a l l ' ampl i f i ca tore l ineare il t r asmet 

t i tore p i lota. 

Q u a n d o av remo regola to esa t t amen te le t e n 

s ion i de i due negat iv i di gr igl ia e inser i te di nuovo 

le p lacche al l 'a l ta t ens ione ( l ' assorb imento tota le 

passerà qu ind i a 4 0 mA) si pot rà p rocedere al 

c o l l e g a m e n t o tra l 'ampl i f ica tore l ineare e r ice

t rasmet t i to re . 

A c c e s o infine il t rasmet t i to re , s e n z a an tenna , 

si regolerà il condensa to re var iabi le C 1 0 in m o d o 

da accordare lo s tad io f ina le , qu ind i , con l 'an ten

na inser i ta si p rovvedere a regolare il c o n d e n s a t o 

re C1 1 in m o d o da pre levare la m a s s i m a energ ia 

di A . F . 

A ques to punto il vos t ro t rasmet t i to re di p o t e n 

za è te rm ina to e potete p rocedere a l l ' u l t imo c o n 

trol lo qual i ta t ivo. S e avete un vost ro a m i c o (nel 

caso non possed ia te un osc i l logra fo per il c o n 

trol lo diret to del la l inear i tà de l l 'a impl i f i ca tore) 

s i tua to ad una cer ta d i s tanza dal vos t ro Q T H , e s e 

gui te qua l che prova di t r asm iss ione per stabi l i re 

se la modu laz ione r isul ta perfet ta oppure p resen ta 

qua lche d is tors ione. 

S e il r isul tato o t tenuto non dovesse sodd is fa rv i 

p i enamen te , sarà necessa r i o mod i f i ca re la t ens io 

ne di r iposo del le due va lvo le agendo sui negat iv i 

di gr ig l ia f ino a ragg iungere valor i de l la cor rente 

di r iposo più adatt i al la va lvo la imp iega ta , a f f inché 

ampl i f i ch i senza a l cuna d is to rs ione. 

Qua lo ra vo lendo real izzare ques to amp l i f i ca to re 

l ineare vi t rovaste in d i f f ico l tà nel reperire le va l 

vo le 6 H F 5 , potete sempre farne r ich iesta al la no

stra redaz ione la qua le disporrà in mer i to . 

Fig. 6 A sinistra un ventilatore pro
fessionale, adatto al raffreddamen
to dell'amplificatore lineare. Il ven 
tilatore può essere acquistato per 
circa L. 2.500. A destra le connes
sioni allo zoccolo di altri due tipi 
di valvole che possono essere van
taggiosamente impiegate in questo 
amplificatore. 

pag. 199 



La f requenza dei 1 4 4 ha s e m p r e des ta to un 

grande in teresse tra i rad ioamato r i , m a pur t roppo, 

e ques t 'u l t im i ben lo s a n n o , mo l te s o n o le di f f i 

col tà che si f r appongono al la cos t ruz ione di un 

t rasmet t i to re per tal i g a m m e , d i f f ico l tà s p e s s o t a 

li da sco ragg ia re i p iù . 

No i non v o g l i a m o qui fare un e lenco dei p ro

b lemi che si p resen tano nei 1 4 4 M H z , ma so lo 

sugger i re il m o d o di aggi rare uno degl i os taco l i , 

il p r imo che si p resenta , e forse anche il più i m 

por tan te : la s tabi l i tà di f requenza del V - F - O . 

U n osc i l la to re l ibero su una f requenza di c i rca 

1 5 0 M H z è i n t r i nsecamente do ta to di una sca rsa 

s tab i l i t à : c o m u n q u e si vog l ia real izzare tale o s c i l 

latore esso avrà s e m p r e del le var iaz ion i di f requen 

za inaccet tab i l i . 

Per o t tenere , per tanto, un V - F - 0 di buona s t a 

bi l i tà, occor re real izzare un osc i l la to re l ibero a 

f requenza non e levata e, s u c c e s s i v a m e n t e , c o n 

vert ire ques ta f ino ai 1 4 4 M H z . Na tu ra lmen te il 

conver t i tore dovrà essere equ ipagg ia to con un 

osc i l la tore di convers ione a quarzo , perché altr i 

ment i l ' apparecch io non sa rebbe più in g rado di 

ragg iungere il suo s c o p o p rec ipuo : la s tab i l i tà di 

f requenza . 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

La f requenza de l l 'osc i l la to re l ibero è s tata da 

noi sce l ta var iab i le tra i 6 ed i 6 ,5 M H z ; non che 

ques ta sia la sce l ta mig l iore in asso lu to , m a rap

presenta un o t t imo c o m p r o m e s s o tra la stabi l i tà 

e la semp l i c i tà de l l ' appa recch io . F requenze più 

basse , infatt i , pur pe rme t tendo una più al ta s tab i 

l i tà, av rebbero r ich ies to l 'uso di una dopp ia c o n 

vers ione , ment re noi a b b i a m o vo lu to appron ta re , 

c o m e so l i to , una rea l izzaz ione c o n cr i ter i di s e m 

pl ic i tà e, soprat tu t to , di e c o n o m i a . L 'osc i l la tore 

6 - 6 , 5 M H z non fa parte del conver t i to re vero e 

propr io che r isul ta in f ig. 1 : pot rà essere ut i l izzato 

per esso un osc i l la tore qua l s ias i , a s c e l t a , purché 

di que l la f requenza e di b u o n a qua l i tà . 

V e n e n d o a l l 'ana l is i del c i rcu i to di f ig. 1, no t ia 

m o che il t rans is tor TR1 un A F 1 1 5, che funge 

da osc i l la to re è p i lo ta to da un quarzo over tone a 

3 0 M H z , abbas tanza fac i lmen te reper ib i le. 

Il segna le a 3 0 M H z , proven iente da T R 1 , e 

que l lo a 6 M H z , p roven ien te da l l ' osc i l la to re ester 

no, v e n g o n o mesco la t i in un conver t i to re a d iod i 

f o rma to da D G 1 , D G 2 , D G 3 , D G 4 . 

A l l ' u sc i t a dal ponte di d iod i , t r ove remo le fre

quenze : 3 0 + 6 = 3 6 M H z , 3 0 - 6 = 2 4 M H z ed ino l 

tre 6 M H z e 3 0 M H z . 

Il c i rcu i to acco rda to L 3 - C 1 4 p rovvede a se lez io 

nare i 3 6 M H z che v e n g o n o qu ind i avv ia t i , t rami te 

C 1 2 , al la base di T R 2 , pure ques to un A F 1 1 5, il 

qua le p rovvede ad ampl i f i ca re il segna le in m o d o 

da render lo più idoneo a p i lotare gli s tad i che s e 

gu i ranno. 

Il c i rcu i to di co l le t tore di T R 2 , f o rma to da L4 e 

C 1 7 , è, e v i d e n t e m e n t e , acco rda to a 3 6 M H z e 

c iò con t r i bu isce ad una mig l iore se lez ione de l la 

f requenza des ide ra ta . 

A l l ' u sc i t a dal conver te r si o t t iene così una fre

quenza var iab i le tra i 3 6 ed i 3 6 , 5 M H z , che dovrà 

essere inv iata ad un p r imo dup l i ca to re su l la cu i 

usc i ta si av ranno 7 2 - 7 3 M H z . 

U n a s e c o n d a dup l i caz ione forn i rà in usc i ta i 

1 4 4 - 1 4 6 M H z des idera t i . 

Na tu ra lmen te le f requenze da noi ind icate p o s 

s o n o subi re var iaz ion i a s e c o n d a del le necessi tà 

de l lo spe r imen ta to re . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

La cos t ruz ione di ques to V - F - 0 r isul ta pr iva di 

d i f f ico l tà sos tanz ia l i . 

Basterà so lo qua l che c e n n o ai punt i p iù in teres

sant i de l la rea l i zzaz ione. Innanzi tut to c o m e pre

m e s s a , c o n s i g l i a m o v i v a m e n t e di usare c o m p o 

nent i di o t t ima qua l i tà , di que l l i , per in tenderc i , 

che non c a m b i n o va lore dopo due giorni d 'uso . 

La cos t ruz ione m e c c a n i c a del le bob ine deve 

essere mo l to robus ta ed i var iab i l i , cui ques te s o 

no co l lega te , d e b b o n o essere pre fer ib i lmente 

del t ipo ad ar ia ; m a p o s s o n o andar bene anche 

dei buon i c o m p e n s a t o r i ce ram ic i . 

S i dovrà porre una cer ta cura nelle s c h e r m a t u 

re: c o n s i g l i a m o di esegu i re il tut to in una sca to la 
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R1 = 8.200 ohm 
R2 = 8.200 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
R4 = 4.700 ohm 
R5 = 1 5.000 ohm 
R6 = 1.200 ohm 
CI = 10.000 pF. ceramico 
C2 = 10.000 pF. ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 100 pF ceramico 
C5 = 10 pF ceramico 
C6 = 3 / 60 pF compensatore 

= 4,7 pF ceramico 
= 3 / 60 pF compensatore 
= 3 / 6 0 compensatore 
= 1.000 pF ceramico 
= 330 pF ceramico 
= 47 pF ceramico 
= 10.000 pF ceramico 
= 3/60 pF ceramico 
= 10.000 pF ceramico 
= 10.000 pF ceramico 
= . 3/60 pF ceramico 
= 15 pF ceramico 

TRI = transistor PNP - AF115 
TR2 = transistor PNP-AF115 
XTAL = quarzo da 30 MHz 
t i = 14 spire filo da 0,6 mm. avvolte su un supporto 
del diametro di 8 mm. 
L2 = 14 spire filo da 0,6 mm. avvolte su un supporto 
del diametro di 8 mm. con presa al centro 
L3 10 spire filo da 0,6 mm avvolto su un supporto 
del diametro di 8 mm con presa per C11 alla 4° spira 
lato massa n 

L4 = 9 spire filo da 0,6 mm. avvolte su un supporto 
del diametro di 8 mm. 

di a l l um in io al la qua le fa ranno c a p o i due b o c c h e t 

ton i coass ia l i de l l ' i ng resso e de l l ' usc i t a ; a l l ' in terno 

sarà bene s is temare degl i s c h e r m i che separ ino 

T R 1 , L1 ed i c o m p o n e n t i relat ivi , i l c i rcu i to m i s c e 

latore ( L 2 - C 9 - D G 1 - D G 2 - D G 3 - D G 4 - L 3 - C 1 4 ) , ed 

inf ine l 'ampl i f ica tore T R 2 c o n il suo c i rcu i to acco r 

dato di co l le t tore L4 -C1 7. Ne l l ' e l enco c o m p o n e n 

ti vi s o n o i dat i esat t i per le bob ine , tu t tav ia a t ten

z ione che le d iverse esecuz ion i del cab lagg io po 

t rebbero de te rminare del le d i f ferenze tal i da non 

poter essere corret te c o n l 'ausi l io dei var iab i l i . 

A mon tagg io u l t imato occor rerà , per tanto a s s i c u 

rarsi de l la corret ta r i sonanza dei c i rcui t i acco r 

dat i e, se è il caso , intervenire c o n oppor tune m o 

di f iche sul numero del le spi re e su l le capaci tà dei 

condensa to r i di acco rdo . 

T A R A T U R A 

Per una accura ta taratura dov remo , p rovv i so 

r iamente , d issa ldare il condensa to re C 7 , qu ind i , 

a c c e s o l 'apparato, ruotare C 6 f ino a che TR1 non 

entr i in osc i l l az ione . 

La p resenza di osc i l laz ion i potrà essere m e s s a 

in ev idenza c o n un r icevi tore o c o n un misura tore 

di c a m p o , o anche so lo c o n la m isura de l la co r ren 

te di co l le t tore di T R 1 . 

E necessa r i o ass icurars i che l 'osc i l laz ione s ia 

s tab i le : s p e g n e n d o e a c c e n d e n d o più vol te l 'ap

pa recch io , il c i rcu i to deve s e m p r e tornare ad 

osc i l la re , a l t r iment i sarà necessa r i o un p i c c o l o r i 

t occo a C 6 . 

Re inser i to C 7 , r imane da regolare C 8 , C 9 , C 1 4 , 

C 1 7 e la po tenza de l l ' osc i l la to re var iab i le a 6 M H z 

U n a taratura r igorosa, s e n z a oppor tun i s t rumen t i , 

non può essere fa t ta , per cu i b isognerà p rocedere 

« per tentat iv i »; a s s i c u r i a m o , però, che , anche 

così , si r i escono ugua lmen te ad o t tenere o t t im i 

r isul tat i . 

D a p p r i m a inv ie remo, dal V . F . O . es te rno , t rami te 

l 'appos i to ingresso , una f requenza di cen t ro b a n 

da pari a 6 , 2 5 M H z , poi ruo tando C 1 7 si cercherà 

di o t tenere un m i n i m o nel la cor ren te di co l le t to re 

di T R 2 , m i n i m o che non sarà mo l to ben p ronun 

c ia to , perché d o b b i a m o anco ra tarare il m i s c e l a t o 

re, C 8 , C 9 , C 1 4 che vanno , infatt i , regolat i per il 

m i n i m o di cor ren te di T R 2 . B isognerà ass icura rs i 

che il c i rcu i to acco rda to L 3 - C 1 4 r isuoni su 3 6 

M H z e non su altra f r equenza : a ques to s c o p o 

sarà o t t imo ausi l io un misura tore di c a m p o o un 

r icevi tore do ta to di S -me te r . 

La rego laz ione dovrà inol t re essere vo l ta a l l 'o t 

t en imen to di una nota pura , anche se sarà n e c e s 

sar io sacr i f i care un po ' la po tenza di usc i ta . 

È mo l to impor tan te , al f ine del la mig l io re c o n 

vers ione , un oppo r tuno d o s a g g i o de l la po tenza 

e m e s s a dal V . F . O , che deve essere c i rca egua le 

a que l la e m e s s a da T R 1 . 
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In particolari condizioni di propagazione è possibile ri
cevere con un normale televisore molte stazioni televi
sive europee. Questa interessantissima caccia ai pro
grammi esteri è assai spesso ostacolata dall'intransi
genza dei familiari i quali non vedono di buon occhio un 
uso dell'apparecchio televisivo diverso da quello tradi
zionale. Con questo convertitore potrete agevolmente 
risolvere il vostro problema. 

Forse sarà perché ce la t rov iamo tra i piedi 
(ossia tra le mani) da tant i ann i , ma sta di tatto 
che la radio è d ivenuta per tutti uno s t rumen to 
fa mi lia r i ss imo con cu i ci si può prendere qua l 
s ias i con f i denza . C h i , infat t i , anche se profano 
nel s e n s o più asso lu to del la paro la , non ha 
mai tenta to di evadere dal la t rad iz iona le g a m 
ma del le o n d e med ie per captare le s taz ion i 
es tere che t r asme t t ono su l le o n d e cor te o cor 
t i s s ime? In f ondo non c'è che da girare l 'appo
si ta m a n o p o l a o p remere que l de te rm ina to 
tas to per t rovars i su di una d iversa lunghezza 
d 'onda ed asco l ta re , magar i senza capi rc i nu l 
la voc i e fatt i di o l t reoceano . M a ques to è s o 
lo una m in ima parte del la conf idenza che ci 
p rend iamo con m a m m a radio po iché a ben a l 
tri manegg i essa è o rma i avvezza ! Ogg i , infatt i , 
la u s i a m o c o m e g i rad isch i , le i nse r iamo prese a 
jack per la chi tarra e le t t r ica, la t ras fo rm iamo 
in amp l i f i ca to re per rad iom ic ro fono e tut to c iò 
con la m a s s i m a d is invo l tu ra . 

C o n il te lev isore , invece. . . B e h , a parte il 
fat to che per la sua s tessa essenza di te lev isore 
non può svo lgere le ec le t t i che mans ion i del la 
radio, d o b b i a m o pure a m m e t t e r e che esso 
incu te una cer ta s o g g e z i o n e , una spec ie di i n 
c o n s c i o « t imor reverent ia l is » quas i che , d i s c o -
s tandoc i dal c o n s u e t o r i tuale d e l l ' a c c e n d i - s p e -
gn i , t e m e s s i m o di far fugare le i m m a g i n i del 
v ideo . 

S e , infat t i , p o t e s s i m o p romuove re un ' i nda

gine s ta t is t ica fra tutti i te leutent i « medi » ver

r e m m o a scopr i re che ben poch i s o n o quel l i 

che hanno osa to sp inge re la loro indag ine su 

altri canal i quas i che al di là si e r igessero le 

fa t id iche C o l o n n e d 'E rco le . 

Queste quattro fotografie si riferiscono a 
programmi esteri ricevuti da un normale 
apparecchio televisivo dotato del conver
titore descritto nell'articolo. 
In alto un monoscopio della Jugoslavia e 
della Cecoslovacchia, a destra un pro
gramma da Belgrado ed uno di una corri
da dalla Spagna. 
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Niente cur ios i tà , qu ind i , n iente spir i to di ri

cerca nei r iguardi del te lev isore ma so lo le c o n 

sue te manov re di a c c e n s i o n e , di rego laz ione 

del v o l u m e o di r i tocco del ch ia ro -scu r i . Ed i n 

v e c e a n c h e l 'e rmet ico appa recch io te lev is ivo , 

a chi sapp ia o p p o r t u n a m e n t e manovrar lo , offre 

n u m e r o s e possib i l i tà di evas ione dal la consue ta 

rout ine c a s a l i n g a ; non ci s o n o forse altri canal i 

da esp lorare ne l l ' avv incen te r icerca di volt i ed 

immag in i n u o v e ? Q u e s t a , in fondo, è l 'asp i ra

z ione di numeros i te leamator i , ma provate un 

po ' a met ter la in p ra t i ca ! Provate ad a r m e g g i a 

re at torno al T V c e r c a n d o , per tenta t iv i , di s i n 

ton izzarv i su al tre f requenze senza g iungere ai 

ferri cort i con i vostr i f am i l i a r i ! Ed a n c h e a m 

met tendo , per assurdo , che quel l i di casa vi 

l asc iassero fare, po t rebbe d isp iacere a voi m a 

nomet te re l ' apparecch io in tentat iv i del tut to 

s p e r i m e n t a l i ! Noi - ma in f ondo ques to è il 

nost ro mest ie re — a b b i a m o cost ru i to un te lev i 

so re da laborator io a p p o s i t a m e n t e per ques to 

s c o p o e vi ass i cu r i amo che assa i s p e s s o s i a m o 

riuscit i a far appar i re su l lo s c h e r m o m o n o s c o p i 

di T V estere che s u p e r a v a n o - per in tens i tà e 

potenza — quel l i del la RA I . 

In effetti p o s s i a m o af fermare che dal la nostra 

sede di B o l o g n a s i a m o riuscit i a r icevere mol te 

s taz ion i T V europee , fra cui la R u s s i a , la S v e z i a , 

il Por toga l lo e la Grec ia nonché una emi t ten te 

in l ingua araba non megl io ident i f i ca ta . Q u a l c h e 

mese fa a b b i a m o potuto segu i re per diverse 
ore dei p rog rammi provenient i dal la S p a g n a , 

dal la Sv i zze ra , dal la J u g o s l a v i a , quest i u l t imi , 

po i , di una ch iarezza e stabi l i tà eccez iona l i . A 

ques to p ropos i to r i fer iamo che un nost ro let to

re res idente nei pressi di Ravenna ha a f fe rmato 

di r icevere quas i ogni sera l 'emi t tente J u g o s l a 

va , mod i f i cando la s in ton ia del cana le D. P o 

t r e m m o altresì e lencare altre s taz ion i estere 

cap ta te da molt i lettori resident i in d iverse l o c a 

lità del la nost ra pen iso la ma c o m p r e n d i a m o 

b e n i s s i m o che ques te s o n o not iz ie c h e non 

p o s s o n o far tes to in quan to per averne un 'as 

so lu ta cer tezza occor re provare. E qui il ce rch io 

si c h i u d e : C O M E P R O V A R E ? 

L ' in terrogat ivo s foc ia in un vero e propr io 

p rob lema in quan to e s c l u d e n d o a priori la 

possibi l i tà di t ras fo rmare in cav ia il te lev isore 

« d i f a m i g l i a » ed e s c l u d e n d o par iment i l ' acqu i 

s to di un s e c o n d o te lev isore per uso s p e r i m e n 

ta le , qua ls ias i tenta t ivo di indag ine muore pr i 

ma di nasce re . 

Per r iso lvere la ques t i one r i spe t tando, o v v i a 

mente , ques te es igenze f ondamen ta l i , non 

c 'era che una via di usc i t a : e c c o l a . Ci s i a m o 

fatt i cos t ru i re da una di t ta spec ia l i zza ta un c o n 

vert i tore, da noi idea to , che potrà essere ins ta l 

lato es te rnamen te a l l ' appa recch io te lev is ivo , 

senza peral t ro manome t te r l o . Sarà, infat t i , suf-

f ìcente co l legare l 'usci ta del conver t i to re ai 

morset t i d 'ent ra ta per l 'antenna V H F e ruotare 

il c a m b i o cana le sul cana le A . Tut to qu i . 

A b b i a m o det to sul cana le A , in quan to il c o n 

ver t i tore è s ta to cost ru i to per conver t i re tutti i 

segna l i (o canal i) r icevibi l i sul cana le A . Il s e 

gnale cap ta to verrà p reampl i f i ca to dal nostro 

conver t i to re , qu ind i subi rà una nuova amp l i f i 

caz ione di conve rs i one quando entrerà nel te 

lev isore. L 'agg iunta di ques to s e m p l i c e d i spo 

s i t ivo vi pe rmet te rà di o t tenere , perc iò , un c o m 

p lesso r icevente ad e levata sens ib i l i tà . 
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Fig. 1 - Per mettere in funzione il gruppo conver
titore occorre applicare soltanto le tensioni di 
alimentazione e inserire la piattina proveniente 
dall'antenna e quella che si collegherà al televi
sore. Per la sintonizzazione fine occorre premere 
sul perno più piccolo e ruotare la relativa mano
pola. 

N o n si p r e o c c u p i n o co lo ro che r i cevono nor 
m a l m e n t e il cana le A , perché se non si t rovano 
propr io v i c in i ss im i al la emi t ten te , il segna le 
del la RAI non r iuscirà ad entrare nel te lev isore , 
semprechè la piat t ina che co l lega il conve r t i 
tore al te lev isore non sia e c c e s s i v a m e n t e lunga . 
In p o s s e s s o qu ind i del conver t i to re avre te la 
possib i l i tà di mod i f i ca re , senza tanti sc rupo l i , la 
s in ton ia di ogn i cana le . Infatti, c o m e a b b i a m o 
sp iega to in un ar t ico lo che p u b b l i c h i a m o su 
ques to s t e s s o numero , essendo i cana l i eu ro 
pei s in ton izzat i su una f requenza d iversa da 
quel l i del la RA I , se d e s i d e r i a m o r icever l i , o c c o r 
rerà innanz i tu t to d is in ton izzare il cana le . 

Q u e s t o conver t i to re ha c o m u n q u e un altro 
preg io , c ioè que l lo di funz ionare a n c h e c o m e 
p reamp l i f i ca to re V H F ; in tal m o d o vi a iuterà a 
r icevere l 'emi t tente RAI anche se vi t rovate 
in zone marg ina l i . 

U n a l t ro van tagg io che il nos t ro conver t i to re 
vi of f r i rà sarà que l lo di poterv i s in ton izzare su 
un'al t ra emi t ten te RAI e aver così la possib i l i tà 
di gus tare a n c h e quei p rog rammi che la RAI 
met te in onda ma che , per ovvi i mot iv i , v e n g o n o 
irradiat i s o l a m e n t e su una parte del terr i tor io 

naz iona le . Ciò, c o m e ben sape te , avv iene di 

so l i to per in teressant i p rog rammi spor t i v i ; non 

è raro, infat t i , che - ad e s e m p i o —un mach t di 

pugi la to od una in te ressan te part i ta di ca lc io 

t r a s m e s s a in diretta da M i l a n o , non è r icevibi le 

dagl i utent i del la zona ai qua l i , so l i t amen te , 

v iene p rop ina to magar i un f i lm vecch io t t o a n -

z ichenó, ment re il resto del l ' I tal ia si gode il 

regolare p r o g r a m m a su l la c o m p e t i z i o n e spor 

t iva . 

Non vi sor r ide , per tanto , l ' idea di poter la 

fare in barba al la RAI e segu i re a n c h e ques te 

t rasmiss ion i « proib i te »? 

pag. 204 



IL CONVERTITORE 

Il conver t i to re che vi p resen t i amo è del t ipo 
a t a m b u r o a 12 cana l i . L 'apparecch io è c o m 
pleto di ogn i parte necessar ia al suo f unz iona 
men to , ad eccez ione de l l ' a l imenta to re . 

Q u e s t a , d i c i amo , m a n c a n z a , non è cer to uno 
scog l i o che possa f rappors i fra voi ed il vos t ro 
conver t i to re perché la rea l izzaz ione de l l 'a l i 
men ta to re è o l t r emodo s e m p l i c e a n c h e per 
ch i abb ia s o l a m e n t e un m in imo di esper ienza 
in ques to c a m p o . C o m e al so l i to , chi avesse 
qua lche di f f icol tà a trovare un t ras formatore 
da 3 0 / 4 0 W a t t potrà r ivolgers i al la nost ra reda
z ione che provvedere a procurarve lo al prezzo di 
L. 1 .600 . 

A ques to punto, per a l imen ta re il conver 
t i tore sarà suf f ic iente co l legare ai d ivers i ter 
mina l i , 17 volt in a l ternata per l ' accens ione 
dei f i lament i ed una tens ione con t inua per 
l ' anod ica . 

Chi a v e s s e la possib i l i tà di pre levare ques te 
tens ion i da un altro a l imen ta to re , potrà se r 
v i rsene senza p reoccupaz ion i . 

C o m e a b b i a m o già a c c e n n a t o p o s s i a m o for
nirvi ta le conver t i to re c o m p l e t o di va lvo le e già 
pronto per l 'uso. C o m e s e m p r e a b b i a m o ce r 

ca to di man tenere il p rezzo entro l imit i che ne 

rendessero l 'acquis to ve ramen te conven ien te 

e, c o m e potrete notare, c r e d i a m o di essere 

r iuscit i nel nost ro in ten to . S i a m o in g rado , i n 

fatt i , ,d\ sped i rv i il conver t i to re al prezzo non 

cer to e levato di L. 6 . 5 0 0 . 

C O M E PROCEDERE 

Nei nostr i art icol i su l le t r asm iss ion i , radio o 

te lev is ive che s iano , a b b i a m o s e m p r e so t to 

l ineato l ' impor tanza che ha l 'antenna nel la 

r icez ione dei vari p r o g r a m m i . Infatti per c a p t a 

re per fe t tamente ogni segna le i r rad iato da 

emi t tent i es tere o naz iona l i , sa rebbe n e c e s s a 

rio app l i care ad ogni cana le un d ipo lo di m i s u 

ra adat ta al la lunghezza d 'onda che que l c a 

nale è des t ina to a r icevere. M a in ques to c as o 

par t ico lare, da to che le o n d e t r a s m e s s e da 

emi t tent i es tere ar r ivano al nos t ro a p p a r e c 

ch io r i f lesse dagl i strati a tmos fe r i c i , sa rebbe 

suf f ic iente anche una s e m p l i c e an tenna i n 

terna o mon ta ta nel so la io . 

A b b i a m o infatt i e f fet tuato d iverse prove 

usando , in fase r icevente , an tenne es terne ed 

in terne e non a b b i a m o r i levato nessuna di f fe-

R1 
R2 
R3 
R4 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

820 ohm 
= 10.000 ohm potenziometro lineare 
= 2.700 ohm 1 Watt 
= 330.000 ohm 
= 10.000 pF. a carta 
= 100 mF. elettrolitico 25 VI. 
= 32 mF. elettrolitico 250 VI. 
= 32 mF. elettrolitico 250 VI. 
= 10.000 pF. a carta 

Fig. 2 Riportiamo lo schema della parte alimentatrice al 
nostro convertitore. Come si potrà notare, è necessaria una 
tensione di 1 7 Volt per i filamenti, una di 220 Volt per l'a
nodica ed una negativa per regolare la sensibilità. 

DS1 = diodo raddrizzatore al silicio tipo BY126, o 
equivalente 

T1 = trasformatore di alimentazione 25 Watt 
S1 = interruttore di rete 
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Fig. 3 - Questa immagine del Giro di Fran
cia, captata un giorno sul nostro televi
sore, proveniva addirittura da una emitten
te spagnola. L'immagine, come ben si vede 
dalla foto, risultava eccellente. 

Fig. 4 - Chissà? Forse anche voi potrete 
avere la fortuna di seguire, come è a 
noi capitato sul canale B, un'intera partita 
di calcio proveniente da ben 1.000 chilo
metri di distanza. 

renza nel la qual i tà dei segna l i r icevut i . P rec i 

s i a m o , però, che a b b i a m o opera to in un ed i f i 

c io non in c e m e n t o a rma to . L 'un ico in tervento 

che r i ten iamo uti le operare sul la an tenna è la 

mod i f i ca del la sua d i rez ione ; mod i f i ca che 

verrà ef fet tuata ruo tando l 'antenna f ino a rag

g iungere il punto in cui i segna l i che des ide 

r iamo cap ta re r isul tano più ch i a ramen te . 

Per regolare la s in ton ia fine del cana le , do 

vrete agire sul la manopo la co r r i sponden te 

c o n l 'avver tenza di eserc i ta re sul pome l l o una 

l ieve p ress ione pr ima di ruotar lo. Poster io r 

men te , il perno del la s in ton ia f ine fa capo ad 

un gruppo di ingranagg i meccan i c i che c o m a n 

dano i c o m p e n s a t o r i co r r i sponden t i ai vari 

cana l i . 

Mo l t e vo l te , però, non si r iesce a cent rare 

una s taz ione estera a g e n d o sul c o m p e n s a t o r e 

del la s in ton ia f ine, ma occor re agi re d i ret ta

mente sul la vi te del nuc leo de l l 'osc i l la to re 

per var iare la f requenza di r i cez ione in quan to 

i canal i te lev is iv i i ta l iani s o n o s in ton izzat i in 

m o d o d iverso dal lo s tanda rd eu ropeo e da 

que l lo dei Paes i de l l 'Es t . 

I canal i che pe rme t tono una buona r icez ione 

dei segna l i emess i da t rasmi t tent i anche m o l 

to lontane, s o n o quel l i con t rassegna t i con le 

lettere A - B - C - D - E. 

Infatti i segna l i che di so l i t o si r iescono a ri

cevere su ques te lunghezze s o n o mo l to po 

tent i e non è dif f ic i le, qu ind i , o t tenere una 

buona s in ton izzaz ione . In quan to agli orari in 

cui fac i lmen te i segnal i p o s s o n o essere r ice-

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

Fig. 5 - Poiché molti canali europei risul
tano notevolmente distanziati, come fre
quenza, rispetto a quelli italiani, sarà spes
so necessario agire direttamente sul nu
cleo dell'oscillatore, oltre che a valersi 
della sintonia fine. Il nucleo potrà essere 
regolato infilando un sottile cacciavite, pre
feribilmente di plastica, entro l'apposito 
foro nella parte posteriore del gruppo. 
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vut i , non p o s s i a m o darvi ind icaz ion i p rec ise . 

No i , ad e s e m p i o , un mat t ino verso le d ieci 

a b b i a m o r icevuto ch ia ramen te una s taz ione 

no rvegese ; il g iorno dopo , s tessa ora , s tessa 

f requenza , lo s c h e r m o r imase b ianco . In c o m 

penso sul cana le B r i c e v e m m o il m o n o s c o p i o 

di una s taz ione spagno la con tanta potenza 

da essere costret t i a r idurre al m i n i m o il c o n 

t rasto del nost ro te lev isore . Durante la serata 

— ore 1 9 / 2 0 c i rca — non è dif f ici le r icevere sul 

cana le B il Por toga l lo . S p e s s o , di d o m e n i c a , 

g iorno in cu i , per ovv ie rag ion i , p o s s i a m o ded i 

carc i c o n magg io re i m p e g n o a ques ta « c a c 

c ia a l l ' i m m a g i n e » s i a m o riuscit i a cap ta re s e 

gnal i v ideo t rasmess i da emi t tent i sov ie t i che ; 

un pomer igg io s i a m o r iusc i t i , per f ino, a segu i re 

un ' in tera part i ta di ca lc io dal la T V s p a g n o l a . 

V e r s o le 2 2 soven te ci è cap i ta to di cap ta re 

la J u g o s l a v i a . 

C o m e avrete c o m p r e s o dagl i e s e m p i p rece

dent i , ci è p ra t i camen te imposs ib i l e fornirvi 

orar i o altre ind icaz ion i prec ise r iguardo al le 

d iverse t r a s m i s s i o n i ; non ci resta o non vi resta 

che aspe t ta re paz ien temen te . 

Quan te vol te, durante le nost re esper ienze , 
s i a m o r imast i per se t t imane intere con lo sche r 

mo muto e c i eco , p o i ; i m p r o v v i s a m e n t e , e c c o 

lo a n i m a r s i ! E così, per 1 0 - 1 5 giorni una s e 

quenza di immag in i appa r i vano sul v ideo , i d iver

si canal i cap tavano c o n t e m p o r a n e a m e n t e le d i 

verse s taz ion i estere tanto che ci restava so lo 

l ' imbarazzo del la sce l ta . 

E non era raro, a vo l te , avere su l lo s c h e r m o 

due m o n o s c o p i t r asmess i da s taz ion i d iverse 

che si a l t e rnavano ; ta le r icez ione è poss ib i le 

a causa di f enomen i a tmos fe r i c i che in f lu isco

no sul la p ropagaz ione f lu t tuante dei segna l i 

di due s taz ion i te lev is ive . 

S i a m o cert i che tutt i co lo ro che a m a n o q u e 

sta cacc ia nuova ed a p p a s s i o n a n t e r i ceve

ranno una no tevo le sodd i s faz i one ed a n c h e se 

a vol te l ' immag ine appar i rà sb iad i ta tan to da 

non r iuscire ad ind iv iduarne la p roven ienza , 

oppure la l ingua che vi capi terà di asco l ta re 

vi sarà c o m p l e t a m e n t e s c o n o s c i u t a , ciò non 

varrà cer to a sminu i re l ' emoz ione di ques ta 

r icerca. 

Le o rd inaz ion i del c o n v e r t i t o ^ dov ranno es
sere ind i r izzate a l la r i v i s t e ^ U O V A ELETTRO
NICA, i nv iando la a o i ^ i P r J i L. 6 .500+400 per 

s p e s e p o s t a l i * ^ ^ 
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Fig. 6 - Il collegamento tra convertitore e TV è 
molto semplice. La piattina di uscita del gruppo 
A.F. verrà collegata ai morsetti di entrata VHF del 
televisore. Il televisore verrà poi commutato e 
mantenuto sul canale A, mentre per esplorare i 
vari canali non si dovrà far altro che ruotare il 
tamburo del convertitore, ed eventualmente il 
nucleo dell'oscillatore, come descritto in fig. 5. 



Ad una altezza di circa 100 Km. dalla crosta terrestre 
esiste uno strato ionizzato permanente capace di riflet
tere verso il suolo, come uno specchio, le onde elettro
magnetiche che vi incidono. In condizioni favorevoli 
di propagazione, ed in merito a tale fenomeno, è possi
bile la ricezione di immagini televisive anche se tra
smesse da stazioni situate a grande distanza. 

TUTTA L EUROPA nei 
È noto a tutt i co lo ro che s e g u o n o le nost re 

pubb l i caz ion i e si i n te ressano di t r asm iss ion i , 

che es i s tono diversi t ipi di onde e le t t r omagne 

t iche c lass i f i ca te s e c o n d o la loro lunghezza . 

Le onde med ie e cor te del le s taz ion i rad io

fon iche si p ropagano s e g u e n d o la curvatura 

del la Terra e si d i f fondono in un vas t i s s imo 

raggio a t to rno a l l ' emi t ten te , ment re le onde 

ul t racor te imp iega te per le t rasmiss ion i te le 

v is ive hanno una « por tata ot t ica », si p ropa 

gano , c ioè, s e c o n d o una l inea retta e non s e 

guono il prof i lo ter rest re. Ciò, na tu ra lmente , 

ne l imita il raggio di p ropagaz ione in f luendo, 

di c o n s e g u e n z a , su l la portata di una emi t ten te 

T V la qua le non è in g rado di copr i re d is tanze 

e levate appun to perché l 'onda, non s e g u e n d o 

la curvatura del la terra, si d i sperde nel lo spaz io 

(fig. 1). 

V iene qu ind i da c o n c l u d e r e che è p ra t i ca 

mente imposs ib i l e r icevere da un no rma le a p 

parecch io te lev is ivo i m m a g i n i t r a s m e s s e da 

emi t tent i d is loca te a no tevo le d is tanza e che 

ci si debba perciò l imi tare al la r icez ione del le 

so le s taz ion i loca l i . 

Ta le c o n c l u s i o n e è va l ida se si cons ide ra 

c o m e portata m a s s i m a l 'onda d i ret ta, que l la , 

c ioè, che dal la emi t ten te ragg iunge d i ret ta

mente l 'antenna di r i cez ione . M a se si t iene 

con to che la portata di un 'onda diretta può 

veni re sos tanz ia lmen te mod i f i ca ta da a lcuni 

impor tan t i ss im i f enomen i che in te ressano le 

rad ionde, la ques t i one può apr ire nuove ed 

in teressant i p rospet t i ve . 

Fig. 2 II monoscopio della televisione SVIZ
ZERA si contraddistingue dalla croce con sotto 
scritto PTT. 

Chi ha un d iscre to bagag l io di noz ion i teo

r iche sul la p ropagaz ione del le onde e le t t roma

gnet i che nel lo spaz io , sa ce r tamen te a qual i 

f enomen i i n t end iamo riferirci. 

S a p p i a m o , dunque , che tutte le rad ioonde , 

una vo l ta raggiunta l ' a tmosfera , s u b i s c o n o due 

impor tan t i f enomen i — di r i f lessione e di r i fra

z ione — grazie ai qual i esse v e n g o n o ritra

s m e s s e su l la terra. 

A t t o rno al nost ro g lobo es is tono , infat t i , degl i 

strati ion izzat i — post i ad un 'a l tezza di c i rca 

1 0 0 - 1 2 0 ch i lomet r i su l l ivel lo del mare — che 

hanno la propr ie tà di r i f lettere sul la terra tutte 
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Fig. 1 A causa della rotondità della ter
ra, un'onda diretta VHF non può mai 
raggiungere distanze elevate, esistono 
pe rò dei fenomeni di riflessione (e ri
frazione ) causati da strati ionizzati 
dell'atmosfera, capaci di far deviare sul
la terra onde elettromagnetiche che al
trimenti si perderebbero nello spazio. 
In questo modo è possibile captare 
con qualsiasi televisore immagini pro
venienti anche da 3.000 e più Km di 
distanza. 

v o s t r o TELEVISORE 

Fig. 3 Se vi apparirà sullo schermo questo mo
noscopio ricordatevi che esso proviene dalla 
SPAGNA. 

Fig. 4 II PORTOGALLO impiega questo mono
scopio facilmente identificabile per la sigla 
R.T.P. 

le rad ioonde da cui s o n o co lp i t i . E s s i , in sos tanza 

si c o m p o r t a n o al pari di uno s p e c c h i o che ri

f lette e dev ia ogni i fasc io di luce che incontr i 

la sua super f i c ie . C o n s i d e r a n d o la e leva t iss ima 

portata del le t rasmi t tent i di ogg i , non è dif f i 

c i le per una rad ioonda ragg iungere la quota 

in cui si t rovano tali s t rat i . S i ver i f i ca , in tal c as o 

il seguen te f e n o m e n o : l 'onda d i re t ta , p rove

n iente da l l 'emi t ten te pos ta sul la terra, rag

g iunge gli strati ion izzat i ; una vol ta a con ta t to 

con ques t i , essa v iene i m m e d i a t a m e n t e ri

f lessa e « r imbalzata » al suo lo c o m e se in ef

fetti la t rasmi t ten te si t rovasse non più sul la 

terra, ma su l la I O N O S F E R A . (Così si c h i a m a , 

infat t i , quel la parte de l l ' a tmos fe ra in cui si 

t rovano gli strati ionizzat i ) . 

A p p u n t o per l 'es is tenza del le o n d e r i f lesse 

a vo l te è mo l to più fac i le r icevere un p r o g r a m 

ma t r a s m e s s o a mig l ia ia di ch i lomet r i di d i 

s tanza di quan to non sia captare l 'onda diret

ta di una emi t ten te naz iona le . U n ' o n d a r i f les

s a , c ioè, può percorrere mig l ia ia di ch i l ome t r i , 

ment re l 'onda diretta non supera gli os taco l i 

terrestr i e può essere r icevuta s o l a m e n t e e n 

tro un l imi ta to raggio da l l ' emi t ten te . Infatti, 

nel le p ianure , una s taz ione te lev is iva « serve » 
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Fig. 5 Questo monoscopio, che riporta ai bor
di dei caratteri cirillici, è quello impiegato dalla 
RUSSIA. 

Fig. 6 Questa fotografia ci mostra come può 
essere ricevuto in Italia un segnale provenien
te da Mosca. 

una zona c o n un raggio di un cen t ina io di c h i 

lometr i ment re nel le regioni acc iden ta te le 

o n d e si a r res tano addir i t tura cont ro i f ianch i 

del le m o n t a g n e . È vero che il l imi te di v is ib i l i tà 

non è r ig ido: per un breve tratto le onde u l t ra

cor te s u p e r a n o la curva tura terrestre o la g o b 

ba di una co l l ina c o n f l u e n d o in una fasc ia ri

cet t iva che si c h i a m a zona di d i f f raz ione. In 

ta le fasc ia si p o s s o n o , infat t i , cap ta re le t ra 

sm iss ion i te lev is ive s e b b e n e in cond iz ion i non 

perfet te. 

S e si e l evano al m a s s i m o le an tenne te le 

v is ive si amp l i a p ropo rz iona lmen te il raggio 

di p ropagaz ione del le o n d e ed è perc iò che 

le an tenne t rasmi t ten t i s o n o s i tuate in pos i 

z ione mo l to e leva ta . Per una o t t ima r icez ione 

dei p r o g r a m m i nazional i è cons ig l iab i le che 

anche le an tenne r icevent i s iano in pos iz ione 

e leva ta ; per cap ta re un 'onda r i f lessa, i nvece , 

in teor ia , sa rebbe suf f ic iente un 'an tenna in 

terna mon ta ta sul te lev iso re s tesso . A b b i a m o 

det to in teor ia , perché in pra t ica , l 'onda ri

f lessa ha, r ispet to a l l ' onda diret ta, degl i s v a n 

tagg i non indi f ferent i . Infatti l 'onda diretta è 

s tab i le , non r isente del mutare del le cond i z i o 

ni a tmos fe r i che e dei d is turbi a ques te c o n 

ness i , può qu ind i essere capta ta con uguale 

in tens i tà in qua ls ias i s tag ione ed in ogni ora 

del g iorno o del la not te. 

A l con t ra r io l 'onda r i f lessa p resen ta , per la 

sua s tessa natura , del le cara t ter is t iche che 

non s e m p r e rendono poss ib i le una r icez ione 

acce t tab i le . Infatti lo st rato ion izza to riflet

tente può essere sogge t to , durante le ore del 

g iorno o del la not te, a var iaz ioni di a l tezza 

Fig. 8 II monoscopio dell'AUSTRIA potrebbe 
confondersi con quello polacco se non avesse 
5 barre in alto a sinistra. 

che , mod i f i cando l 'angolo di r i f less ione e, 

qu ind i , il punto in cui l 'onda ritorna sti l la terra, 

rendono la r icez ione instab i le e sa I tua ria. Lo 

s tesso d icas i per le m a c c h i e solar i e le aurore 

boreal i le qua l i , i n f l uenzando le onde elet t ro

magne t i che p o s s o n o creare effetti posi t iv i o 

negat iv i su l la p ropagaz ione del le onde ri

f lesse. 

Per quest i mot iv i può accade re che anche 

per lunghi per iodi di t e m p o non sia poss ib i le 

r icevere a lcun genere di o n d e riflesse, mentre, 

i m p r o v v i s a m e n t e , per il sop ravven to di f eno

meni favorevo l i , ci può essere c o n c e s s o di 
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Fig. 7 Monoscopio della televisione UNGHE
RESE captabile, in condizioni favorevoli, in tut
ta Europa. 

ra ; ci s o n o infatt i co lo ro che al pari dei c a c c i a 

tori da « pos ta » a m a n o aspet tare al varco la 

se l vagg ina , oss ia l ' immag ine , res tando c o n 

l ' apparecch io s e m p r e s in ton izza to su di una 

lunghezza d 'onda e r icevere le t rasmiss ion i 

so lo q u a n d o la p ropagaz ione lo c o n s e n t e ; c 'è, 

invece , chi a m a sn idare la se l vagg ina , c ioè 

s in ton izza c o n t i n u a m e n t e il suo te lev isore su 

d iverse lunghezze d 'onda , c a m b i a g a m m a , 

ruota il nuc leo de l l ' osc i l la to re per cercare di 

captare su l lo s c h e r m o qua ls ias i i m m a g i n e . 

Q u a l u n q u e sia il t ipo di cacc ia che prat icate, 

ci s e m b r a oppo r tuno da parte nostra prec isare 

qual i s i ano le s taz ion i es tere che è poss ib i le 

captare co l nost ro te lev isore e que l le che s o n o 

fuori dal la por tata del le nos t re an tenne . 

LE FREQUENZE DEI CANALI EUROPEI 

C o m e cer to sapre te , - del resto basta o s -

Fig. 9 II monoscopio della ROMANIA è facil
mente individuabile per la scritta circolare 
TELEVIZIUNEA ROMANA. 

Fig. 10 II monoscopio delle stazioni televisive 
POLACCHE è similare a quello austriaco come 
precedentemente accennato. 

godere , a n c h e per qua l che se t t imana , p ro

g r a m m i ester i . Non b isogna c redere , però, 

che la r icez ione di tali p rog rammi s ia c o s t a n 

te ; è poss ib i le , infatt i , ment re g u s t i a m o un pro

g r a m m a t r a s m e s s o dal la S p a g n a , vedere ad un 

tratto appar i re sul t e l e s c h e r m o una tundra 

no rvegese o qua lche moscov i t a che at t raversa 

la piazza rossa . In ques ta var ietà e soprat tu t to 

in ques ta impreved ib i l i tà di r icez ione, i patit i 

del v ideo t roveranno lo s t i m o l o più i n te ressan 

te e v i ta le per la loro « cacc ia a l l ' i m m a g i n e ». 

S a p p i a m o b e n i s s i m o che non tutt i i t e l e a m a 

tori p ra t icano la loro c a c c i a nel la s tessa man ie -

servare un po i c o m a n d i del te lev isore — i d i 
vers i cana l i T V i ta l iani s o n o stat i ind icat i c o n 
le lettere de l l 'a l fabeto A - B - C ecc . ai qual i 
co r r i sponde esa t t amen te una prec isa f r equen 
za f issa sia per il segna le v ideo che per il s u o 
no. Nel la tabe l la n. 1 vi p resen t i amo un e lenco 
di paesi Europe i con l ' ind icaz ione del la f re
quenza sul la qua le a v v e n g o n o le loro t ra 
s m i s s i o n i . C o m e potete notare tutti i valor i 
di f requenza d i f fe r iscono no tevo lmen te da 
quel l i usat i dai canal i i ta l iani ecce t to il cana le 
A ed E. S u l cana le A l'Italia t rasmet te il segna le 
v ideo su l la f requenza di 5 2 , 5 0 M H z ; su q u e -
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Fig. 11 La CECOSLOVACCHIA risultata indi
viduabile per la scritta CESKOSLOVENSKO o 
per il nome della città emittente 

Fig. 12 La NORVEGIA anch'essa captabile in 
condizioni favorevoli di propagazione si iden
tifica dalla scritta TELEGRAFVERKET NORGE 

sta s tessa lunghezza di onda t rasmet tono 

a n c h e l 'Aust r ia , la C e c o s l o v a c c h i a e la R o m a 

n ia ; su di una f requenza l egge rmen te più b a s 

sa e p rec i samen te da 4 8 , 2 5 a 4 9 , 7 5 M H z 

s o n o present i la S p a g n a , la Sv i zze ra , la S v e z i a , 

la No rveg ia , la F in landia e la Russ ia mentre su 

di una lunghezza di onda più al ta (55 ,25) ef

fe t tuano le loro t rasmiss ion i la magg io r parte 

dei paesi ester i . Per quest i mot iv i cap i re te 

f ac i lmen te che è imposs ib i l e cap ta re qua l che 

emi t ten te europea a g e n d o s e m p l i c e m e n t e 

su l la s in ton ia f ine del vos t ro s in ton izza tore 

da to che tra il cana le A i ta l iano e quel l i euro

pei es is te una di f ferenza in più od in meno 

di c i rca 4 M H z . Per tanto se si vuo le o t tenere 

qua l che r isul tato è necessar io mod i f i care la 

s in ton ia a g e n d o sul nuc leo de l l ' osc i l la to re del 

g ruppo di A F . Ciò va le a n c h e per i cana l i B -

C - D ecc . , quindi per poter cap ta re un pro

g r a m m a st raniero è necessar io s e m p r e « m a 

nomet te re » la s in ton ia or ig ina le a g e n d o sul 

nuc leo de l l 'osc i l la tore . A p p u n t o per non c o 

st r ingerv i a met tere le mani sul c o s t o s o a p 

parecch io d o m e s t i c o , a b b i a m o proget ta to per 

voi un s in ton izzatore T V - il cui s c h e m a pre

s e n t i a m o a parte su ques to s tesso numero — 

sul qua le potrete « lavorare » senza eccess i ve 

p reoccupaz ion i . Potrete divert irvi a sost i tu i re 

tut te le bob ine di s in ton ia , a ruotare il nuc leo 

senza incorrere nel le ire dei fami l iar i e sopra t 

tut to senza starare l ' apparecch io te lev is ivo . 

Det to c iò ci s e m b r a oppor tuno par lare un 

po ' del le cara t ter is t iche tecn i che che p resen 

tano i vari s i s temi di t rasmiss ion i te lev is ive 

europee . 

Fig. 14 La Svezia irradia sui suoi telescher
mi questa figura con scritto SVERIGE RADIO 
ed il nome della emittente. 

I VARI S T A N D A R D EUROPEI 

In Italia tutti i te lev isor i s o n o costru i t i s e c o n d o 

lo s tanda rd C C I R che presenta ques te cara t te 

r is t iche: 

Linee d'immagine: 6 2 5 ; 
Modulazione video: in amp iezza nega t i va ; 
Modulazione suono: F . M . 

Scarto di frequenza fra suono e video: 5 ,5 

M H z . 

Per chi non fosse mo l to esper to in t rasm is 

s ioni te lev is ive dal lato tecn ico des ide r iamo 
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n t s 

nedarland 1 

panranno , c ioè, c o m e in una nega t i va , nere 

le zone ch iare e ch iare le zone scu re . 

Un al t ro fat tore da tenere in cons ide raz ione 

è la modu laz ione del s u o n o . In Italia esso è 

del t ipo a modu laz ione di f requenza per cui 

non è poss ib i le r icevere s u o n o che s ia di a m 

piezza d iversa da que l la i ta l iana c o m e , ad 

e s e m p i o , è per il Be lg io , F ranc ia , Inghi l terra, 

Pr inc ipato di M o n a c o e L u s s e m b u r g o . 

In Italia lo scar to di f requenza .ra aud io e 

v ideo è di c i rca 5,5 M H z , lunghezza d 'onda 

sul la qua le è s in ton izza to lo s tad io aud io . Per 

ciò qua ls ias i altra emi t ten te che abb ia uno 

scar to di f requenza d iversa renderà i m p o s 

s ib i le la r icez ione del s u o n o i ns ieme al v ideo 

(a meno che non si tari le M F sul la f requenza 

di 6,5) . In ques te cond iz ion i si t rovano le emi t 

tent i russe, bu lgare , c e c o s l o v a c c h e e rumene . 

Con t ro l l ando la tabe l la n. 2 pot rete c o m 

prendere che non sarà a s s o l u t a m e n t e p o s s i -

Fig. 13 L'OLANDA usa diversi tipi di monosco
pi che comunque si possono facilmente indivi
duare per la scritta NEDERLAND. * 

Fig. 15 II monoscopio della GERMANIA OCCI
DENTALE è caratterizzato dalla scritta DEUT-
SCHER FERNSEHFUNK. 

Fig. 16 Anche sul monoscopio della GERMA
NIA ORIENTALE appare la scritta precedente
mente indicata preceduta dalla sigla DDR. 

sp iegare c o s a s ign i f ica l ' espress ione 6 2 5 l i 

nee di i m m a g i n e . In poche paro le vuo l dire 

che l 'osc i l la tore per la f requenza or izzonta le 

osc i l la su 6 2 5 X 5 0 : 2 = 1 5 . 6 2 5 Hertz. Q u e s i d 

fat to porta c o m e c o n s e g u e n z a che , s in ton iz 

zando il nost ro a p p a r e c c h i o su di una e m : , t p n -

te che non t rasmet te su 6 2 5 l inee d ' i m m a g i n e , 

su l nos t ro s c h e r m o non appar i ranno che barre 

d iagona l i . G r a n d e impor tanza r iveste a n c h e 

la m o d u l a z i o n e v ideo perché se la emi t ten te 

capta ta fosse del t ipo pos i t i vo anziché n e g a 

tivo, le i m m a g i n i che appar i ranno sul nost ro 

te lev isore av ranno le tona l i tà s c a m b i a t e . A p -

bi le, in nessun c a s o , r icevere con i nostr i te le

v isor i s taz ion i f rances i , ing les i o il Pr inc ipa to 

di M o n a c o perché hanno l inee d ' i m m a g i n e 

d iverse da que l lo de l lo s tanda rd eu ropeo , 

la m o d u l a z i o n e del suono in amp iezza e la m o 

du laz ione del v ideo pos i t i va . Lo s t e s s o va le 

a n c h e per le s taz ion i del Be lg io e del Lus 

s e m b u r g o perché, pur a v e n d o 6 2 5 l inee di 

i m m a g i n e hanno una d iversa m o d u l a z i o n e v i 

deo e s u o n o . 

Per la Russ ia ed i paesi or ienta l i in genere 

sarà poss ib i le r icevere so lo il v ideo e non il 

s u o n o dato che lo sca r to di f requenza tra le 
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Fig. 17 Se capterete un monoscopio similare 
a questo con la sigla FYIM, state ricevendo una 
stazione televisiva DANESE. 

Fig. 18 Anche la FINLANDIA può apparire sui 
nostri teleschermi e si identifica attraverso la 
scritta YLEISRADIO, come in figura. 

NAZIONE LINEE Modulaz. VIDEO S U O N O scarto V I D E O - S U O N O 

Italia 6 2 5 negat iva F M 5 ,5 

Inghilterra 4 0 5 posi t iva A M 3 ,5 

Francia 8 1 9 pos i t iva A M 1 1 , 1 5 

Belgio - Lussem. 6 2 5 posi t iva A M 5,5 

TUTTE LE EUROPEE 6 2 5 nega t i va A M 5,5 

Russia 6 2 5 negat iva A M 6,5 

due portant i v i d e o - s u o n o è di 6,5 M H z anz i -

ché5 ,5 . 

A n a l o g h e al lo s tanda rd i ta l iano invece le 

emi t tent i di tut te le al tre s taz ion i europee 

c o m p r e s e Norveg ia , F in land ia , Aus t r i a , S v i z 

zera , J u g o s l a v i a , S p a g n a e Por toga l lo . 

I MONOSCOPI 

Una vol ta che avrete avu to la for tuna di c a p 

tare un m o n o s c o p i o , vi si presenterà il pro

b lema di sape re qua le emi t ten te s ta te r ice

vendo in quan to ben d i f f i c i lmente in esso po 

trete r i conoscere qua l che e lemen to che ve 

ne indichi la p roven ienza . 

A b b i a m o , perciò, r i tenuto uti le presentarv i 

una rassegna dei d ivers i m o n o s c o p i europei 

fo tografat i da noi o da nostr i let tor i , i n d i c a n -

dovene , nel c o n t e m p o , la p roven ienza . 

Pur t roppo non s i a m o in grado di fornirvi i 

m o n o s c o p i di tutte le emi t tent i eu ropee per

ché il più del le vol te a b b i a m o cap ta to le s t a 

z ioni estere durante lo svo l g imen to di pro

g r a m m i le cui i m m a g i n i non ci hanno cer to a i u 

ta to a s tab i l i re la nazional i tà de l l ' emi t ten te 

cap ta ta . 

S e vo le te ded icarv i a questa a p p a s s i o n a n t e 

c a c c i a , non perdete t e m p o : il pe r iodo che va 

da apr i le a d i cembre è, infatt i , que l lo che offre 

la se l vagg ina più r icca ed abbondan te , c ioè pro

prio in ques to arco di mes i si p resen tano di s o 

lito le cond iz ion i migl ior i di p ropagaz ione e, n a 

tu ra lmente , maggior i possib i l i tà di r i cez ione di 

emi t tent i es tere. 
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Fig. 19 Perfino l'Islanda può arrivare per onda Fig. 20 Un monoscopio con la sigla RTE signi-
riflessa in italia, e il suo monoscopio presenta fica che il vostro televisore ha captato una e-
questo disegno particolare. missione della TV Irlandese. 

frequenze 
MHz Video 

canali 
italiani 

Nazioni estere facilmente ricevibili 

48,25 

49,25 

49,75 

Spagna - Svizzera - Svezia - Norvegia 

Finlandia - Russia 

Austria - Cecoslovacchia - Romania - Ungheria 

52,50 A ITALIA - Austria - Cecoslovacchia - Germania 

55,25 Spagna - Svizzera - Portogallo - Danimarca - Germania 

Irlanda - Svezia - Finlandia - Austria - Norvegia 

59,25 Cecoslovacchia - Romania - Russia - Ungheria 

61 B ITALIA 

62,25 

65,75 

Olanda - Spagna - Svizzera - Austria - Danimarca - Germania 

Svezia - Finlandia - Norvegia - Jugoslavia 

Russia 

77,25 Russia 

81 C ITALIA 

82,25 

85,25 

93,25 

Finlandia - Norvegia - Ungheria 

Jugoslavia - Russia 

Romania - Jugoslavia - Norvegia - Russia 

169,25 Russia 

174 D ITALIA 

175,25 Svezia - Spagna - Austria, Jugoslavia, Ungheria 

182,25 Svezia - Austria - Jugoslavia 

182,50 E ITALIA - Spagna 

183,00 Russia 
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A M P L I F I C A T O R E M 2 5 

Un ampl i f i ca to re di med ia po tenza , che ri

ch ieda per la sua a l imen taz ione , una tens ione 

di 9 volt o t ten ib i le con due comun i pi le quadre 

da 4 , 5 vol t poste in ser ie , può t rovare amp ie 

possib i l i tà d ' imp iego , sopra t tu t to se poss iede 

i requisi t i essenz ia l i de l l 'a l ta fedel tà . 

A d e s e m p i o mol te vo l te vi sarà s ta to ch ie 

s to di cos t ru i re un amp l i f i ca to re con basso 

c o n s u m o per un g i rad isch i portat i le o per un 

in ter fono o anco ra per un s ignal t racer , e s a 

rete andat i a l la r icerca di s c h e m i , ma non s e m 

pre avrete t rovato quan to des ide rava te o 

perché il c i rcu i to i m p i e g a v a troppi t rans is tor , 

o, a n c h e perché tali ampl i f i ca tor i r i ch iedevano 

tens ion i di a l imen taz ione fuori del c o m u n e o, 

perché l ' assorb imen to di corrente era tale da 

non permet te re l ' a l imentaz ione a pi le. 

Per tut to ques to a b b i a m o real izzato l ' M 2 5 , 

un amp l i f i ca to re che con so lo 4 t rans is tor è 

in grado di erogare 1,5 W a t t , una po tenza di 

che suf f ic iente per qua ls ias i app l i caz ione p ra 

t i ca , se t e n i a m o presente che la potenza di 

una c o m u n e radio a t rans is tor e roga in l inea 

di m a s s i m a 0 , 3 - 0 , 5 wat t . 

Il c i rcu i to che vi p resen t i amo v iene real iz

zato su c i rcu i to s t ampa to , che ol t re a fornire 

a tut to l ' ins ieme una impron ta p ro fess iona le , 

permet te una più fac i le rea l izzaz ione, una m a g 

gior c o m p a t t e z z a e robus tezza , po iché non 

es is tono cab lagg i vo lant i , e tutti i c o m p o n e n t i 

r isu l tano ben a m a l g a m a t i con il suppo r to del 

c i rcu i to s t a m p a t o . Inoltre i t rans is tor da noi 

imp iega t i r isu l tano di fac i le reper ib i l i tà , in q u a n 

to s o n o tutti c o m u n i s s i m i P N P di bassa fre

quenza in do taz ione ad ogni negoz io radio. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Lo s c h e m a de l l ' amp l i f i ca to re M 2 5 è a l q u a n 

to s e m p l i c e ; ved iamo a s s i e m e il pe rcorso del 

segna le facendo r i fer imento al lo s c h e m a elet

t r ico di f ig. 1. S o n o prev is te per ta le amp l i f i 

ca tore due entrate, la N1 è adat ta per r icevere 

un segna le proven iente da un m ic ro fono o 

p i ck -up p iezoe le t t r ico , ment re la N 2 se rve per 

p i ck -up o microfon i magne t i c i a bassa i m p e 

denza . Il segna le app l i ca to al po tenz iome t ro 

di v o l u m e R2 è pre leva to dal condensa to re 

C 2 per essere i m m e s s o su l la base del p r imo 

t rans is to r p reampl i f i ca to re T R 1 . S u ta le t ran

s istor , per migl iorare la fedel tà del c o m p l e s s o , 

è s ta to inser i to un c i rcu i to di con t ro reaz ione 

cost i tu i to dal le res is tenze R 7 - R 1 6 e dal c o n 

densa to re elet t ro l i t ico CI. Dal co l le t tore del lo 

s t esso t rans is to r v iene ora pre levato t rami te 

C 5 il segna le a d e g u a t a m e n t e amp l i f i ca to che 

r isulta app l i ca to al la base del t rans is to r T R 2 

che esp l i ca la funz ione di ampl i f i ca tore p i lo ta ed 

invert i tore di fase per i due f inal i . 

Dal t ransistor T R 2 il segna le si pre leva diret

t amen te dal co l le t tore per app l icar lo al la b a s e -

di T R 3 , mentre per la base di T R 4 il segna le si 

.preleva da l l 'emet t i to re di T R 2 at t raverso il c o n 

densatore C 6 . 

i due t rans is to r f inal i (due P N P t ipo A C 1 2 8 ) , 

s o n o co l legat i per un 'usc i ta in s i n g l e - e n d e d 

e qu ind i non è r ich iesto a l l 'usc i ta n e s s u n t ra

s fo rma to re di a c c o p p i a m e n t o , che ol t re al c o 

sto r iduce no tevo lmen te la fedel tà di r ip rodu

z ione . 
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COMPONENTI 
R1 = 220.000 ohm 
R2 = 50.000 ohm potenz. 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 3.300 ohm 
R5 = 3.900 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 15 ohm 
R8 = 22.000 ohm 
R9 = 1.500 ohm 
R10 = 470 ohm 

R11 = 68 ohm 
R12 = 3.300 ohm 
R13 = 470 ohm semifisso 
R14 = 224 ohm 
R1 5 = 39 ohm 
R16 = 470 ohm 
RI 7 = 1 ohm - 1 watt 
R18 = 1 ohm - 1 watt 
R19 = 220 ohm 
C1 = 1.000 pF. 
C2 = 5 mF. elettr. 

C3 = 100 mF. elettr. 
C4 = 100 mF. elettr. 
C 5 = 10 mF. elettr. 
C6 = 30 mF. elettr. 
C7 = 30 mF. elettr. 
C8 = 500 mF. elettr. 
TRI = A C 1 2 5 Philips 
TR2 = A C 1 2 5 Philips 
TR3 = A C 1 2 8 Philips 
TR4 = A C 1 2 8 Philips 
1 altoparlante da 8 ohm pag. 

2
1

7 



Fig. 2 In alto il disegno del circuito stampato 
a grandezza naturale che il lettore dovrà ripor
tare sulla lastra di rame. In basso, a destra co
me vengono disposti tutti i componenti sul cir
cuito stampato; il disegno, logicamente è, vi
sto dal lato dei componenti. 

L'a l topar lante in ques to caso dovrà avere 
una i m p e d e n z a media di c i rca 8 o h m . 

S C H E M A PRATICO 

Tutt i i c o m p o n e n t i di ques to ampl i f i ca to re 

t rovano così posto sopra ad una baset ta di 

5,5 X 1 3 . 5 c m , d imens ion i ques te più che ido 

nee per un mon tagg io a lquan to raz iona le s e n 

za r icorrere a c o m p l i c a t e ac robaz ie . 

In effetti a v r e m m o potu to real izzare un tale 

c i rcu i to in d imens ion i più m i c r o s c o p i c h e po 

nendo le res is tenze in pos iz ione ver t ica le e 

f acendo le bande di rame no tevo lmen te più 

r idotte ed avv ic inate , ma non a b b i a m o vo lu to 

esagera re i m p o n e n d o al mon ta to re non lievi 

d i f f ico l tà di sa lda tu ra , so l tan to per poter r i

spa rm ia re qua l che cen t ime t ro . 

In f igura 2 , t rove remo il c i rcu i to di m o n t a g 

gio c o m p l e t o v isto dal lato dei c o m p o n e n t i ; 

in ques to d i segno si pot rà cons ta ta re c o m e 

i condensa to r i elet trol i t ic i C 2 - C 4 - C 5 r isul t ino 

del t ipo ver t ica le , occo r re perc iò nel mon tagg io 

fare a t tenz ione al te rm ina le pos i t ivo ben v i 

s ib i le su l l ' i nvo luc ro del lo s t esso . 

Q u a n d o sarete perciò in p o s s e s s o del cir

cu i to s t ampa to , non dovrete far al tro che ef

fe t tuare nel la pos iz ione già ind ica ta sul rame, 

un fore l l ino con una punta da 1 o 1,5 m m . 

Fat to c iò non vi resta che inf i lare i vari c o m 

ponent i , tag l iare l ' eccedenza dei te rmina l i con 

un pa io di forb ic i o t r onches ine , e inf ine s t a 

gnarl i 

R a c c o m a n d i a m o le sa lda tu re : t roppo s p e s s o 

una sa ldatura mal ef fet tuata può preg iud icare 

il buon esi to del vos t ro mon tagg io , per cui con 

il sa lda to re pr ima di inf i lare i termina l i dei c o m 

ponen t i , fate fondere un po' di s t agno sul c i r 

cu i to s t a m p a t o a p p o g g i a n d o l o sul rame, af

f inché i deoss idan te con tenu to entro l 'an ima 

del lo s tagno possa agi re e l im inando eventua l i 

oss idaz ion i . Inoltre non sarà ma le pr ima di 

inf i lare il c o m p o n e n t e ravvivare a n c h e lo s t a 

gno dei te rmina l i , so lo in ques to m o d o p o 

trete avere la cer tezza che la sa lda tu ra r isu l 

terà per fet ta, d i ve rsamen te potrete c redere di 

aver ef fet tuato un 'o t t ima sa lda tu ra , so lo per

ché ave te appogg ia to un po 'd i s t agno at torno 

ai te rmina l i , ment re po t rebbe a c c a d e r e che 

l 'oss ido p resente sui te rmina l i o sul la piastra 

di rame, si compor t i c o m e una p icco la res i 

s tenza c h i m i c a pos ta in ser ie al c i rcu i to m o d i 

f i candone così la po la r i zzaz ione . 

Ne l mon tagg io vi è un'a l t ra cons ide raz ione 

da tener presente e ques to r iguarda il c o m 

ponen te R 1 3 , c ioè il po tenz iome t ro semi f i sso . 

Q u e s t o po tenz iomet ro d i spone di tre te rm i 

na l i ; que l lo cent ra le , c o m e del resto si vede 

nel lo s c h e m a prat ico, dovrà essere co l lega to 

con un cor to s p e z z o n e di f i lo di rame a que l 

lo es t remo super io re . 

M E S S A A PUNTO 

Term ina to il mon tagg io l 'ampl i f i ca tore fun

zionerà i m m a n c a b i l m e n t e su l l ' i s tan te , però ciò 

non è anco ra su f f i c ien te ; per o t tenere il m a s 

s i m o di po tenza con il m in imo di d i s to rs ione 

occor re regolare il po tenz iome t ro sem i f i s so 

R 1 3 . 
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Quind i pr ima di co l legare tens ione al cir

cu i to , ruotate R 1 3 a metà co rsa , poi co l lega te 

in ser ie a l l ' a l imen taz ione un m i l l i amperomet ro 

fino a cons ta ta re che l ' assorb imen to med io 

del c i rcu i to s i aggir i sui 3 0 - 3 8 m A . D o p o di 

che potrete co l legare su l l 'ent ra ta un segna le 

di un p i ck -up pre levato da un qua ls ias i g i ra 

d i sch i . S e non ave te c o m m e s s o nessun errore, 

noterete che l ' asso rb imen to de l l ' amp l i f i ca to re 

da 3 0 - 3 8 m A aumente rà f ino a 1 0 0 - 1 2 0 m A . 

V o l e n d o , potrete anco ra r i toccare R 1 3 ce r 

c a n d o di non eccede re sul m a s s i m o de l l ' as 

s o r b i m e n t o a r iposo che c o m e vi a b b i a m o già 

ind ica to non dovrete far superare i 3 8 m A . 

U n ul ter iore cont ro l lo del corret to f unz i ona 

men to de l l ' amp l i f i ca to re , può essere esegu i to 

m i s u r a n d o la tens ione es is tente tra il co l le t tore di 

T R 4 e la m a s s a . Det ta tens ione deve r isul tare p a 

ri a c i rca la metà de l la tens ione di a l imen taz ione ; 

nel nost ro c a s o , perc iò, si dov ranno leggere 4 , 5 

Vo l t . P i cco le d i f ferenze sa ranno to l lerabi l i , m a , 

nel c a s o si d o v e s s e r o r iscont rare var iaz ion i no te 

vo l i , sarà necessa r i o agire sul va lore de l la res i 

s tenza R 1 9 , mod i f i cando lo oppo r tunamen te . In

fatt i può accade re che le res is tenze, marca te c o n 

un va lore , ne abb iano in realtà uno mo l to d ive rso : 

quando si p resenta una tale eventua l i tà b i sogna 

intervenire o p p o r t u n a m e n t e in m o d o da r iportare 

il c i rcu i to nel le sue migl ior i cond iz ion i di funz io

namen to . R i to rnando al nostro p rob lema par t i 

co la re , nel c a s o t r ovass imo sul co l le t tore di T R 4 

una tens ione t roppo bassa , per es. 3 Vo l t , dov re 

mo d iminu i re la res is tenza R 1 9 po r tando la , ad es. 

da 2 2 0 a 1 8 0 o h m , o ad altro va lore tale da de 

te rminare una tens ione di 4 , 5 Vo l t . S e invece que 

sta fosse t roppo al ta, d o v r e m o segu i re il p roced i 

men to inverso, a u m e n t a n d o il va lore di R 1 9 , f ino 

a che il tester , co l lega to , c o m e p receden temen te 

descr i t to , tra il t e rm ina le pos i t i vo di C 8 (col let tore 

di TR4 ) e la m a s s a , non misur i 4 , 5 Vo l t : ques to , 

na tu ra lmente , d o p o essers i ass icura t i che la t e n 

s ione del la bat ter ia s ia ve ramen te di 9 Vo l t . 

N o n d i m e n t i c h i a m o c i ancora di un u l t imo 

par t ico lare, que l lo del ra f f reddamento dei 

t ransis tor i f ina l i : quest i infatt i si r i sca ldano d o 

po un cer to t e m p o di f u n z i o n a m e n t o , a u m e n 

tando così la cor rente di r iposo, e più essi r isca l 

dano più l ' asso rb imen to a r iposo a u m e n t a la d i 

s to rs ione . Per evi tare c iò è suf f ic iente a p p l i c a 

re sopra al co rpo dei t rans is to r f inal i due alet te 

di ra f f reddamento , la cui super f ic ie c o m p l e s s i v a 

risult i non infer iore a c m q . 6. 

ENTRATA 
N2 

E N T R A T A 
N1 
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il* p irte 

A l l a p r o m e s s a del numero p receden te f a c c i a m o 

segu i to m a n t e n e n d o la paro la data desc r i vendo 

vi c o n ch ia rezza di par t ico lar i il m e t o d o che ab

b i a m o segu i to per la r icez ione dei segna l i tra

s m e s s i dai satel l i t i me te reo log ic i e la s u c c e s s i v a 

t ras fo rmaz ione degl i s tess i nelle fo tograf ie di cu i 

già nel la p r ima parte de l l 'a r t ico lo vi a b b i a m o dato 

un sagg io . 

N o n è però nostra in tenz ione d i lungarc i t roppo 

sul le carat ter is t iche dei vari satel l i t i in quan to di 

ess i hanno già par lato d i f fusamente altre r iviste 

e quot id ian i , radio e te lev is ione , tanto che pens ia 

mo che non s iano mol t i co lo ro che non hanno una 

v is ione abbas tanza c o m p l e t a del l 'e f fet t iva c o n s i 

s tenza di quest i par t ico lar i ve ico l i spaz ia l i , ma 

t ra t te remo s o l a m e n t e di que l la parte degl i s tess i 

che magg io rmen te ci c o m p e t e e che r i specch ia 

tut to l ' in teresse del nost ro ar t ico lo : il s i s t e m a 

t rasmi t ten te ed il nost ro relat ivo r icevi tore. 

D o p o ques ta breve p r e m e s s a sarà oppo r tuno 

non abusare u l ter iormente del la vos t ra paz ienza 

ed addent rarc i i m m e d i a t a m e n t e nel v ivo del no

stro proget to . 

IL S ISTEMA RICEVENTE 

C o m e a c c e n n a t o p r ima , es i s tono parecch i 

satel l i t i orb i tant i a t torno al nost ro p iane ta , in 

magg io ranza A m e r i c a n i o Russ i , ma sa rebbe t rop

po lungo e ted ioso enumerar l i tu t t i ; p iu t tosto 

que l lo che m a g g i o r m e n t e ci in teressa per il nost ro 

s c o p o è senz 'a l t ro la f requenza su l la qua le essi 

t r asme t tono . 

I satel l i t i che più ci i n te ressano s o n o appun to 

quel l i del la ca tegor ia N I M B U S ed E S S A e, per 

p rec isare anco ra di p iù , esa t t amen te il N I M B U S 

III, l ' E S S A 2 , T E S S A 6, T E S S A 8 di cui ne d iamo 

i dati carat ter is t ic i nel la tabe l la . 

C o m e potete cons ta ta re dal la tabe l la di f ig. 3 

essi t r asme t tono tutti in F M con una f requenza 

c o m p r e s a fra i 1 3 6 e i 1 3 8 M H z , fac i l i t ando c o 

sì il c o m p i t o del la rea l izzaz ione di un r icevi tore 

ada t to per r icever l i . 

No i , ad esemp io , i n un p r imo t e m p o per ragioni 

di e c o n o m i a , s i a m o partit i mod i f i cando un r icev i 

tore in F M cost ru i to con pezzi p remonta t i dal la 

Ph i l ips e t ras fo rmato in maniera da r icevere, in 
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Fig. 1 In questa foto, trasmesso dal satèllite 
ESSA, si può distinguere la massa di nubi che 
incombono sulle Alpi è il fronte nuvoloso che si 

o sta avvicinando alla Toscana. 

Fig. 2 In quest'altra foto tramessa da un satel
lite di tipo IMIMBUS, si può notare come il mal
tempo interessi la zona comprendente la' Gre
cia, l'Albania, Puglie e Sicilia. 

v e c e dei 8 8 - 1 0 2 M H z or ig ina l i , i 1 3 5 - 1 4 0 M H z 

r ich iest i . Una so luz ione qu ind i che a n c h e vo i 

pot reste adot ta re . A t t u a l m e n t e ci s i a m o p rocu 

rati un r icevi tore p ro fess iona le in F M per le f re

quenze succ i t a te , però ta le so luz ione non è cer 

to la più ind ica ta per chi non des ider i spende re 

mol to . 

C o n s i g l i a m o qu ind i , c o m e da t e m p o a b b i a m o 

cons ig l i a to a chi si ded ica a questa a t t iv i tà e che 

ci aveva ch ies to dei lumi in p ropos i to , di imp ie 

gare un r icevi tore surp lus mode l lo B C 6 0 3 , v is i 

bi le in f ig. 4 . Ques to r icevi tore c a p a c e di copr i re 

la g a m m a dai 2 0 ai 3 0 M H z in F M e che cos ta 

sul le 1 5 . 0 0 0 lire, qu ind i un prezzo access ib i l e 

a tutt i , va forn i to di un s e m p l i c e conver t i to re a 

t rans is to r c a p a c e di copr i re la g a m m a che va dai 

1 3 0 ai 1 4 4 M H z , pe rmet tendov i di r iso lvere il 

p rob lema in m o d o e legante ed e c o n o m i c o . 

Un 'a l t ra so luz ione da noi co l l auda ta c o n s o d 

d is faz ione è s tata que l la di imp iega re invece 

del B C 6 0 3 , il B C 6 8 3 , un r icevi tore ana logo al 

al p receden te ma in g rado di copr i re una g a m m a di 

f requenze F M dai 3 0 ai 4 0 M H z ; in q u e s t o caso 

i m p i e g a n d o c o m e s in ton izza to re un g ruppo V H F 

per T V con una media f requenza in usc i ta di 

4 3 M H z , si ha già a d i spos i z ione un r icevi tore 

adat to . Occorrerà so lo mod i f i care la f requenza 

del le M F del g ruppo per far la r ientrare nel la g a m 

ma del r icevi tore B C 6 8 3 , ed app l i ca re poi su l le 

bob ine del la g a m m a D (cioè quel la dei 1 7 4 - 1 8 0 

M H z ) due c o m p e n s a t o r i da 1 0 / 4 0 p F per s in ton iz 

zar lo sui 1 3 7 M H z dove appun to lavorano la m a g 

gior parte dei sate l l i t i . 

In quan to ai conver t i tor i necessa r i , a b b i a m o u l 

t i m a m e n t e real izzato dei conver t i tor i a FET che 

si s tanno d imos t rando mo l to e f f icac i ; ci f a c c i a 

mo obb l i go di p resen ta rvene gli s chem i quan to 

pr ima sul le pag ine di ques ta s tessa r iv ista. 

Oltre al r icevi tore ada t to , per r icevere i segna l i 

che ci i n te ressano , occo r re a n c h e un 'an tenna d i 

rett iva, che deve possede re del le prerogat ive m e c 

c a n i c h e par t ico lar i , d o v e n d o r icevere una emi t 

tente che si spos ta nel c ie lo . 

Innanzi tut to tale a n t e n n a dovrà essere dire

z ionata verso il c ie lo e muovere a t to rno al suo 

asse , in tutt i i sens i . 

Infatti va r iando l ' inc l inaz ione laterale si avrà 

m o d o di regolar la f ino ad o t tenere che i segna l i 

captat i r agg iungano la magg io r po tenza e c h i a 

rezza poss ib i le , ment re po tendo farla girare l on 

g i tud ina lmen te , si sarà in g rado di cap ta re i s e 

gnal i emess i dal sate l l i te appena ques to si pre

sen ta a l l 'o r izzonte e segu i r lo poi nel la sua or

bi ta f ino a che non scompar i rà dal la nost ra parte 

di c ie lo . 

D o p o che sare te r iuscit i a r isolvere il p rob le

ma del la r icez ione nel m o d o più sodd i s facen te 

poss ib i le e potrete s in ton izzarv i su l le f r equen 

ze di t r a s m i s s i o n e dei sate l l i t i , non r imane a l 

tro che t ras fo rmare i segna l i in i m m a g i n i . E in 

ques to punto p ra t i camen te c o m i n c i a l 'essenza 

del nost ro ar t ico lo . 
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METEOROLOGICAL SATELLITES 
TIROS NIMBUS 

Fig. 3 Questo disegno, gentil
mente inviatoci dalla NASA, 
mostra come sono inclinati 
rispetto all'equatore due diver
si tipi di satelliti metereologi-
ci. Come si nota, i satelliti del
la serie TIROS seguono un'or
bita con una inclinazione va
riabile dai 48 ai 58'-, mentre 
quelli della serie NIMBUS 
hanno un'orbita che forma col-
l'equatore un angolo variante 
dai 100° ai 102°. I gradi di in
clinazione vanno contati par
tendo da destra verso sinistra. 

Indicazioni per la ricezione di satelliti artificiali 
angolazione dell'orbita 
rispetto all'equatore 
(misurata in senso 
antiorario) perìodo orbitale Nome del satellite 

frequenza di 
trasmissione 

angolazione dell'orbita 
rispetto all'equatore 
(misurata in senso 
antiorario) perìodo orbitale 

E S S A 2 137,50 MHz 1 0 1 ° 1 ora 53 minuti 
ESSA 6 137,50 MHz 1 0 2 ° 1 ora 55 minuti 
E S S A 8 137,62 MHz 1 0 2 ° 1 ora 55 minuti 
NIMBUS III 136,95 MHz 1 0 0 ° 1 ora 47 minuti 

IL S ISTEMA TRASMITTENTE 

La t rasmiss ione di fo tograf ie me te reo log i che da 
parte dei satel l i t i de l la ser ie N i m b u s ed Essa è 
basa to su un s i s t ema te lev is ivo a lenta s c a n s i o n e 
d e n o m i n a t o A P T (Au tomat i c P ic ture T r a n s m i s -
sion). La t r asm iss ione , nel suo conce t to di base , 
non si d i f ferenzia affatto da un norma le s i s t ema 
te lev is i vo ; un ob ie t t ivo p rovvede a foca l i zzare l ' im
mag ine da t rasmet te re sul « target » di un v id icon 
il qua le memor i zza l ' immag ine sot to f o r m a di c a 
r iche elet t r iche di oppor tuno valore e d i spos i z io 
ne; si f o rma , così, su l target una d is t r ibuz ione di 
potenz ia l i che r ip roduce f ede lmen te la magg io re 
o minore luminos i tà de l l ' immag ine . 

U n penne l lo e le t t ron ico provvede a fo rmare 
il segna le v ideo p re levando per punt i il po tenz ia le 
del target s e c o n d o un de te rm ina to s i s t e m a di 

s c a n s i o n e , c ioè di esp lo raz ione del l ' intero quadro 
med ian te r ighe or izzonta l i d i spos te una d o p o l 'a l 
tra. Ne i satel l i t i A P T l 'esp loraz ione di una r iga or iz 
zon ta le avv iene in 250 m i l l i second i , c o m p r e s a la 
t racc ia di r i torno di 12,5 m s e c ; l ' intero q u a d r o è 
c o m p o s t o da 800 l inee non in ter lacc ia te . U n a fo
togra f ia è per tanto t r a s m e s s a in 200 s e c o n d i , a 
cui b i sogna agg iungere altri 8 sec . per t rasmet te re 
ulter ior i i n fo rmaz ion i , di cu i d i remo. La d i f fe renza 
sos tanz ia le c o n il s i s t ema te lev is ivo a cu i noi s i a 
m o da t e m p o abi tuat i è, c o m e ben si vede , nei 
t emp i di s cans ione . Per ch iar i re , ment re il nos t ro 
te lev isore r ip roduce un quadro in 1/25 di s e c o n 
do , un r icevi tore per A P T in 3 minut i ed 8 s e c o n 
di . Perché ques ta d i f ferenza? C o s a ha det ta to la 
sce l ta di t emp i di s c a n s i o n e così lunghi n e l l ' A P T ? 
La r isposta si t rova nel la « Larghezza di b a n d a del 
segna le v ideo ». Tan to più è rapida la s c a n s i o n e , 
tan to più g rande la la rghezza di b a n d a ; bast i p e n -
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Fig. 4 Per la rice
zione, sono adattis
simi i ricevitori sur
plus BC603 o 
BC683; il loro a-
spetto esteriore è 
quello visibile in 
figura. 

sare che le t rasmiss ion i te lev is ive hanno una b a n 

da di ben 5 M e g a h e r t z ! Per t rasmiss ion i da sa te l 

liti si ha, invece , b i sogno di bande strette per m o 

tivi su cui non è ora il c a s o di d i lungars i , ma che 

p o s s o n o r iassumers i nel la necessi tà di avere ap-

pareccn ia tu re semp l i c i e s i cu re , con basso rumore 

ed al ta sensib i l i tà ed inol t re, quan to più poss ib i le , 

insens ib i l i ai d is turbi a tmos fe r i c i . L ' A P T lavora 

per tanto con larghezza di banda ve ramen te e s i 

gue , c o n il van tagg io di poter usufruire di r icev i 

tori c o m m e r c i a l i , magar i anche per modu laz ione 

di a m p i e z z a , prev ia mod i f i ca del r ivelatore, e di 

poter registrare le fo tograf ie su c o m u n i appa rec 

chi a nastro. Il segna le v ideo di bassa f requenza 

non c o m a n d a d i re t tamente la modu laz ione del 

t rasmet t i to re , ma invece, va a modu la re in a m 

piezza una osc i l l az ione a 2 4 0 0 Hertz, che prende 

il n o m e di « so t topor tan te »; ques t ' u l t ima a sua 

vol ta m o d u l a in f requenza il t rasmet t i to re con d e 

v iaz ioni di — 9 Ki loher tz . 

A l l ' u sc i t a del d i sc r im ina to re del r icevi tore si 

d isporrà, per tanto , di un ' onda ( 2 4 0 0 Hz.) m o d u l a 

ta in a m p i e z z a che dovrà essere di nuovo d e m o 

du la ta . 

L 'app ross imars i di una nuova fo tograf ia (il s a 

tel l i te t rasmet te foto in cont inuaz ione) è s e g n a l a 

to da un impu l so a 3 0 0 Hz., che va a modu la re la 

so t topor tan te . S u c c e s s i v a m e n t e , per una durata 

di 5 second i v iene t r a s m e s s a una ser ie di impu ls i 

di f ase , che d e b b o n o servire a pos iz ionare corret 

t amen te il panne l lo e le t t ron ico del r icevi tore te le 

v is ivo ; ques t i impu ls i s o n o fo rmat i da treni de l la 

durata di 2 3 7 , 5 mi l l i sec . del la so la so t topor tan te 

a 2 4 0 0 Hz. 

L'ESECUZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

Su l l o s c h e r m o di un r icevi tore te lev is ivo avv ie 

ne il f e n o m e n o inverso a quan to accade nel v id i -

c o n del la r ipresa. U n pun to la cui luminos i tà c a m 

bia c o n t i n u a m e n t e nel t e m p o in re laz ione a l l ' im 

mag ine t r a s m e s s a , esp lora tutto lo s c h e r m o in 

Fig. 5 Ecco come appare vista da un satellite 
metereologico la formazione di un'area ciclo
nica di vasta estensione. Sulla destra della fo
tografia si può rilevare con estrema chiarezza 
l'occhio del ciclone. 

Fig. 6 Anche voi, se poteste seguire il satelli
te nella sua orbita, avreste la possibilità di con
statare, come gli astronauti in volo attorno al 
nostro globo, la rotondità della terra come mo
stra la fotografia. 
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R18 - 1 Megaohm potenziometro 
R19 1,5 Megaohm 
R20 3,3 Megaohm 

Componenti R21 250.000 ohm potenziometro 
R22 47.000 ohm 

R1 = 10.000 ohm R23 6.800 ohm 5 watt 
R2 = 10.000 ohm R24 - 100 ohm 
R3 - 5,6 Megaohm R25 100.000 ohm 
R4 = 4.700 ohm R26 47.000 ohm 
R5 = 27.000 ohm 1 watt R27 47.000 ohm 
R6 = 330.000 ohm R28 50.000 ohm potenz. lineare 
R7 = 100.000 ohm R20 1 5.000 ohm 1 watt 
R8 = 10.000 ohm R30 47.000 ohm 
R9 = 330.000 ohm R31 = 50.000 ohm potenz. lineare 
R10 = 220.000 ohm R32 r. 100.000 ohm 
R11 = 100.000 ohm R33 250.000 ohm potenz. lineare 
R12 = 12.000 ohm 1 watt R34 100.000 ohm 
R13 = 100.000 ohm R35 = 100.000 ohm 
R14 = 100.000 ohm R36 - 250.000 ohm potenz. lineare 
R15 = 100.000 ohm R37 - 100.000 ohm 
R16 = 22.000 ohm R38 1 5.000 ohm 1 watt 
R17 = 470.000 ohm R39 = 47.000 ohm 
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FIG.1 

R40 = 47.000 ohm C11 = 10 mF. elettrolitico 450 volt 

R41 = 50.000 ohm potenz. lineare C12 - 24 mF. 150 volt a carta (vedere articolo) 

R42 - 50.000 ohm potenz. lineare C13 = 220.000 p F a carta 

R43 = 47.000 ohm 

R44 = 100.000 ohm DG1 = diodo al GERMANIO 

R45 = 1 5 Megaohm DG2 = diodo al germanio 

R46 = 50.000 ohm potenz. lineare DG3 = diodo al germanio 

R47 = 47.000 ohm DG4 = diodo al germanio 

R48 = 4.700 ohm D G 5 = diodo al silicio 

R49 = 100.000 ohm DG6 = diodo al germanio 

Se non indicato diversamente tutte le resisten

ze si intendono da 1/2 watt 

CI = 26.800 pF (2 da 10.000 più 1 da 6.800 

in parallelo) 
C2 500 pF 1 0.000 volt lavoro 
C3 470.000 pF. a carta 
C4 = 100.000 pF. a carta 
C 5 == 220.000 pF. a carta 
C6 = 100.000 pF. a carta 
C7 = 1.000 pF. a carta 
C8 = 50 mF. elettrol. 50 volt 
C 9 = 25 pF. ceramico 
C10 = 100.000 pF. a carta 

V1 = valvola tipo 12AU7 
V2 = valvola tipo 12AU7 
V3 = valvola tipo 6 A U 6 
V4 = valvola tipo 12AU7 
V5 = valvola tipo 12AU7 
V6 = valvola tipo 12AV7 
V7 = valvola tipo 12AU7 
V8 = stabilizzatrice tipo OB2 
T1 = trasformatore d'uscita per valvola da 3 watt 

con primario 8 ohm e secondario 5000 ohm 

51 = deviatore 
52 = deviatore 
53 = deviatore 
ZI = impedenza di BF da 3 Henry (GBC H/13) 
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AL D E M O D U L , 
R E T E 

una s u c c e s s i o n e di r ighe or izzonta l i , che vengono 

percorse con una veloc i tà s tabi l i ta dal t e m p o eli 

scans ione . In un te lev isore norma le , data l 'alta 

ve loc i ta di s c a n s i o n e e c o n s i d e r a n d o il f e n o m e n o 

del la pers is tenza del le i m m a g i n i su l la ret ina de l lo 

occh io , la f igura t r a s m e s s a ci appare per intero, 

c o m e se tut to lo s c h e r m o fosse i l luminato e non 

un so lo punto al la vo l ta . Ne i s i s temi a lenta s c a n 

s ione , invece , la pers is tenza del le i m m a g i n i non 

è così lunga da copr i re la durata di un quadro , c o 

sicché l 'occh io vede mate r ia lmen te un punto di 

luminos i tà var iabi le che si spos ta su l lo s c h e r m o 

con una de te rm ina ta legge e che ha s ign i f i ca to 

so lo se il f e n o m e n o v iene r iportato a t e m p o a t tua

le, cioè se si real izza la v is ione c o n t e m p o r a n e a di 

tutti i punt i . Ques ta v is ione c o n t e m p o r a n e a , che 

v iene a u t o m a t i c a m e n t e esegu i ta da l l ' occh io nelle 

normal i t rasmiss ion i te lev is ive , nel s i s t e m a A P T 

deve essere at tuata med ian te l 'espos iz ione di una 

lastra fo togra f ica . Per tan to , per poter vedere l ' im

mag ine t r a s m e s s a da un satel l i te me te reo log i co , 

b isognerà porre d inanz i al lo s c h e r m o del moni tor , 

che desc r i v i amo in ques to ar t ico lo, una m a c c h i n a 

fo togra f i ca , con l 'ot turatore s e m p r e aper to , op 

po r tunamen te foca l i zza ta . Poiché lo s c h e r m o del 

mon i to r è d e c i s a m e n t e p i cco lo la m a c c h i n a andrà 

pos ta a d is tanza ravv ic inata e ciò c o m p o r t a dif f i 

col tà nel la m e s s a a fuoco , po iché d i f f i c i lmente 

una c o m u n e m a c c h i n a fo togra f ica potrà essere 

foca l i zza ta a d is tanze inferiori a 1 met ro ; l ' i ncon

ven ien te può essere agg i ra to u t i l i zzando appos i te 

lenti add iz iona l i , f ac i lmen te reper ibi l i in c o m m e r 

cio. Tut tav ia p o s s o n o anche essere usate lenti per 

occh ia l i da 2 - 3 diottr ie f i ssate con del nastro 

Componenti 

R1 = 2,2 Megaohm 1 watt 
R2 = 2,2 Megaohm 1 watt ° 
R3 = 2 Megaohm potenz. 1 watt 
R4 = 1,5 Megaohm 1 watt 
R5 = 500.000 ohm 
R6 = 470.000 ohm 
R7 = 47.000 ohm 
R8 = 2 Megaohm potenziometro 
R9 = 270.000 ohm 1 watt 

RIO = 50 Megaohm 5 watt (collegare in serie 
cinque resistenze da 10. megaohm 1 watt) 

R11 = 100.000 ohm 1 watt 
R12 = 270.000 ohm 1 watt 
C1 = 1 microfarad a carta 2 0 0 0 / 2 5 0 0 volt 

lavoro 
C2 = 1 microfarad a carta 2 0 0 0 / 2 5 0 0 volt 

lavoro 
C3 = 2 microfarad" a carta 2 0 0 0 / 2 5 0 0 volt 

lavoro 
C4 = 10.000 pF 1000 volt 
RS1 = raddrizzatori al silicio BY140 

RS2 = raddrizzatori al silicio BY140 
T1 = T R A S F O R M A T O R E con un secondario 

da 1.800 volt 2 mA. 
VI = tubo oscillografico 5CP11 
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s c o t c h davant i a l l 'ob ie t t ivo : quat t ro o c inque pro

ve sa ranno suf f ic ient i per ind iv iduare l 'esatta p o s i 

z ione de l la m a c c h i n a e la più oppo r tuna rego la 

z ione del suo fuoco . 

Na tu ra lmen te l 'espos iz ione deve avveni re al 

bu io : i pr imi tentat iv i non avranno forse il s u c c e s 

so spera to , ma c o n un po ' di prat ica si av ranno 

s tupende fo tograf ie me te reo log iche . 

Innanzi tut to per poter real izzare le fo tograf ie 

b i sogna inc idere su nast ro i segna l i p roven ient i 

dal sa te l l i te : basta al lo s c o p o un c o m u n e reg is t ra

tore n o r m a l m e n t e in c o m m e r c i o . Il p a s s a g g i o at

t raverso un registratore è a nostro avv iso ind i 

spensab i l e perché una impress ione diret ta del la 

lastra fo togra f ica è cosa quan to mai ardua da 

real izzars i , vuo i perché b i sognerebbe curare l 'e

sat ta s in ton ia del r icevi tore o l ' o r ien tamento d e l 

l 'an tenna c o n t e m p o r a n e a m e n t e al la s i nc ron i zza 

z ione del mon i to r , vuo i perché in genere è n e c e s 

sar io fare d iverse foto di uno s tesso sogge t to pr i

m a di o t tenere una cop ia sodd i s facen te . 

SISTEMA VIDEO 

Un r icevi tore te lev is ivo per i satel l i t i me te -

reo log ic i si d i scos ta da un no rma le appa rec c h io 

T V , so lo nel la d iversa f requenza di s c a n s i o n e o -

r izzontale e ver t ica le , mentre il pr inc ip io di f un 

z i o n a m e n t o resta g loba lmen te invar ia to. 

In a m b e d u e si r i ch iedono infatti degl i i m p u l 

si per la de f l ess ione or izzonta le e ver t ica le o n d e 

fo rmare su l l o s c h e r m o un quadro , qu ind i dei s e 

gnal i v ideo che , appl icat i al la gr igl ia cont ro l lo 

del tubo a raggi ca tod i c i , pe rmet tono la f o r m a 

z ione del le i m m a g i n i , inf ine un separa to re degli 

impu ls i di s i n c r o n i s m o per s incron izzare l ' i m m a 

gine r icevuta . 

Il tubo da noi imp iega to per il nost ro te lev i so 

re è del t ipo a de f less ione e let t rostat ica (un s e m 

pl ice tubo n o r m a l m e n t e usato negl i osc i l loscop i ) 

che si può fac i lmen te reperire a prezzi abbas tanza 

access ib i l i tra il mater ia le surp lus . 

Però qua ls ias i tubo a corta pers is tenza de l 

l ' immag ine a de f less ione s immet r i ca può ben i s 

s i m o serv i re a l lo s c o p o , s e m p r e che se ne s e g u a 

no le cara t te r is t i che propr ie di f unz i onamen to . 

Cioè occo r re fare a t tenz ione a l l ' a l imen taz ione 

r ichiesta dal t ipo di tubo imp iega to , in quan to 

es is tono dei model l i che r ich iedono del le t ens io 

ni di acce le raz ione di 2 . 0 0 0 volt , altri i nvece 

tens ion i di 1 .500 vol t ed altri anco ra di 3 . 5 0 0 

vol t , una no tevo le var ie tà con sos tanz ia l i di f fe

renze tal i a p p u n t o da cons ig l ia re del le c o n s i d e 

razioni a t ten te . 

TI = trasformatore 4 0 / 5 0 watt con secondario 
220 volt e 120 volt 50 mA C2 

RS1 = diodo raddrizzatore al silicio BY100 C3 
RS2 = diodo raddrizzatore al silicio BY100 C4 
R1 = 47 ohm 1 watt C 5 
R2 = 1000 ohm Z1 
R3 = 820 ohm 2 watt V1 
C1 = 10.000 pF. a carta S1 

32 mF. 500 volt elettrolitico 
32 mF. 500 volt elettrolitico 
32 mF. 250 volt elettrolitico 
32 mF. 250 volt elettrolitico 
impedenza di filtro 8 henry 85 mA 
stabilizzatrice OC3 
interruttore di rete 
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350 v. 

22 Ov. 

RI = 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 = 
R8 

C1 = 
C2 = 
C3 = 
RS1 
RS2 
T1 = 

ZI = 
V1 = 
V2 = 
V3 = 

= 2 Megaohm 

470 ohm 
= 7.500 ohm 5 watt 
= 100.000 ohm 
= 150.000 ohm 

4.700 ohm 
= 50.000 ohm potenz. lineare 

68.000 ohm 

8 mF 500 volt elettrolitico 
8 mF 500 volt elettrolitico 

100.000 pFa carta 
= raddrizzatore al silicio BY 100 
= raddrizzatore al silicio BY 100 

trasformatore da 100 watt con seconda 
rio 3 5 0 + 3 5 0 volt 90 mA 
impedenza di BF 8 henry 85 mA 
valvola 6L6 o similare 
valvola 6AV6 
stabilizzatrice OC3 

In ogn i m o d o vo lendo si po t rebbe ut i l izzare 

a n c h e un c o m u n e osc i l l o scop io c o m p l e t o di a l i 

men taz ione inse rendo su l le p lacche deviatr ic i 

or izzonta l i e vert ical i gli impu ls i per la de f les 

s ione . 

In f ig. 1 vi p resen t i amo lo s c h e m a c o m p l e t o 

del nos t ro c o m p l e s s o te lev is ivo c o m p l e t o di s e 

paratore degl i impu ls i , di s i n c r o n i s m o , di o s c i l 

latore per gli impu ls i ver t ica l i ed or izzonta l i e de 

gli ampl i f i ca to r i di de f less ione . 

Il segna le del sate l l i te pre levato dal t r as fo rma

tore di usc i ta de l l 'a l topar lan te di un qua ls ias i 

r icev i tore, o d anche da un regist ratore s e c o n d o 

quan to sp i ega to pocanz i , verrà inv ia to ad un t ra 

s fo rmato re d 'usc i ta per apparecch i a va lvo la (con 

i m p e d e n z a del pr imar io sugl i 8 o h m e quel la del 

s e c o n d a r i o di c i rca 5 . 0 0 0 ohm) , qu ind i dal s e 

condar io de l lo s t esso il s e g n a l e passerà ad un 

pon te f o rma to da quat t ro d iod i a funz ione di d e 

modu la to re v ideo . 

Il segna le verrà inf ine app l i ca to , a t t raverso il 

condensa to re C 2 , al la gr igl ia cont ro l lo del tubo 

FIG. 5 

ca tod i co (punto A) , e, t rami te la res is tenza R 2 

ed il condensa to re C 3 , fat to g iungere al la gr igl ia 

del la va lvo la 1 2 A U 7 (V1) che provvedere a s e p a 

rare il segna le v ideo dagl i impu ls i di s i n c r o n i s m o . 

Ques t i u l t imi po i , pre levat i dal la p l acca del la 

s e c o n d a sez ione t r iodica del la s tessa va l vo la , v e n 

gono ampl i f i ca t i da una sez ione di una s e c o n d a 

1 2 A U 7 (V2), c o m e appun to si può notare dal lo 

s c h e m a elet t r ico r iportato in f igura . 

Gl i impu ls i di s i n c r o n i s m o (12 ,5 m i l l esecond i 

per ogni l inea) a t t raverso un d iodo D G 5 v a n n o in 

f ine al c i rcu i to t r igger or izzonta le . 

L 'uso di ta le d iodo ci ha p e r m e s s o di rendere 

il segna le di s inc ron i zzaz ione più s tab i le , ind i 

p e n d e n t e m e n t e da qua ls ias i in ter ferenza o d is tur 

bo even tua lmen te p resente su l la rete di a l i m e n t a 

z ione . La va lvo la V 3 , una 6 A U 6 (generatore p h a n -

tastron) genera gli impu ls i necessar i al la de f les 

s i one o r i zzon ta le ; la f requenza di tali impu ls i v i e 

ne regola ta a t t raverso i due po tenz iomet r i R 1 8 e 

R 2 1 , ment re la va lvo la s tab i l i zzat r ice O B 2 (V4) 

serve per ev i tare che la tens ione di de f l ess ione 

non e c c e d a ol tre il l imi te super io re dei 1 0 5 volt . 

D o p o di c iò t rov iamo un amp l i f i ca to re con u-

sc i ta c a t o d i c a , c o m p o s t o da una va lvo la t ipo 

1 2 A V 7 (V6) , ed inf ine un ul ter iore amp l i f i ca to re 

f ina le in push-pu l l c o m p o s t o da un dopp io t r io

do, s e m p r e di t ipo 1 2 A V 7 , che sul lo s c h e m a elet

t r ico porta la s ig la V 7 . Il c o m a n d o R 3 3 presente 

in ta le s tad io serve a cent rare l ' immag ine su l lo 

s c h e r m o v ideo del tubo a raggi ca tod ic i . 
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Il segna le di de f l ess ione pre levabi le su l f inale 

di usc i ta p resenta un p i cco m a s s i m o di 16 volt 

posi t iv i e 1 6 volt negat iv i . 

Il po tenz iome t ro R31 ha il c o m p i t o di regolare 

la l inear i tà d e l l ' i m m a g i n e , c ioè far sì che essa 

non appa ia de fo rmata ( come capi ta per il m o n o 

s c o p i o T V che se non è regola to in l inear i tà , i n 

v e c e di appar i re tondo , è ch i a ramen te ovoidale. ) 

Il c i rcu i to di de f less ione ver t ica le del nos t ro mo

del lo di te lev isore è f o rma to s e m p l i c e m e n t e , 

c o m e si vede dal d i segno , da due dopp i t r iod i ; 

una sez ione del p r imo t r iodo, il V 7 , v iene imp ie 

gata c o m e osc i l la t r i ce per gli impu ls i da app l i 

care al le p lacche t te ver t ica l i e l'altra sez ione c o 

me amp l i f i ca t r i ce ad usc i ta ca tod i ca . 

Inf ine t r ov iamo un amp l i f i ca to re f ina le di de f les 

s i one iden t i co a que l lo o r i zzon ta le ; anche in que 

sta sez ione è inser i to un c o m a n d o per il cen t r ag 

gio cent ra le (R36) ed uno per il con t ro l lo l inea

rità (R42 ) . 

L 'osc i l la tore , rappresen ta to c o m e det to da una 

sez ione del la va lvo la V 7 , entra in funz ione s o l a 

men te q u a n d o si ag i sce su l l ' in ter rutore S 2 co l l e -

3ato ad un condensa to re a carta da 2 4 mF, C 1 2 . 

Q u e s t o condensa to re anche se di e levata c a 

paci tà , non può essere a s s o l u t a m e n t e un e let t ro

l i t ico, si cercherà qu ind i un condensa to re a car 

ta (oppure del t ipo a b a g n o d 'o l io , oppure dei 

condensa to r i di r i f asamento , oppure anco ra si 

po t ranno co l legare in para l le lo tant i c o n d e n s a 

tori a car ta f ino ad o t tenere la capac i tà di 2 4 

m F vo lu ta ; ad e s e m p i o la S i e m e n s cos t ru i sce c o n 

densator i a car ta di capac i tà 2 0 - 1 2 - 4 - 2 m F , s e 

rie B 2 5 - 3 4 0 a 2 5 0 vol t , oppure da 2 2 m F , ser ie 

B 3 2 - 1 2 1 , che la Ducat i c o m p r e n d e nel la sua s e 

rie Duara l n.1 6 - 1 4 - 6 9 . 

Pr ima a b b i a m o par la to del tubo da ut i l izzare 

c o m e v i d e o : il let tore potrà cercare di sfrut tare 

quel l i c h e più fac i lmen te s o n o reperibi l i (il n o 

stro ad e s e m p i o ha un d iamet ro di 5 po l l ic i , e-

qu iva lent i a c i rca 13 c m . , ha la s ig la 5 C P 1 1 , r i 

ch iede una tens ione a n o d i c a di acce le raz ione 

de l l 'o rd ine dei 3 . 6 0 0 volt ed è s ta to recupera 

to appun to tra il mater ia le surp lus) . 

CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE 

Per a l imen ta re il nos t ro te lev isore è n e c e s s a 

rio d ispor re , ol t re al la bassa tens ione per i f i la 

ment i , a n c h e le seguent i tens ion i a n o d i c h e : 

1° - al ta tens ione per il tubo a raggi ca tod ic i 

che può var iare, in d ipendenza dei tubi imp iega t i , 

da un m i n i m o di 2 . 0 0 0 volt ad un m a s s i m o di 

4 . 0 0 0 vol t . 

2° - una tens ione anod ica di 3 5 0 vol t per a l i m e n 

tare le va lvo le f inal i per la de f less ione o r i z zon 

tale e ver t ica le . 

3° - una tens ione anod i ca di 2 2 0 volt per a l i 

mentare gli osc i l la tor i di de f less ione o r i z zon 

ta le e ver t ica le e il separa to re di s i n c r o n i s m o . 

4° - una tens ione negat iva di 1 0 5 volt per a l i 

mentare s e m p r e gli s tadi generator i degl i i m p u l 

si di de f less ione . 

Alimentazione ad alta tensione 

In f ig. 3 è vis ib i le lo s c h e m a de l l ' a l imen ta to re 

da noi ado t ta to p e r i i tubo 5 C P 1 1 che il lettore 

potrà prendere c o m e r i fer imento per cost ru i r 

sene uno adat to al le propr ie es igenze . 

C o m e a b b i a m o a c c e n n a t o p r ima, per il nost ro 

t ubo era necessar ia una tens ione a n o d i c a di a -

l imen taz ione di 3 . 6 0 0 vo l t ; per o t tenere ta le 

tens ione a b b i a m o avvo l to sopra ad un nuc leo 

da 5 0 wat t , un avvo lg imen to , iso la to in m a n i e 

ra per fet ta , in grado di erogare 1 .800 vol t (n. 

9 . 4 0 0 spi re di fi lo di rame dal d iamet ro di 0 , 1 0 

mm.) ed inf ine a b b i a m o app l i ca to due raddr iz

zator i al s i l i c io , capac i di soppor ta re tens ion i 

de l l ' o rd ine dei 5 . 0 0 0 volt ( B Y 1 4 0 del la Ph i l ips 

da 1 2 . 0 0 0 volt 2 mA) , in m o d o che ment re uno 

di essi raddr izza le s e m i o n d e pos i t ive , l 'altro 

raddr izza que l le negat ive . 

TI 
-105 v. FIG 4 

R1 = 47 ohm 1 watt 
R2 = 1.000 ohm 2 watt 
R3 = 820 ohm 2 watt 

C1 = 25 mF 1 50 volt elettrolitico 
C2 = 25 mF 1 50 volt elettrolitico 

RS1 = raddrizzatore al silicio BY100 
V1 = stabilizzatrice OC3 
S1 interruttore di rete 

T1 = trasformatore da 50 watt 
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Un breve ca l co lo poi porta a conc lude re che la 

s o m m a dei 1 .800 volt negat iv i e dei 1 .800 volt 

posi t iv i dà in prat ica i 3 . 6 0 0 volt r ich iest i . 

Occo r re però far p resente al lo s p e r i m e n t a 

tore che i fili uscent i dal t ras fo rmatore d o v r a n 

no essere ad al to i so l amen to , perciò c o n s i g l i a m o 

l ' imp iego di f i lo adat to per l 'alta t ens ione , usato 

n o r m a l m e n t e per i co l l egamen t i A T nei c o m u n i 

te lev isor i , oppure del f i lo per cavo coass ia l e , 

s e m p r e per T V , pr ivato ovv iamen te del la ca lza 

meta l l i ca . 

Qua lo ra non r iusciste a t rovare in c o m m e r c i o 

dei raddr izzator i da 5 . 0 0 0 vol t , po te te s e m p r e 

r icorrere ad altri raddr izzator i adatt i per ten 

s ion i minor i c o l l e g a n d o n e in ser ie due o tre f ino 

a superare c o n largo marg ine tens ion i di 3 . 0 0 0 

vol t , ad e s e m p i o tre B Y 1 0 0 , oppure B Y 1 2 7 . 

I condensa to r i di l i ve l lamento , di t ipo e s c l u s i 

v a m e n t e a car ta , devono possede re una tens ione 

di lavoro di 2 . 0 0 0 vo l t ; se anch 'ess i non s o n o 

r intracciabi l i f ac i lmen te , pot rete s e m p r e co l legar 

ne due in ser ie di capac i tà dopp ia , ed in ques to 

caso s o n o suf f ic ient i dei condensa to r i c o n una 

tens ione di lavoro sui 1 .500 volt , che s o n o senza 

dubb io mol to più fac i lmen te reperibi l i degl i altr i . 

T R A S F O R M A T O R E PER IL F ILAMENTO DEL 

T U B O A RAGGI CATODICI 

Poiché il f i l amento del tubo deve essere 

co l l ega to es te rnamen te al te rmina le del ca todo 

e ques to , c o m e si può notare nel lo s c h e m a elet

tr ico di f ig. 2 , è co l lega to alla tens ione dei 1 .800 

volt negat iv i , è bene per l ' accens ione del f i la 

men to imp iegare un t ras fo rmatore separa to in 

g rado di e rogare 1,2 a m p e r e su 6,3 volt (la t e n 

s ione si r i fer isce s e m p r e a quel la d ' a l i m e n t a 

z ione del 5 C P 1 1 ) con l ' avvo lg imento che deve 

r isul tare iso la to dal pr imar io in m o d o perfet to. 

La potenza di ques to t ras fo rmatore si aggi ra 
su i 1 5 wat t . 

ALIMENTAZIONE 3 5 0 + 2 2 0 + 105- (1° VER
SIONE) 

Per a l imen ta re tutt i gli s tadi genera tor i d e 

gli impu ls i di de f less ione ed il separa to re di s i n 

c r o n i s m o , si può adot tare una a l imen taz i one di 

t ipo c lass i co o a n c h e s tab i l i zza ta ; o v v i a m e n t e 

la p r ima so luz i one è la più e c o n o m i c a , ment re 

la s e c o n d a , più d i spend iosa , permet te di o t te 

nere risultati un po ' più sodd is facen t i e s s e n d o i n 

sens ib i l e al la var iaz ione del la tens ione di rete. 
In iz ieremo quindi co l presentarv i la pr ima s o 

luz ione, che a b b i a m o adot ta to a suo t e m p o per 

il nost ro p r imo proto t ipo. 

Per avere i 2 2 0 volt a b b i a m o imp iega to un t ra 

s fo rmato re da 4 0 - 4 5 wa t t o t tenuto con un av 

vo lg imen to per 2 2 0 volt 5 0 m A ed uno per 1 2 0 

volt 5 0 m A . La pr ima tens ione cioè, quel la dei 

2 2 0 vol t , v iene raddr izzata da un raddr izzatore 

a ponte t ipo Phi l ips B Y 1 2 3 e la s e c o n d a da un 

s e m p l i c e d iodo al s i l ic io t ipo B Y 1 0 0 - BY1 2 6 ecc . 

In f ig . 4 vi a b b i a m o descr i t to lo s c h e m a di que 

sto a l imen ta to re c o m p l e t o di tutti i valor i del le 

res is tenze e dei condensa to r i che c o m p o n g o n o 

le ce l lu le di f i l tro. 

A n c h e con tale s i s tema è poss ib i le o t tenere 

una buona s tab i l i zzaz ione c o l l e g a n d o ai capi 

del le tens ion i di usci ta del le va lvo le s tab i l i zza 

trici t ipo 0 C 3 p e r i 1 0 5 volt e due t ipo 0 B 2 p e r i 

2 2 0 vol t . Per i 3 5 0 volt s i a m o invece r icorsi ad 

un no rma le t ras fo rmatore da 1 0 0 wat t per a p p a 

recchi radio provv is to di s e c o n d a r i o in grado di 

erogare 3 5 0 + 3 5 0 vol t , ed inol t re un altro s e 

condar io di BT a 6,3 vo l t 3 ,5 a m p e r e per a l i m e n 

tare i f i lament i de l le va lvo le . 

In ques to a l imen ta to re a b b i a m o fat to uso , 

c o m e raddr izzatore, di due diodi al s i l i c io , B Y 1 0 0 

ma na tu ra lmen te po t ranno b e n i s s i m o essere r im

piazzat i s e n z a a lcun i nconven ien te di sor ta da 

una va lvo la raddr izzatr ice b i p l a c c a , qua le ad e-

s e m p i o una 5 U 4 o s imi lar i . 

ALIMENTAZIONE 350 + 2 2 0 + 105- STABILIZ
ZATA 

S e s ie te i nvece propens i a real izzare per il v o 
stro appara to v ideo una a l imen taz i one s tab i l i z 
za ta , i 2 2 0 vol t po t ranno essere prelevat i s e m 
pre dal lo s t e s s o t ras fo rmatore da 1 0 0 wat t che 
eroga i 3 5 0 + 3 5 0 vol t . 

In ques to c a s o è necessa r i o , c o m e v is ib i le in 

f ig . 5, far uso di ulteriori due va lvo le , una 6 A U 6 

ed una 6 L 6 , più una s tab i l i zzat r ice a gas t ipo 0 C 3 . 

R e g o l a n d o il po tenz iome t ro R 7 si cercherà 

di o t tenere in usci ta esa t t amen te la tens ione r i

ch ies ta dei 2 2 0 volt. 

Il t ras fo rmatore che nel p r imo m e t o d o di a l i 

men taz ione servirà per o t tenere ol t re ai 2 2 0 

volt anche i 1 0 5 negat iv i , dovrà ora essere i m 

p iegato s o l a m e n t e per erogare in usc i ta i 1 0 5 

volt 5 0 m A con inol t re un s e c o n d a r i o di B T da 

6,3 volt 2 a m p e r e per a l imen ta re i f i l ament i d e l 

le va lvo le 6 A U 6 e 6 L 6 de l lo s tab i l i zza tore . 

La t ens ione negat iva dei 1 0 5 volt si può ot

tenere i m p i e g a n d o una va lvo la a gas t ipo 0 C 3 

oppure a n c h e se rvendos i di due o tre d iod i z e -

ner 1 wa t t post i in ser ie f ino ad o t tenere la t e n 

s ione r ich ies ta . 
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Con due Fet vi 
sarà possibile 
realizzare un 
semplice conver
titore che, oltre 
a sensibilizzare 
il vostro ricevito
re, vi permetterà 
di ricevere tutte 
le gamme radian-
tistiche. 

(Sig. Borelli Michele, Genova) 

CONVERTITORE a FET 
Da mo l to t e m p o s o n o s ta to ass i l la to da un pro

b l e m a , d i c i a m o più che altro da una cur ios i tà : 

que l lo di poter asco l ta re c o n un r icevi tore c o m u 

ne, c o m ' è appun to il m io , le t rasmiss ion i dei ra

d ioamato r i su l le var ie g a m m e dei 4 0 - 2 0 - 1 5 - 1 0 

metr i e c o n t e m p o r a n e a m e n t e quel le del le « t ra

smi t tent i p irata » dei 2 7 , vale a dire que i p icco l i 

r ice t rasmet t i to r i portat i l i a t ransistor . 

S e q u a l c u n altro si è già c i m e n t a t o in q i ' es ta 

impresa converrà con me che le prospet t ive non 

s o n o mo l to en tus iasman t i , in quan to , a m m e s s o 

anche che avesse avuto la possib i l i tà di e q u i p a g 

giare il p ropr io r icevi tore con un 'an tenna r i ceven

te in g rado di sens ib i l i zzar lo al m a s s i m o , a m m e s 

so anche che il r icevi tore fosse in g rado di s in to 

nizzarsi su i rad ioamato r i de i 4 0 e 2 0 metr i , quas i 

senz 'a l t ro si sarà t rovato ne l l ' imposs ib i l i tà di s e 

parare le var ie em iss i on i , data la d i f f ico l tà di s i n 

ton ia. B a s t a tocca re infatt i l eggermen te la m a n o 

pola perché la s taz ione t rovata con fa t ica spar i sca 

c o m e per incanto , oppure , anche avendo avuto 

la for tuna di cent rar la , l 'osci l la tore loca le , non 

sempre de i più s tab i l i , p rovvedere c o m e per d i 

spet to a var iare la propr ia f requenza o addir i t tura 

sarà la s tessa fun ice l la che c o m a n d a il c a m b i o di 

s taz ione , con la sua e last ic i tà , a mod i f i ca re il v a 

r iabi le di s in ton ia per cu i , dopo a lcuni irosi t en ta 

t iv i , spec ie per un t ipo non p rop r iamen te paz ien 

te qua le sono io, si m a n d a n o t ranqu i l l amen te al 

d iavo lo rad ioamator i , t rasmi t tent i p irata e r icev i 

tore c o m e se la co lpa esc lus i va d e l l ' i n s u c c e s s o 

fosse da at tr ibuirs i a loro. 

A tutti ques t i fattori p iu t tos to debi l i tant i si a g 

g iunge anche che la magg io r parte deg l i a p p a r e c 

chi c o m m e r c i a l i non s o n o capac i di scende re al di 

so t to dei 1 5 metr i con au toma t i ca esc lus ione pro

prio di que l la g a m m a che , per un cu r ioso , rappre

sen ta il magg io r in teresse, que l la appun to dei 2 7 

M H z , r iservata ai rad io te le fon i portat i l i , quando 

ques t 'u l t im i a b b o n d a n o in ogni c i t tà c o m e i f u n 

ghi in un b o s c o . 

D o p o prove e prove s o n o f i na lmen te r iusc i to 

a cos t ru i rm i un conver t i tore per tale g a m m a , con 

l 'aiuto del qua le mi d i le t to i m m e n s a m e n t e ad a -

sco l ta re conversaz ion i ed altre ameni tà di cui q u a 

si ogn i sera i rad ioamator i s o n o prod igh i . 
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+12 V. 

RI. 100.000 ohm 1/4 di Watt 
R2. 2.700 ohm 1/4 di Watt 
R3 47.000 ohm 1 /4 di Watt 
C1. 40 pF compensatore 
C2. 5 pF ceramico 
C3. 5 pF ceramico 
C4. (vedi tabella bobine) 
C5. 20 pF. variabile 
C6. (Vedi tabella bobine) 
C7. 40 pF compensatore 
C8. .10 pF ceramica 
C9. 4.700 pF ceramica 
C10. 4.700 pF ceramica 
C11. 12 pF ceramica 
C12. 100 pF ceramica 

JAF1, impedenza di AF. da 1 millihenry 
L1-L2-L4 = vedi tabella bobine 
L3 = 35 spire di filo di rame da 0,20 mm avvolte sopra 
un supporto di 8 mm di diametro completo di nucleo 

FT1. transistor fet canale N per AF. tipo TIS. 34 o si
milare 

FT2. transistor fet canale N per AF. tipo TIS. 34 o si
milare 
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La sensib i l i tà del m io r icevi tore a 5 va lvo le è 
ta lmen te a u m e n t a t a , dopo l ' inser imento di ques to 
conver t i to re , che poss o , senza a lcuna d i f f ico l tà , 
s in ton izza rmi sul le g a m m e dei rad ioamator i di 
tut to il m o n d o . 

A c o n c l u s i o n e , è tanta la sodd is faz ione che mi 
dà il m io proget t ino , o t tenuto inoltre c o n una s p e 
sa davvero i r r isor ia, che ho pensa to di fare c o s a 
gradi ta a mol t i , r i servando ques to ar t ico lo a V o i 
di N U O V A E L E T T R O N I C A , una r iv ista che più 
di ogn i altra mer i ta di esse re segu i ta . 

S C H E M A ELETTRICO 

Il p roget to che vi p resen to è di es t rema s e m p l i 

ci tà e p revede l ' imp iego di due sol i Fet. P reme t to , 

per puntua l izzare , che a t tua lmen te il m io pro to

t ipo, que l lo che s to p resen tando , s ' i n tende , ut i l iz

za due sem icondu t to r i di t ipo « N », m a durante 

le var ie p rove ho potuto cons ta ta re che anche 

altri t ipi di Fet p o s s o n o andare b e n i s s i m o senza 

che si r iscontr i a l cuna var iaz ione in m e n o di s e n 

s ib i l i tà , qu ind i co lo ro che vo lesse ro provvedere 

al la rea l izzaz ione del mio proget to p o s s o n o indif

f e ren temen te r icorrere al t ipo che più hanno 

ag io di reperire dal loro forn i tore. 

L 'uso del Fet mi è s tato sugger i to dal le sue pre

gevol i carat ter is t iche in A F , qual i il b a s s o rumore 

e, sopra t tu t to , l ' assenza di f e n o m e n i di i n te rmo

du laz ione , che tan to a f f l iggono i conver t i to r i a 

t rans is tor . 

Il p r imo Fet, c o m e si può notare da l lo s c h e m a 

elet t r ico di f ig . 1, v iene imp iega to c o m e a m p l i 

f ica tore di A . F . e c o m e conver t i to re , ment re il 

s e c o n d o funz iona invece da osc i l la tore loca le per 

generare la f requenza di ba t t imen to che , m i s c e 

landos i c o n que l la in arr ivo, cont r ibu i rà a fo rmare 

il va lore de l la M e d i a F requenza , va le a dire q u e l 

la del c i rcu i to di acco rdo L 3 - C 1 1 -C1 2 . 

Il va lore de l la M.F. , sce l to da me per mia c o m o 

d i tà , è di 6 M H z , m a anche a c c o r d a n d o il s u m 

menz iona to c i rcu i to su f requenze d iverse, non si 

r i scont rano di f ferenze di rend imento . 

Na tu ra lmen te il r icevi tore da accopp ia re al 

conver ter deve poter essere s in ton izzab i le su 

ques ta f requenza . S e il vos t ro r icevi tore non d i 

s p o n e s s e di ta le g a m m a , que l la dei 5 0 metr i , po 

trete s e m p r e ut i l izzare il conver ter , mod i f i cando 

o p p o r t u n a m e n t e , con un po ' di paz ienza , il c ir

cu i to di M .F . L3 -C1 1 - C 1 2 e c o n t e m p o r a n e a m e n 

te la f requenza de l l ' osc i l l a to re loca le , d e t e r m i 

nata d a : L 2 - C 4 - C 5 - C 6 - C 7 , al f ine di conver t i re 

su di una f requenza r icevib i le dal vos t ro a p p a 

recch io radio. Il r icevi tore funz iona da amp l i f i ca 

tore di M e d i a F requenza , qu ind i , una vo l ta m e s s a 

a pun to la sua m a n o p o l a di s in ton ia ques ta non va 

più t o c c a t a ; la r icerca del le s taz ion i v iene e f fe t tua

ta con il c o m p e n s a t o r e C 5 che , essendo di p i cco la 

capaci tà pe rmet te una s in ton ia mo l to f ine. Il c o n 

densa to re C1 p rovvede a l l ' acco rdo de l l 'aereo e 

potrà essere regola to per mig l iorare l 'asco l to d e l 

la s taz ione cent ra ta . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Nel la rea l izzaz ione del m io conver t i to re , ho s e 

gui to due d iverse v ie, c o m e dire che ho ef fe t tua

to due d ivers i mon tagg i , uno usando il no rma le 

m e t o d o di c a b l a g g i o a f i lo , l 'altro invece real iz

zando lo su c i rcu i to s t a m p a t o . In cosc ienza non 

sapre i qua le dei due me tod i cons ig l iare anche 

perché seppure il s e c o n d o s i s t ema r isul ta più 

sped i to in fase di cos t ruz ione , necess i ta però di 

un cer to t e m p o nel la p reparaz ione del c i rcu i to . 

C o m u n q u e qua le che s ia il me todo segu i to , o c c o r 

rerà fare a t tenz ione nei co l l egamen t i che devono 

essere i più cort i poss ib i l i , s p e c i a l m e n t e quel l i 

che c o n n e t t o n o le bob ine ai condensa to r i va r i a 

bili che cons ig l i o addir i t tura s iano d i re t tamente 

sa ldat i ai te rmina l i del le s tesse . 
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banda Mhz L1 L2 L4 C4 C6 

14 - 14,5 

21 - 21,5 

3 spire 

3 spire 

25 spire 

18 spire 

15 spire 

15 spire 

180 pF 

120 pF 

150 pF 

100 pF 

27 - 28 

28,5 - 29 

3 spire 

3 spire 

15 spire 

13 spire 

12 spire 

10 spire 

100 pF 

100 pF 

100 pF 

100 pF 



Per la M e d i a F requenza , c ioè per la bob ina L 3 , 

si può ut i l izzare una qua ls ias i bob ina per O.C. 

provv is ta di nuc leo per la g a m m a del le onde cor 

te, oppure , des ide rando cost ru i rse la da sé, si 

può avvo lgere sopra un suppor to di p las t i ca del 

d iamet ro di 8 m m . c o m p l e t o di nuc leo di rego la 

z ione in ferri te n. 3 0 sp i re di f i lo di rame s m a l 

ta to da 0 , 2 0 m m . 

Il p ro to t ipo da me cos t ru i to ha le bob ine di s i n 

ton ia e de l l ' osc i l la to re locale non i n t e r camb iab i 

l i , in tal m o d o il conver te r si serve per una so la 

g a m m a , que l la dei 2 7 M H z , che per me r iveste 

il magg io r in teresse. 

Lo spe r imen ta to re che vo lesse pred ispor re l 'ap

parato per r icevere più g a m m e potrà far lo rea

l i zzando L1 ed L2 su suppor t i dotat i di sp inet te 

in m o d o che p o s s a n o a g e v o l m e n t e essere s o s t i 

tu i te. Sarà bene rendere in te rcamb iab i l i anche i 

condensa to r i C 4 e C 6 , u t i l i zzandone una copp ia 

per ogn i bob ina , c o m e dal lo s p e c c h i e t t o . 

Per il c o l l e g a m e n t o de l l ' usc i ta del conver ter 

al r icevi tore sarà bene fare uso di un c a v o c o a s 

s ia le , per evi tare di cap ta re segna l i indes idera t i . 

T A R A T U R A 

A p p l i c a t a tens ione al conver t i to re , si co l lega 

l 'usci ta di ques to al la p resa an tenna ed al la pre

sa terra del r icevi tore c o m m u t a t o su l la g a m m a 

del le onde cor te. 

S i procederà qu ind i a ruotare la s in ton ia del r i

cev i to re f ino a t rovare una pos iz ione in cui ne l 

l 'a l topar lante di ques t ' u l t imo si udirà un rumore 

c o m e di sof f io, segna le carat ter is t ico ind icante 

che su tale pun to è s in ton izza ta la vos t ra M.F . 

che , c o m e già a f fe rmato in p recedenza non deve 

essere obb l i ga to r i amen te su i 6 M H z , ma anche 

sui 4 o sui 5 M H z , a p iacere vos t ro . L 'un ico fat to 

che r iveste una qua lche impor tanza in ques ta o-

peraz ione cons is te nel l 'ev i tare s taz ion i radio di 

po tenza così e levata da r iuscire ad entrare diret

t a m e n t e nel r icevi tore, i m p e d e n d o così la r ice

z ione des idera ta . Se così a c c a d e s s e , non si deve 

fare al t ro che spos ta re il pun to di s in ton izzaz ione 

rego lando il nuc leo de l la bob ina L3 . 

A ques to punto sa rebbe necessar io l 'uso di un 

genera to re di A . F . , m a se ne può anche fare a 

m e n o , lo per e s e m p i o , ho ut i l izzato c o m e g e n e 

ratore un p i cco lo r ice t rasmet t i to re wa lk ie - ta l k ie 

che si è r ivelato ada t t i s s imo al lo s c o p o . Le o p e r a 

z ioni da segu i re s o n o mo l to s e m p l i c i . 

A c c e s o il genera tore A . F . o il t rasmet t i to re , si 

pone C 5 a metà capaci tà e poi si regola il nuc leo 

di L2 , a iu tandos i magar i anche c o n il c o m p e n s a 

tore C 7 , f ino ad udire il s u o n o nel r icev i tore. 

A ques to punto si regola C1 ed il nuc leo di L1 

per la mig l iore r i cez ione ; even tua lmen te si può 

regolare di nuovo C 3 per o t tenere la m a s s i m a 

sensib i l i tà . S e si des ide ra un f u n z i o n a m e n t o p lu 

r i g a m m a dove te r ipetere le operaz ion i di t a ra tu 

ra dei nuc le i bob ina per bob ina , s e g u e n d o il pro

c e d i m e n t o descr i t to . 

Tan to per fare un 'u l t ima p rec i saz ione , la s in to 

nia può essere o t tenuta anche va r iando que l la 

del r icevi tore ma si r i cadrebbe negl i i n c o n v e 

nient i descr i t t i p receden temen te . 

N o n vi resta qu ind i che app l icare l 'an tenna e 

ruotare il var iab i le C 5 per po te rV i addent rare 

nel d iver tente e f an tas ioso m o n d o dei r a d i o a m a 

tori e buon a s c o l t o ! 
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Questa rubrica è aperta alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato 

un progetto interessante, se avete apportato su un qualsiasi schema modifiche sostan

ziali che ne abbiamo migliorato le caratteristiche, inviateceli, noi ve le pubblicheremo. 

I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale 

elettronico. 

Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida rassegna di 

idee, ma una inesauribile fonte di progetti, che potranno all'occorrenza aiutarlo a 

risolvere tanti piccoli problemi. 

SUPERREATTIVO PER VHF 

(Sig. Barca Giuseppe, Milano) 

Dopo vari tentativi sono riuscito a mettere assieme 
un buon ricevitore che penso interesserà a tutti colo
ro che con poca spesa e sapendo leggere uno schema 
(fig. 1) vogliono provarlo. E un ricevitore adatto ai di
lettanti che sono sempre molti. Lavora sulle onde ul
tracorte con risultati sorprendenti, se costruito bene. 
Il segnale di ingresso viene selezionato dal circuito o-
scillante, quindi amplificato fino a che lo stadio osci l
la, e poi rivelato a superreazione: l'oscillazione prima
ria viene interrotta da una seconda oscillazione super
sonica, generata dal transistore. Il segnale audio viene 
prelevato sul lato freddo del circuito oscillante e por
tato il cuffia. 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 2.700 ohm 
R3 = 680 ohm 
R4 = 25.000 ohm potenz. 
C1 = 1.000 pF ceramico 
C2 = 1.000 pF ceramico 
C3 = 2 pF ceramico 
C4 = 5-30 pF variabile 
C5 = 3-10 compensatore 
C6 = 10.000 pF ceramico 
DG1 = diodo OA85 
TR1 = transistor 2IM502/A 
JAF1 = vedi testo 
L1 = vedi testo 

Per la messa a punto regolare con pazienza C4, C5 
ed R4. 

Come transistor ho usato un 2N502 /A . Per rice
vere la gamma della FM ho impiegato una bobina L1 
di 6 spire con filo da 1 mm avvolte su un diametro di 
8 mm e leggermente spaziate. Come impedenza JAF1 
ho avvolto sopra una resistenza da 10 megaohm 1 
Watt 2 0 spire da 0 ,20 mm. 

Abbiamo provato il suo ricevitore e Le possiamo as
sicurare che ha funzionato di primo acchito ed abbiamo 
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anche constatato che, se ben regolato, esso è in grado 
non solo di ricevere la FM, ed ì segnali dei nostri radio-
microfoni EK10 - EK12 (vedi numero lì, ma anche di 
captare le gamme della polizia e dei radioamatori sui 
144 MHz. 

Poiché il transistor da Lei menzionato non è facil
mente reperibile abbiamo provato con successo i tran
sistor AFI06 -AFI24 -AF117 -AF1 18. Critico su ta
le circuito è la regolazione del compensatore C4, oc
corre quindi con pazienza provare su quale posizione si 
ottiene la massima sensibilità. 

Affinché il transistor lavori in condizioni ottime, oc
corre che l'assorbimento si mantenga dai 2 ai 2,5 mA 
e non oltre. Come impedenza JAFI, noi abbiamo inse
rito con uguale risultato una impedenza da 5 - 10 mi
crohenry (catalogo GBC 0/472 - 0/473 - 0/474). Co
me antenna si userà un corto spezzone di filo, compre
so tra 1 e 2 metri, ino/tre co/legando il condensatore 
d'antenna non direttamente sul collettore, ma ad una 
presa della bobina L 1 (posizione da trovare sperimen
talmente) si accresce la sensibilità, (vedi fig, 2) 

Nel caso non si volesse impiegare una cuffia, ma far 
seguire a tale rivelatore in superazione un amplifica
tore di BF, sarà necessario inserire un trasformatore 
qua/siasi TI che funzioni da impedenza di BF. Noi ad 
esempio abbiamo applicato semplicemente un trasfor
matore pilota per un 0C75 lasciando inutilizzato il se
condario, (fig. 2) 

MISCELATORE A DUE VIE 

sign. Farnasi Mario, Rovereto TN 

Oltre ad interessarmi di elettronica ed essere un 
vostro fedele lettore, mi diletto anche di musica, con 
una vera e propria mania per la registrazione su na
stro. Per soddisfare pienamente questo mio hobby, 
dopo molti tentativi, sono riuscito a costruirmi un 
miscelatore capace di dosare convenientemente i 
segnali provenienti da due fonti diverse (p.es. da due 
chitarre elettriche oppure cantante e orchestra). 

All 'occorrenza si può portare il progetto anche a 
tre o quattro vie o più ripetendo lo schema relativo 
ad un preamplificatore. 

Sono convinto che il mio sistema interesserà a 
molti per cui vi invio schema e descrizione per una 
eventuale pubblicazione sulla vostra rivista. 

R.1 = 50.000 ohm potenziom. 
R.2 = 50.000 ohm potenziom. 
R.3 = 330.000 ohm 
R.4 = 5.600 ohm 
R.5 = 100 ohm 
R.6 = 330.000 ohm 
R.7 = 5.600ohm 
R.8 = 100 ohm 
R.9 = 1.000 ohm 
C I = 10 mFelettr. 
C.2 = 10 mFelettr. 
C.3 = 10 mFelettr. 
TR 1-TR 2 = transistori AC 125 
PILA = 9V. o4,5V. 

ENTRATA 



(3) ANTENNA 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 

(Sign. Garofalo Sandro, La Spezia) 

Con un vecchio trasformatore da 25 watt per cam
panelli casualmente ripescato in soffitta mi sono 
costruito un piccolo alimentatore stabilizzato in grado 
di fornirmi in uscita tensioni variabili da 2 a 12 volt. 
Come transistor ho impiegato per TR1 un A C 1 2 7 , 
vale a dire un NPN di potenza, e per TR2 un A D 149, 
cioè di tipo PNP. 

È ovvio che T1 può essere rimpiazzato da qualsiasi 
trasformatore in grado di erogare sul secondario una 
tensione di 12-1 5 volt 1 ampère. 

Per la parte raddrizzatrice del complesso mi sono 
servito di quattro diodi al silicio tipo B Y 1 0 0 collegati 
a ponte, ma si può far uso di un raddrizzatore a ponte 
Phlilips B Y 1 2 2 : tutto dipende dalle disponibilità di 
chi vuol realizzare il progetto. 

Il diodo Zener da 1 watt deve essere adatto per 
tensioni di 1 2 volt. 

Raccomando all'eventuale costruttore di provvedere 
il transistor TR2 di aletta di raffreddamento per evitare 
che con l'uso prolungato non si riscaldi eccessiva
mente. 

COMPONENTI D'IMPIEGO 

R.1 = 150 ohm 2 watt 
R.2 = 5.000 ohm potenziometro 
C.1 = 1.000 mF elettr. 
C.2 = 1.000 mF elettr. 
RS.1 = 4 diodi al silicio (o raddrizzatore a ponte) 
T.1 = trasformatore da 15-20 watt con secondario 

per 12-1 5 volt 1 amp. 
TRI = transistor NPN tipo AC127 
TR2 = transistor PNP tipo AD149 
DZ1 = diodo Zener da 1 watt 12 volt 

T1 

R1 = 47 ohm 
R2 = 470.000 ohm 
C1 = variabile da 50 pF. 
C2 = 100.000 pF. a carta (vedi testo) 
L1 = vedi testo 
L2 = vedi testo. 

SEMPLICE TRASMETTITORE TELEGRAFICO 

(Sig. Bergliasso Guglielmo, Udine) 
Sono uno studente appassionato di elettronica e 

vorrei sottoporre alla vostra attenzione il progetto di 
questo trasmettitore telegrafico. 

Questo trasmettitore, molto efficiente e di S ICURO 
F U N Z I O N A M E N T O , opera sulla gamma delle onde cor
te e precisamente sui 14 MHz. emettendo un segnale 
modulato udibile con una radio provvista della sud
detta gamma a circa 1 Km. 

Il transistore impiegato è un AF1 15 o altro equiva
lente. Il condensatore C2, in parallelo ad R2 sarà di 
circa 100.000 pF., il suo valore infatti dovrà essere 
trovato sperimentalmente in quanto è proprio questo 
condensatore a provocare l'automodulazione. La co
struzione pratica è di estrema semplicità, l'unico com
ponente a cui si dovrà porre un po' di attenzione è la 
bobina L1-L2. 

Per realizzarla si avvolgeranno su di un supporto iso
lante di 25 mm. di diametro 4 0 spire di filo di 
smaltato da 0,3 mm. per L1.L2 andrà avvolta sullo 
stesso supporto, dal lato freddo di L1 (quello collegato 
ad R2), e consisterà di 1 0 spire di filo da 0,3 mm. 

RETE 
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R1 = 1 Megaohm potenziometro log. 
R2 = 330.000 ohm 
R3 = 27.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
R5 = 4.700 ohm 
R6 = 1.500 ohm 
R7 = 10.000 ohm potenziometro lin. 
C1 = 300 mF. elettrolitico 

C2 = 1.500 mF elettrolitico 
TR1 = OC45 (o equivalente) 
TR2 = OC72 
TR3 = 0C72 
TR4 = OC72 
T1 = Trasformatore di uscita push-pull 2 X 0C72 
51 = pulsante 
52 = interruttore d'alimentazione 

TEMPORIZZATORE 

(Sig. Vittorio Scialla, Torino) 
Vi invio, con la speranza che venga pubblicato nella 

rubrica « Progetti in Sintonia », un oscuro marchinge
gno che porta da otto mesi il nome TEMPORIZZATO
RE OSCILLATO. 

Dovete sapere che il mio professore di filosofia ha 
l'abitudine delle interrogazioni brevissime (cinque mi
nuti esatti). Dunque l'anno scorso mi diede l'incarico 
di costruirgli un qualche aggeggio in grado di avvertir
lo, appunto ogni cinque minuti, che era tempo di prose
guire con un altro candidato. Messomi di buona lena, 
in una settimana progettai, sperimentai e montai, pren
dendo un po' qua e là idee varie, un apparecchio in gra
do di funzionare come descritto. 

Questo ha la- possibilità di essere regolato per tempi 
variabili dai tre ai dieci minuti, e volendo, anche più. 
Il cuore del complesso è il circuito temporizzatore for
mato da TR1 e TR2, montati in un originale schema di 
multivibratore: il tempo di attesa è dato dal periodo di 
carica del condensatore C 2 : quando quest'ultimo si è 
caricato il circuito per un fenomeno di reazione positi
va scatta e TR2, fino ad allora interdetto, entra in con
duzione. A questo punto viene data tensione all 'oscil la
tore formato da TR3 e TR4 e l'altoparlante emette una 
nota la cui frequenza è determinata da R7. Il commu
tatore S1 serve per ricominciare da capo un ciclo, an
che interrompendo quello in corso. 

S2 serve per aprire il circuito della pila e mettere a 
riposo l'apparecchio. 

Volendo ottenere tempi superiori ai 10 minuti si può 
cambiare il condensatore C2 portandolo a 3.000 o an
che 5.000 micro Farad. 

9 VOLT 

R1 = 1.000 ohm 
R2, R3.R4 ecc. = 220 ohm (vedi testo) 
C1 = 50 mF. elettrolitico 
TRI = AC126 PNP di BF 
T1 = Trasf. d'uscita. 
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MINIORGAIMO ELETTRONICO 

(Sig. Porzio Giuseppe, Borgosesia) 
Sono un ragazzo di 14 anni; ed ho realizzato questo 

miniorgano ottenendo dei risultati molto soddisfacen
ti. Il progetto è di una estrema semplicità e questo, io 
credo è il suo pregio maggiore. Viene utilizzato un uni
co transistor PNP tipo A C 1 2 6 munito di aletta di raf
freddamento, un condensatore elettrolitico ed alcune 
resistenze. Queste ultime stabiliscono la frequenza di 
oscillazione e, di conseguenza, la nota prodotta, lo ho 
trovato, per R2, R3, R4 ecc., il valore di 2 2 0 ohm, ma 
queste resistenze possono essere variate a piacere per 
ottenere le note più svariate. Ottima cosa sarebbe quel
la di sostituirle con dei piccoli potenziometri semifissi 
da 1.000 ohm. Se a montaggio ultimato l'oscillatore 
non dovesse funzionare, occorre invertire i capi del se
condario di T1 . Quest'ult imo è un normale trasformato
re di uscita per apparecchi a transistor, mentre come 
altoparlante se ne potrà usare uno di qualsiasi tipo. 

ANTIFURTO 

(Lane. Giuliano Bisio, Cervignano del Friuli UD) 

Spett. Direzione, pongo alla Vostra attenzione il 
progetto di questa fotocellula, da me progettata 
per essere usata come contapezzi in una catena di 
montaggio, e che per la sua sensibilità può essere 
usata come allarme antifurto o come apriporta au
tomatico a secondo le necessità. 

Come si vede dallo schema, il circuito è molto 
semplice, e consente un'accurata regolazione della 
sensibilità mediante due potenziometri; il comples
so inoltre risulta molto economico data l'alimenta
zione fornita dalla rete luce, comunque chi si tro
vasse in difficoltà ad usare questo sistema può 
ricorrere a due batterie di pile, una a 9 Volt e l'al
tra a 4,5 Volt inserite nei punti A - B - C . 

COIVI PONENTI 

C1 = Condensatore elettrolitico 30 microF. 1 5 VL 
C2 = Condensatore elettrolitico 10 microF. 6 VL 
R1 = Resistenza da 4,7 Kohm 1/2 Watt 
R2 = Potenziometro a grafite da 50.000 ohm 
R3 = Potenziometro a filo da 30.000 ohm 

TR1 = Transistor P.N.P. AC 128 (vedere testo) 
FRT = Fotoresistore ORP 62 (vedere testo) 
DG1 a DG8 Diodi OA 200 
T1 Trasformatore da campanelli 4 - 12 V 5 watt 
RL1 = Relè a 12 V 0,4 Watt 
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OSCILLATORE AF a FET 

(Sig. Luciano Calorzi, Treviso) 

Ho cominciato ad acquistare la vostra rivista e non 
posso fare a meno di complimentarmi con voi perché è 
senza dubbio la più interessante pubblicazione del rè
mo tutt'oggi in circolazione. 

Siccome poi ho potuto capire che voi gradite la col
laborazione dei lettori che amano l'elettronica, ho volu
to anch'io inviarvi un mio progetto più con la speranza 
che venga pubblicato che quella di ricevere una qual
siasi ricompensa. 

Il mio progetto consiste in un oscillatore di A F per la 
gamma delle onde corte che mi è molto utile per tarare 
ricevitori che mi diletto, a costruire. 

Come si nota dalla figura dello schema elettrico, il 
funzionamento del mio oscillatore è assicurato da un 
Fet dei quali il primo funziona da oscillatore di A F 
tipo Hartley (paragonabile ad un analogo circuito con 
l'impiego di una valvola termoionica) ed il secondo da 
amplificatore. 

L'alta frequenza viene prelevata dal drain di FT1 ed, 
attraverso un condensatore da 47 pF, applicata al drain 
di FT2 che, come detto, ha funzioni di amplificatore di 
AF con uscita di sourge. 

Il circuito ha ottime doti di stabilità, anche rispetto 
alle variazioni di temperatura, per ctii non richiede la 
necessità di alcun dispositivo di compensazione. 

Inoltre la presenza del secondo Fet ha il vantaggio di 
separare il carico d'uscita dall'oscillatore di A F e di 
mantenere così stabile la frequenza generata, evitando 
nello stesso tempo qualsiasi disinnesco della reazione. 

I due Fet da me impiegati sono di tipo 2 N 5 3 9 7 , 
ma penso che anche altri, quali ad esempio il T 1 S 3 4 -
2 N 3 8 1 9 , purché sempre a canale N, possano essere 
utilizzati senza bisogno di modificare alcun valore 
dei componenti del circuito. 

La bobina va realizzata con un numero di spire adat
to alla frequenza che si desidera ottenere; si possono 
impiegare anche bobine tolte da un qualsiasi vecchio 
gruppo di AF per ricevitore a valvola, oppure anche au-
tocostruirsele controllando poi, con un ricevitore, la fre
quenza di emissione. 

Volendo costruire l'oscillatore per le onde corte, il 
variabile di sinonia da impiegare dovrà avere una ca
pacità attorno ai 20 -30 pF massimi, mentre per le onde 
medie, sarà bene abbia valori capacitativi attorno ai 
360 pF 

In questo oscillatore non ho inserito alcun modula
tore di BF, comunque ho applicato in serie al drain 
del primo transistor un piccolo trasformatore d'accop
piamento adatto per transistor (ho impiegato un tra
sformatore per un OC75 e due AC1 28 montati in push-
pull) e quando desidero modulare il segnale di A F invio 
sul primario di tale trasformatore un segnale di BF pre
levato da un piccolo oscillatore di BF ad un solo tran
sistor. 

Componenti 
R1 = 470.000 ohm 
R2 = 3.900 ohm 
R3 = 3.700 ohm 
R4 = 1 Megaohm 
R5 = 10.000 ohm 
R6 = 27.000 ohm 
C1 = 330 pF 
C2 = 1 5 pF corri pensai. 
C3 = 1 50 pF 

C4 = variabile 30 pF per OC e 360 pF per OMl 
C5 = 330 pF 
C6 = 1000pF 
C7 47 pF 
C8 = 1000 pF 
L1 = bobina adatta alla frequenza che si desidera ottenere 
T1 = trasformatore d'accoppiamento per un OC /1. e un 

push-pull AC128 

FT1 FT2 = Fet a can.N tipo 2N5397 

Alimentazione 12 volt 
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