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La rea l izzaz ione df un r icevi tore a t rans is to r in 
supper reaz ione che risulti abbas tanza s e m p l i c e da 
cost ru i re ed al lo s tesso t e m p o di s icuro f unz i ona 
men to e p o s s i e d a inoltre cara t ter is t iche di buona 
stabi l i tà e sensib i l i tà non è mo l to s e m p l i c e c o m e 
si po t rebbe pensare . Di c iò se ne sa ranno ce r ta 
mente resi con to mol t i lettori che , acc in t i s i al 
mon tagg io di ques to o quel l 'a l t ro s c h e m a , si sono 
accor t i , a loro spese , che quan to a f fermo cor r i 
s p o n d e al la p iù ferrea realtà. 

A n c h e io infatt i , che o l t retut to non mi reputo un 
nove l l ino , f ino a ieri nutr ivo una ben rad icata dif f i 
denza nei conf ront i dei super rea t iv i , m a q u a n d o 
ho prova to lo s c h e m a di r icevi tore V H F p resen 
ta to su l n. 4 di N u o v a E le t t ron ica ho dovu to per 
forza r ic redermi in quan to i r isultat i s o n o stat i 
addi r i t tura super ior i al le aspet ta t i ve (forse perché 
non mi aspe t tavo tanto). 

In effett i , non per e log iar le in man ie ra sper t i 

ca ta q u e s t a r iv ista, ma per amore di ver i tà , ho po

tuto cons ta ta re che lo s c h e m a sop rannom ina to , 

anche se mon ta to nel pegg io re dei mod i , ha il 

g r and i ss i m o preg io di funz ionare d 'acch i to e s e n 

za d i f fco l tà r i levant i . 

RICEVITORE 
E po iché è s e m p r e s ta to mio des ider io real iz

zare un r icevi tore portat i le di cos to non e c c e s s i v o 

per poter asco l ta re durante i mie i w e e k - e n d le 

g a m m e del la po l i z ia , degl i aerei , dei taxi e dei d a -

d ioama to r i sui 144 M H z , con tutto que l lo che tal i 

g a m m e p o s s o n o offrire, ho ce rca to di mod i f i care 

lo s c h e m a de l la r ivista per poter lo adat tare alle 

mie es igenze . 

P r a t i c a m e n t e le mie asp i raz ion i di var iaz ione 

dai t e m a base erano più che altro tese ad ovv iare 

al la s c o n v e n i e n z a di dove r c o n t i n u a m e n t e d i s in 

nestare ed innestare una nuova bob ina ogn i qua l 

vo l ta si des ide ra camb ia re g a m m a di asco l t o e di 

esse re obb l iga to a r i toccare il po tenz iome t ro del la 

super reaz ione ad ogn i c a m b i a m e n t o di g a m m a , e 

po iché a me p iace esegu i re poche m a n o v r e , q u a n -

d'è poss ib i le , ho ce rca to un m o d o di aggirare 

quest i i nconven ien t i , se così v o g l i a m o propr io 

ch iamar l i . 

A sp inge rm i a tentare ques te mod i f i che è s tata 

la cons ta taz ione che anche ma l t ra t tando il r ice

v i tore in tutti i mod i esso non perde a l cuna del le 

sue qua l i tà per cu i anche m a n o m e t t e n d o l o non 

avrebbe c e s s a t o c o m u n q u e di funz ionare . 

(Sig. Pagani Antonio Bologna) 

I r isultat i o t tenut i s o n o stat i t a lmen te buon i che 

mi hanno fa t to dec ide re c i r ca l ' oppor tun i tà di far

ne parte c o n la vos t ra redaz ione in m o d o che a n 

che i let tor i p o s s a n o e v e n t u a l m e n t e benef ic ia re 

de l la mia espe r i enza . 

Lo s c h e m a elet t r ico def in i t ivo c o m p r e n d e n t e 

a n c h e le mod i f i che da me appor ta te è que l lo che 

appare in f ig . 1 e p resen ta le seguen t i cara t te r i 

s t i che : 

1) cambio delle gamme tramite un commutatore 

2) controllo della superreazione semiautomatico 

3) inserimento di uno stadio preamplificatore 

di AF 
4) stadio preamplificatore di BF 
5) campo di frequenza dai 60 ai 160 MHz 
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S t u d i a m o ora a s s i e m e il c i rcu i to . 

Il segna le cap ta to da l l ' an tenna , una c o m u n e s t i 

lo che può essere r imp iazza ta da qua ls ias i a l t ro 

t ipo di an tenna di l unghezza at torno ai 6 0 c m . , 

t rami te il condensa to re C1 v iene app l i ca to s u l 

l 'emet t i to re de l p r imo t rans is to r T R 1 c h e serve da 

amp l i f i ca to re di A F c o n base a m a s s a . 

L 'uso di ques to t rans is tor , oltre ad acc resce re 

la sens ib i l i tà del r icev i tore, imped i s c e a n c h e c h e 

l 'eventua le segna le di A F genera to dal super rea t -

t ivo v e n g a ad essere i r radiato da l l ' an tenna c o n la 

c o n s e g u e n t e fo rmaz ione di segna l i spur i che po 

t rebbero ar recare d is turbo ad altri r icevi tor i o ad 

a p p a r e c c h i T V che si t rovassero nelle v i c inanze 

dal nos t ro pos to di asco l to . 

Da l co l le t to re del p r imo t rans is to r il segna le 

amp l i f i ca to verrà inv iato, a t t raverso il c o n d e n s a 

tore C 5 , al s e c o n d o t rans is to r che funz iona da 

r ive la tore in super reaz ione s e c o n d o lo s c h e m a 

or ig ina le appa rso sul n. 4 de l la r iv ista. 

Ques t i due t rans is tor c o n s i s t o n o a m b e d u e in 

P N P al g e r m a n i o t ipo A F 2 3 9 , v o l e n d o però si 

p o s s o n o anche sost i tu i re c o n degl i A F 1 3 9 che 

s o n o o l t re tu t to meno cos tos i dei p receden t i . 

D e v o puntua l izzare che benché i due t ipi di 

t rans is to r funz ion ino eg reg iamen te , il s e c o n d o 

c o m u n q u e p resen ta un fat tore rumore l e g g e r m e n 

te super io re al p r imo qu ind i sa rebbe cons ig l i a 

bi le l ' imp iego d e l l ' A F 2 3 9 , anche se l ' A F 1 3 9 ih 

f ondo non s f igura . 

S u l co l le t tore di T R 2 t r ov iamo la bob ina di s i n 

ton ia L1 provv is ta , c o m e si può vedere dal d i se 

gno di f ig . 1, di c i nque prese in te rmed ie n e c e s s a 

rie per poter passare da una g a m m a al l 'a l t ra s e n 

za dove r d is innes ta re ed innestare bob ine d iverse. 

La c o m m u t a z i o n e v iene ef fet tuata t rami te un 

c o m m u t a t o r e dopp io a 5 pos iz ion i 2 vie di cu i la 

p r ima sez ione , che nel d i segno è s ig la ta S 1 , ser 

ve per inser i re più o m e n o spire sul c i rcu i to di s i n 

ton ia e la s e c o n d a pos iz ione , c o n t r a s s e g n a t a S 2 , 

è u t i l i zzata , c ò m e vedes i s e m p r e dal d i segno , per 

c o m m u t a r e dei t r i m m e r po tenz iomet r i c i che si 

t r ovano tutt i co l legat i in serie al po tenz iome t ro 

R7 che regola la super reaz ione . 

Q u e s t a mod i f i ca mi pe rmet te in tanto di usare 

un po tenz iome t ro da 1 0 . 0 0 0 o h m invece di uno 

da 5 0 . 0 0 0 o h m c o m e ind ica to da l la r iv ista, o t te

nendo così due van tagg i non t rascurab i l i , il p r imo 

insi to nel la possib i l i tà di o t tenere una rego laz ione 

più f ine del c o m a n d o di super reaz ione , ed il s e c o n 

do di man tene re , una vo l ta regolat i i t r i m m e r 

R 9 - R 1 0 - R 1 1 - R 1 2 , il t rans is to r s e m p r e regolato 

sul suo punto mig l iore di f u n z i o n a m e n t o anche 

c a m b i a n d o g a m m a . 

Il segna le r ivelato v iene inf ine app l i ca to ad uno 

s tad io p reampl i f i ca to re di B F c o m p o s t o dal t r an 

s is tor T R 3 , un A C 1 2 5 , che ne a c c r e s c e no tevo l 

mente la sensib i l i tà pe rme t tendo così il c o l l e g a 

men to in usc i ta di un qua ls ias i ampl i f i ca to re a n 

che a bassa sensib i l i tà . 

Per tan to il segna le di B F presente su l le bocco le 

d 'usc i ta può essere inv iato, per e s e m p i o , al la 

presa F O N O di una radio qua ls ias i od a l l ' i ng resso 

di un qua ls ias i ampl i f i ca to re di B F t rans is to r iz 

zato anche se sprovv is to di s tad io p reamp l i f i ca 

tore, oppure addir i t tura ad un aur ico lare p iezoe -

let t r ico o ad una cuff ia m a g n e t i c a che present i 

una res is tenza di a l m e n o 1 .000 o h m . 

C o m e a l imen taz ione si può ut i l izzare una c o -
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R1 = 1.000 ohm R13 = 1.200 ohm C6 = 1.000 pF 
R2 - 6.800 ohm R14 = 2.200 ohm C7 = 1.000 pF C18 = 10 microF. 12 V. elettrol. 
R3 22.000 ohm R15 = 2.200 ohm C8 = 100 microF. 12 V elettrol. TR1 = transistor tipo AF239 oppure AF139 
R4 = 1.000 ohm R16 = 2.200 ohm C9 = 25 microF. 12 V. eletrol. TR2 = transistor tipo AF239 oppure AF139 
R5 1.000 ohm R17 = 10.000 ohm CIO = 3-12 pF compensatore TR3 = transistor tipo AC125 
R6 : 4.700 ohm R18 = 150.000 ohm C11 = 10 pF conden. variabile L1 = vedi articolo , 
R7 = 10.000 ohm potenz. R19 = 10. ohm C12 = 100.000 pF JAF1-JAF2-JAF3 = impedenza di AF da 
R8 2.200 ohm CI = 4,7 pF C13 = 250 microF. 12 V. elettrol. 3 micro-henry 
R9 = 10.000 ohm trimmer potenz. C2 = 2.200 pF C14 = 100 microF. 12 V. elettrol. S1-S2 = commutatore 5 posizioni 2 vie 
R10 = 10.000 ohm trimmer potenz. C3 = 2.200 pF C15 = 100.000 pF S3 = interruttore di alimentazione 
R11 = • 10.000 ohm trimmer potenz. C4 = 2.200 pF C16 = 2.200 pF Alimentazione a 9 volt 
R12 = 10.000 ohm trimmer potenz. C5 = lOpF C17 = 25 microF. 12 V. eletrrol. Tutte le resistenze sono a 1/4 di Watt. 

Fig. 1 



m u n e pi la da 9 volt oppu re , c o m e ho fat to io, c o n 
due pile in ser ie da 4 , 5 volt per avere una m a g g i o 
re dura ta . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Ho p rova to a real izzare ques to r icevi tore m o n 

tando lo nel le man ie re più d ispara te , s ia su cir

cu i to s t a m p a t o che c o n il s i s t ema t rad iz iona le a 

f i lo, ed ho cons ta ta to che , se il mon tagg io è s tato 

fat to nel m o d o dovu to , non es is te a l cuna d i f feren

za di sens ib i l i tà tra una t e c n i c a e l 'altra. 

Co lo ro che qu ind i vo r ranno real izzare il m io pro

get to po t ranno far lo sceg l i endo il s i s t ema più c o n 

facen te alle loro es igenze . 

N o n ho r iportato' qu i il m io c i rcu i to s t a m p a t o 

perché per i mode l l i da me costru i t i ho ut i l izzato 

de i c o m p o n e n t i di recupero per cu i le mie m i s u 

re, in quan to r i specch ian t i le d imens ion i ed i t ipi 

da me imp iega t i , non si ada t te rebbero che a c o m 

ponent i per tut to ugual i ai mie i e che non tutt i 

p o s s o n o t rovare. 

Per e s e m p i o , in un mio proto t ipo ho ut i l izzato 

un p i cco lo c o n d e n s a t o r e var iab i le da 10 pF de l la 

G B C , e in un altro invece ho imp iega to un c o n 

densa to re var iab i le Duca t i da 9 + 9 pF usandone 

una so la sez ione ed inf ine, in un terzo proto t ipo, 

ho inser i to un var iab i le surp lus mi l i tare le cui d i 

mens ion i si d i f fe renz iavano sos tanz ia lmen te da 

quel le dei due t ipi menz iona t i sopra . 

P e n s o qu ind i che la so luz ione mig l iore sia que l la 

di esegu i re un m o n t a g g i o a f i lo, ques to se il let

tore non avesse la paz ienza di d isegnars i un cir

cu i to s t a m p a t o ada t tando lo ai pezzi in suo pos

s e s s o . 

In fase di rea l izzaz ione occorrerà tenere con to 

anche di cert i p icco l i par t ico lar i che tu t tav ia r isu l 

tano util i s p e c i e q u a n d o , c o m e in ques to r icevi tore 

si lavora g a m m e V H F e dove anche so lo q u a l 

che cen t ime t ro di f i lo in p iù del no rma le può m o 

di f icare no tevo lmen te la g a m m a di f requenza 

s in ton izzab i le . 

C o m i n c i a m o qu ind i c o n la desc r i z ione di un c a 

b lagg io in iz iando da l lo s tad io p reampl i f i ca to re di 

A F ; ques ta sez ione può essere anche mon ta ta s e 

pa ra tamen te su di una p i cco la baset ta cu rando di 

tenere cor te le c o n n e s s i o n i che ind icherò. 

Dove te fare in m o d o che le i m p e d e n z e J A F 1 

e J A F 2 s iano co l lega te d i re t tamente sui te rmina l i 

E -C del t rans is to r T R 1 , e così pure d icas i del c o n 

densa to re C 2 che co l l ega a m a s s a la base de l lo 

s tesso . 

Le i m p e n d e n z i n e J A F 1 - J A F 2 - J A F 3 p o s s o n o 

essere acqu is ta te , già avvo l te e pronte per essere 

mon ta te , in c o m m e r c i o , c h i e d e n d o esa t t amen te 

de l le i m p e d e n z e di A F per V H F - T V . 

Per ch i vo lesse saperne di più d i rò che la loro 

indu t tanza si aggi ra dai 3 ai 7 m ic rohenry (per 

e s e m p i o le G e l o s o n. 8 1 5 e 8 1 6 , oppure le G B C 

n. 0 / 4 7 1 - 0 / 4 7 2 - 0 / 4 7 3 ) e ch i vo lesse a u t o c o -

st ru i rse le, pot rà far lo b e n i s s i m o avvo lgendo 5 0 

spi re di f i lo da 0 , 1 8 - 0 , 2 0 m m su di un suppor to 

di 4 m m di d i ame t ro e, se non è poss ib i le t rovare 

tale suppo r to , anche in ar ia c e m e n t a n d o poi le 

spi re c o n qua l che co l lan te (tipo cemen ta tu t t o 

U H U od altro) in m o d o che m o n t a n d o l e non a b 

b iano la possib i l i tà di s f i lars i . 

Sarà oppo r tuno anche tenere abbas tanza di

s tanz ia to il t rans is to r TR 1 da T R 2 in te rponendo 

even tua lmen te uno s c h e r m o meta l l i co (un s e m 

pl ice l am ie r ino di o t tone da 0,1 m m o anche più) 

tra quest i due s tad i a f f inché non abb iano ad 

in f luenzars i a v i cenda . 

Il l am ie r ino dovrà o v v i a m e n t e r isul tare col le

ga to a m a s s a . 

Il c o l l e g a m e n t o con . C 5 potrà anche essere 

man tenu to di una cer ta l unghezza (purché non s u 

per iore ai 7 -8 cm.) , and ranno invece tenut i par t i 

co l a rmen te cor t i i co l l egamen t i di J A F 3 c o n l 'e

met t i tore di T R 2 e c o n il c o m p e n s a t o r e C 1 0 . 

S e des ide ra te ragg iungere c o n fac i l i tà le f re

quenze l imi te dei 1 6 0 M H z sarà uti le che il co l le t 

tore di T R 2 risult i co l l ega to d i re t tamente sul ter

mina le del condensa to re var iab i le C 1 1 co r r i spon 

dente al le lame l le mob i l i . 

La bob ina L1 dovrà a n c h ' e s s a avere una es t re 

mi tà sa lda ta d i re t tamente -sullo s tesso te rmina le 

del p redet to var iab i le . 

La bob ina L1 da me ut i l izzata p resen ta le s e 

guent i cara t te r i s t i che : 

cons ta di 6 spi re di f i lo da 1 m m nudo o s tagna to 

avvo l te in aria su d iame t ro di 9 m m e spaz ia te 

in m o d o da avere u n s o l e n o i d e l u n g o c i r c a 2 0 m m . 

Le prese per o t tenere le d iverse g a m m e s o n o 

così d is t r ibu i te : 

Presa a 1 sp i ra per la g a m m a dei 1 4 0 - 1 6 0 M H z 

Presa a 2 spi re per la g a m m a dei 1 3 0 - 1 4 5 M H z 

Presa a 3 spi re per la g a m m a dei 1 1 0 - 1 3 5 M H z 

Presa a 4 spi re per la g a m m a dei 90 -1 10 M H z 

Presa a 6 spi re per la g a m m a dei 6 0 - 9 0 M H z 

È ovv io che le f requenze da me ind icate p o s s o 

no var iare da proget to a p roge t to in quan to e s s e 

sono subord ina te al la l unghezza de i fili di co l l e 

g a m e n t o ed in par t ico lare da que l la che in tercor

re t ra la p resa de l la bob ina e que l la de l c o m m u 

tatore S 1 . 

Se infatt i ques te c o n n e s s i o n i s o n o di relat iva 

lunghezza non sarà più poss ib i le scende re sot to 

i 1 4 0 M H z ment re se cor t i si po t ranno ragg iun

gere a n c h e i 1 7 0 M H z f requenza l imi te ed a n c h e 

dif f ic i le da ragg iungere a c a u s a de i c o l l e g a m e n t i 
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lungh i in t rodot t i da l l ' uso de l c o m m u t a t o r e . 

C o m u n q u e c o n s i d e r a n d o che oltre tale f r equen 

za si p o s s o n o t rovare s o l a m e n t e le e m i s s i o n i TV , 

che non c redo r ivestano par t ico lare in teresse per i 

let tor i , p o s s o cons ide ra rm i sodd is fa t to di quel le 

g a m m e che mi r iesce di copr i re . 

S e m p r e per poter esp lorare le f requenze più 

e levate, oltre a tenere cor t i i co l l egamen t i tra 

bob ina e c o m m u t a t o r e S 1 , occorrerà anche inser i 

re il c o n d e n s a t o r e C 1 2 d i re t tamente sul c o m m u 

tatore S1 sa ldando una es t remi tà del c o n d e n 

satore sul te rmina le di c o m m u t a z i o n e di S1 e 

l 'altra es t remi tà sul la c a r c a s s a meta l l i ca (oppure 

sul te rm ina le di massa) del condensa to re var ia 

bi le C I 1. 

N o n è qu ind i suf f ic iente , c o m e si po t rebbe c re 

dere, sa ldare C 1 2 su una m a s s a qua ls ias i del cir

cu i to , anche se ques ta r isul ta co l lega ta al la m a s s a 

del var iab i le , m a , se si vuo le e f fe t t i vamente rag

g iungere f requenze e leva te , è necessar io che C 1 2 

risulti appun to co l l ega to c o m e ho cons ig l i a to , 

va le a di re c o n un te rm ina le a S I e l 'altro te rm i 

nale al la m a s s a di C1 1. 

In prat ica si pot rà però ovv iare a l l ' and icapp di 

c o l l e g a m e n t i non p rop r i amen te cor t i u t i l i zzando 

per L1 una bob ina c o n un minor numero di spire 

ed in ques to c a s o , c o m e potrete appurare sper i 

m e n t a l m e n t e , le prese dov ranno r isul tare a 1/2 

sp i ra , 1 sp i ra , ecc . 

A n c h e la c a r c a s s a del po tenz iome t ro di reaz io

ne R7 dovrà r isultare in c o l l e g a m e n t o c o n la m a s 

s a , e c iò per evi tare che avv i c i nando ad esso la 

m a n o si man i fes t ino degl i effett i capac i t i v i che 

po t rebbero in f luenzare nega t i vamen te la rego la 

z ione de l la super reaz ione de l la s in ton ia . 

La sez ione di B F non c o m p o r t a a l cuna d i f f ico l tà 

di rea l izzaz ione ed essa po t rà essere ef fet tuata in 

un qua ls ias i m o d o t e n e n d o però presente che se 

il c o l l e g a m e n t o tra R 1 4 e la base di T R 3 d o v e s s e 

r isultare più l ungo di 5 c m , sarà oppo r tuno imp ie 

gare per lo s t esso uno s p e z z o n e di cave t to scher 

ma to , c o m e s c h e r m a t o dovrà anche essere il f i lo 

che da l l ' usc i ta di BF andrà a l l ' ampl i f i ca tore ester

no di po tenza . 

Nei protot ip i da me sper imen ta t i ho usato c o m e 

s tad io f ina le dei p icco l i amp l i f i ca to r i t rans is tor iz 

zati c a p a c i di una po tenza m a s s i m a di 2 wat t in 

usc i ta . 

M E S S A A PUNTO 

La messa a punto di questo r icevi tore non presen

ta molte d i f f ico l tà e prat icamente si r ia l lacc ia a 

quel la che occorreva esegui re a . proposi to del 

superreat t ivo presentato su questa r iv is ta. 

C o m e prima operazione occorrerà ruotare il 

potenziometro R7 a metà corsa quindi s f i lare l'an

tenna ed accendere il r icevi tore a superreazione. 

Si regola qu ind i uno de i quat t ro t r i m m e r R 9 -

R 1 0 - R 1 1 - R 1 2 , p rec i samen te que l lo che si t rova 

c o m m u t a t o in pos iz ione di lavoro, f ino a fare as 

sorbire al t ransistor . T R 2 una cor rente di c i rca 

0,8-1 m A . 

A ques to punto c o n un cacc iav i te in p las t ica 

ruotate il c o m p e n s a t o r e C 1 0 f ino ad udire ne l 

l 'a l topar lante un forte f rusc io . 

Se così non cap i tasse ed il f rusc io ven isse a 

cessa re , occorrerà regolare di nuovo il t r immer 

po tenz iome t r i co R 9 (oppure que l lo in teressato 

s e c o n d o la pos iz ione del c o m m u t a t o r e S2) f ino 

a t rovare la pos iz ione per la qua le s iano present i 

le cond iz ion i ideal i di con t i nuo i nnesco . 

D o p o ques ta p r ima operaz ione e t e n e n d o c o 

s tan temen te il po tenz iome t ro R7 nel la sua pos i 

z ione di metà corsa occorrerà p rocedere al la re

go laz ione del t r immer che in teressa la s e c o n d a 

g a m m a di f requenze f ino ad ot tenere il con t i nuo 

i nnesco de l la super reaz ione . 

Ne l lo s t esso m o d o and ranno regolate tutte le 

altre g a m m e . 

S e , per e s e m p i o , doves te cons ta ta re che sul le 

f requenze più al te, va le a dire que l le che in teres

sano la g a m m a dei 140 -1 6 0 M H z , la reaz ione ha 

d i f f ico l tà ad innescars i , dove te r i toccare il c o m 

pensa to re C 1 0 f ino na tu ra lmen te ad o t tenere lo 

i nnesco , qu ind i o c c o r r e r à c o n t r o l l a r e anche le a l 

tre g a m m e m a n o v r a n d o anco ra i t r immer . 

R i cap i to lando , la rego laz ione di q u e s t o supper -

reatt ivo cons ta di due s ingo le ope raz ion i c ioè 

que l la di cont ro l la re la pos i z ione dei t r i m m e r in 

m o d o da fare assorb i re al t rans is to r T R 2 un m a s 

s i m o di c i rca 1 m A e regolare il c o m p e n s a t o r e 

C 1 0 su di una so la g a m m a (quel la che r isulterà 

più cr i t ica) f i no ad o t tenere il cara t te r is t i co f rusc io 

de l la super reaz ione , qu ind i p rocedere ad un nuo

vo cont ro l lo di tutt i gl i altri t r i m m e r per le g a m m e 

restant i in man ie ra che l ' i nnesco de l la supe r rea 

z ione avvenga q u a n d o il po tenz iome t ro R 7 si t ro

va a metà de l la sua co r sa . 

A ques to pun to vi l asc io al la vos t ra rea l izzaz io

ne e se vi cap i tasse mai di fare qua l che gita in 

m o n t a g n a non d imen t i ca tev i di p rendere in auto 

con voi il vos t ro r icevi tore. 

Cons ta te re te con p iacevo le so rp resa quante 

s o n o le e m i s s i o n i che e s s o è in g rado di r icevere, 

dal le s taz ion i mar i t t ime ai pont i radio, al la po l iz ia 

s t radale ecc . , anche se le t r asm iss ion i a v v e n g o n o 

a pa recch ie cen t ina ia di ch i lomet r i di d i s tanza dal 

pos to in cui vo i vi t rovate. 
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un CONTASECONDI 

Un progetto che interesserà in particolare tutti co
loro che hanno bisogno di un temporizzatore di 
buona qualità e basso costo di realizzazione. Come 
potrete appurare dall'articolo, esso è in grado di 
apprezzare delle frazioni di secondo fino a tempi 
massimi di quasi 3 ore. 

U n c i rcu i to t rans is to r izza to di d i m e n s i o n i mo l to 

r idotte c a p a c e di far sca t ta re un relè c o n temp i 

de te rminab i l i con grande prec is ione può senza 

d u b b i o t rovare mo l tep l i c i app l i caz ion i in ogn i 

c a m p o pra t ico . 

I n tend iamoc i , il fa t to di far scat tare un relè a 

t emp i pref issat i , a l l 'a t to pra t ico , po t rebbe anche 

non s ign i f icare nul la se noi non c o n s i d e r a s s i m o 

il fa t to che i te rmina l i del relè p o s s o n o essere c o l 

legat i a qua ls ias i imp ian to e le t t r ico che verrà 

qu ind i c o m a n d a t o dagl i s tess i . 

D a c iò l ' imposs ib i l i tà di enumera re tutt i i cas i 

in cu i ve r rebbe utile il nos t ro p roge t to ; noi ci l i 

m i t e r e m o a prendere in cons ide raz ione a lcune in

te ressant i app l i caz ion i in c a m p i d ivers i che poi s a 

prete es tendere a vos t re par t ico lare es igenze . 

P r e n d i a m o c ò m e pr imo e s e m p i o un fo togra fo 

che , nel la c a m e r a oscu ra , per necessi tà di s t a m 

pa deve espor re la car ta sens ib i le per un per io

do di t e m p o ben p rec iso , ed è cos t re t to a r ipe

tere ques ta operaz ione di con t i nuo per un n u m e 

ro inf ini to di vo l te s e m p r e m a n t e n e n d o gli s tess i 

t emp i di espos i z i one . 

S e tra una s t a m p a e l 'altra avven isse ro va r ia 

z ion i anche so lo d i -qua l che s e c o n d o le fo to o t te

nute r isu l terebbero o sov raespos te o so t t oespos te 

e c iò c o m p o r t e r e b b e un non indi f ferente sp reco 

di t e m p o e di mater ia le . 

E c c o che a ques to pun to sa rebbe i n d u b b i a m e n 

te ut i le un c o n t a s e c o n d i , che co l l ega to a l l ' i ngran

d i tore od al b romogra fo , si p r e o c c u p a s s e lui s tes

so di tenere, a c c e s a , per il t e m p o esa t to , la l am

pada di espos i z ione in man ie ra da fornire del le 

s t a m p e tut te ugual i e perfet te. 

A b b a n d o n i a m o ora il c a m p o del la fo tograf ia 

per passare ad altri imp iegh i m e n o c i r c o n s t a n 

ziati e di più c o m u n e ut i l i tà . 

Se ad e s e m p i o rego l iamo il nost ro t e m p o r i z z a 

tore su per iod i di t e m p o mo l to lungh i , c o m e di 

mezz 'o ra di un 'o ra , di due ore o di tre ore, ce 

ne p o t r e m m o servire per lo s p e g n i m e n t o a u t o m a 

t ico de l la luce nel la vet r ina di espos i z ione di un 

negoz io , o ind i f fe ren temente di una insegna lu 

m i n o s a , senza dovere usc i re di c a s a . 

U n al t ro m o d o d ' imp iego po t rebbe essere q u e l 

lo di ut i l izzar lo per regolare il f unz i ona 

men to di un moto r ino e le t t r ico asserven te la 

p o m p a de l l ' a cqua per r iempi re c is te rne , oppure 

per az ionare un vent i la tore in cuc ina per d isper 

dere gli odor i , che i m m a n c a b i l m e n t e a f f l iggono 

quest i loca l i dopo la p reparaz ione dei pas t i , 

senza t imore di d imen t i ca r lo a c c e s o per tut ta là 

notte. 

Di esso poi p o t r e m m o a n c h e serv i rcene per c o 

manda re un car icabat ter ie rego lando lo per il 

t e m p o di ca r i ca che c r e d i a m o o p p o r t u n o qu ind i 

anda rcene t ranqu i l l amente a let to s icur i che , a 

ca r i ca avvenu ta , verrà a u t o m a t i c a m e n t e s t a c c a 

ta la t ens ione di rete. 

Per vo i che avete l 'ab i tudine di a d d o r m e n 

tarvi a l l ' improvv iso senza curarv i di spegne re la 

luce o d i m e n t i c a n d o la radio a c c e s a , e s s o si 

t ras fo rmerà in un fedele a l lea to che , s e c o n d o 

il t e m p o pre f issa to , per e s e m p i o m e z z ' o r a , si i n c a 

r icherà dì spegnere luce e radio al pos to vos t ro . 

Se poi al m o m e n t o de l lo s t a c c o vi t rovas te 

ancora sveg l i e des ide ros i di p rosegu i re nel la let

tura del vos t ro l ibro prefer i to o ne l l ' asco l to de l la 

radio, non dove te fare al t ro che sp ingere l 'appo

s i to pu lsan te per r ipr ist inare le cond i z ion i in iz ia -
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lì s icur i che il c o n t a s e c o n d i to rnerà in funz ione 

dopo una mezz 'o ra esa t ta . 

Il suo serv iz io infine non si l imita so lamente 

ad interrompere una tens ione dopo un tempo, 

s tabi l i to , ma ha possib i l i tà di essere p red ispos to 

anche per un serv iz io c o m p l e t a m e n t e o p p o s t o , 

vale a dire che invece di spegne re può met tere in 

funz ione un appara to e let t r ico dopo un t e m p o 

prestabi l i to . U n a tale app l i caz ione può essere 

mo l to prat ica ad una m a s s a i a , per e s e m p i o , o ad 

un c e r a m i s t a , ad un pas t i cc ie re per avv isar lo , a -

z i onando un c a m p a n e l l o e le t t r ico, che s o n o pas 

sat i 3 0 minu t i , od un 'ora ecc . da q u a n d o il fo rno 

è s tato m e s s o in funz ione per cui il t e m p o di co t 

tura sta per scade re . 

C r e d i a m o qu ind i c o n ques t i poch i e s e m p i di 

aver forn i to a m p i o mater ia le i l lustrat ivo su l le 

b e n e m e r e n z e di un c o n t a s e c o n d i c o m e il nost ro 

per cu i ci r ime t t i amo ai nostr i lettori che t rove

ranno altri mi l le s i s temi di u t i l izzaz ione ed ora , 

ch i uso l ' a rgomento , p a s s i a m o senza indug io al la 

descr iz ione del c i rcu i to e le t t r ico e del m o d o di ef

fe t tuare il re lat ivo mon tagg io . 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il c i rcu i to e let t r ico del nost ro c o n t a s e c o n d i 

è mo l to s e m p l i c e ed intu i t ivo. 

C o m e si v e d e da l lo s c h e m a di f ig . 1 il suo f u n 

z i o n a m e n t o si basa p r i nc i pa lmen te su l l ' u t i l i zza

z ione di un fet e di un t rans is to r (il fet è un cana le 

N t ipo 2 N 3 8 1 9 ed il t rans is to r un N P N t ipo 

B C 1 0 7 ) che c o m a n d a n o i contat t i di un relè 

Q u a n d o c h i u d i a m o l ' interruttore S 6 tu t to il cir

cu i to verrà so t t opos to al la tens ione di a l imen ta 
z ione di 1 3 , 5 vol t , o t tenib i l i a t t raverso 3 pi le da 
4 volt poste in sene . 

Tale tens ione verrà quindi s tabi l izzata dal diodo 

Zener DZ2 da 9 volt e, t ramite i contatt i del re lè, 

giungerà, dopo essere passata at t raverso il com

mutatore S4, ad uno dei tre e let t ro l i t ic i che nel lo 

schema sono contrassegnat i dal le si gle C1-C2-

C 3 . 

L 'e le t t ro l i t i co in te ressato si t roverà così pos to 

ad una tens ione , s tab i l izzata sui 9 vol t a f f inché 

l ' esaur imento p rogress ivo del le pi le di a l i m e n t a 

z ione non venga ad inc idere sul la p rec is ione de i 

t emp i del t e m p o r i z z a t o r e . 

S e a ques to punto noi p i g i amo il pu lsan te d e l 

lo « s t a r t e r » , ind icato nel c i rcu i to c o n S 5 , f ac 

c i a m o scorrere una tens ione a t t raverso la bob i 

na del relè che , ecc i t andos i , at t i rerà i conta t t i . 

Tre di quest i conta t t i , e p rec i samen te quel l i 

numera t i con la éigla A - B - C , sa ranno ut i l izzat i c o 

me dev ia to re per l 'es terno (a c o m a n d a r e c ioè 

o l ' ingrandi tore, o il mo to r i no e let t r ico, o il c a m p a 

nel lo , o qua ls ias i al tro appara to di cu i si vog l ia 

cont ro l la re il t e m p o di f u n z i o n a m e n t o . 

G l i altri tre conta t t i , quel l i c o n n e s s i r ispet t iva

m e n t e con R 2 9 - D Z 2 - S 4 , q u a n d o il relè è ecc i ta to , 

e s c l u d o n o la t ens ione dei 9 vol t dal c o m m u t a t o 

re S 4 e qu ind i da uno dei condensa to r i e let t ro

l i t ici sop ra menz iona t i C 1 - C 2 - C 3 , e c o n t e m p o r a 

n e a m e n t e lo s tesso c o n d e n s a t o r e si t roverà , s e m 

pre t rami te i contat t i del relè, co l l ega to al gate 

del fet F T 1 . Poiché tale c o n d e n s a t o r e r isul terà 

ca r i ca to al la t ens ione di 9 volt esso met te rà in 
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COMPONENTI C O N T A S E C O N D I 

Da R1 ad RI 0 10.000 ohm (vedi testo) 
Da R11 ad R20 100.000 ohm (vedi testo) 

R21 = 4.700 ohm 
R22 2.20C ohm 
R23 2.200 ohm 
R24 = 10.000 ohm trimmer 
R25 -10.000 ohm trimmer 
R26 10.000 ohm trimmer 
R27 3.900 ohm 

R28 56 ohm 
R29 1.000 ohm 

C1 = 10 microF. 10-25 Volt elettr. 
C2 r.- 100 microF. 10-25 Volt elettr. 
C3 -- 1.000 microF. 10-25 Volt elettr. 
FT1 = FET canale N tipo 2N3819 o equivalente 
TR1 -- NPN silicio tipo BC107 o equivalente 
DZ1 Zener 5,6 volt 1/2 Watt 

DZ2 - Zener 9 Volt 1/2 Watt 
51 - commutatore 11 pos. 1 via 

52 = commutatore 11 pos. 1 via 
S 3 - S 4 = commutatore 3 pos. 2 vie 

55 = pulsante « starter » 

56 = interruttore di alimentazione 
RELÈ da 9 volt con resistenza da 180-380 ohm 
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c o n d u z i o n e il fet sul cui te rmina le sou rge verrà 

a t rovars i p resente una tens ione pos i t iva che , at

t raverso la res is tenza R 2 2 , servirà a po lar izzare la 

base del t rans is tor TR 1. 

li t rans is to r en t rando in conduz ione p rovvede

re a man tenere in s ta to di ecc i taz ione il relè. 

O s s e r v a n d o lo s c h e m a no te remo che sul sourge 

del fet è inser i to un part i tore di res is tenze, co l le 

gato a massa , at t raverso le quali il condensatore 

in teressato (C1 o C2 o C3) lentamente si sca

r icherà c a u s a n d o una progress iva r iduz ione del la 

cor rente nel fet. 

Q u a n d o la tens ione scenderà al di sot to del 

l ivel lo prestabi l i to , al la base del t rans is to r TR1 

non sarà più presente la tens ione di po la r i zza

z ione ed e s s o cesserà di condur re per cu i anche 

sul la bob ina del relè verrà a manca re la tens ione 

che p r ima r isul tava ed a n c h e ques t ' u l t imo sarà 

d isecc i ta to . 

Co l r ipr ist ino del le cond iz ion i inizial i il c o n d e n 

satore e let t ro l i t ico C1 (o C 2 o C3) verrà n u o v a 

mente r icar icato, s e m p r e t rami te R 2 9 - D Z 2 - S 4 , e 

per r imettere in funz ione il c o n t a s e c o n d i basterà 

pig iare anco ra il pu lsante S 5 . 

R i m a n e da vedere la funz ione del d iodo zener 

D Z 1 , da 5,6 volt, pos to su l l ' emet t i to re di T R 1 . 

Q u e s t o Zener serve a far si che il relè si d i s e c c i 

ti p r ima che il condensa to re si s ia sca r i ca to c o m 

p le tamen te ; ciò è necessa r i o per aumen ta re la 

p rec is ione del tempor i zza to re . Infatti so l o il p r imo 

per iodo di scar i ca di un c o n d e n s a t o r e è su f f i c ien

t emen te l ineare e permet te di o t tenere una prec i 

s ione notevo le , ment re l 'u l t ima parte de l la sca r i ca 

avv iene t roppo l en tamen te c o n la c o n s e g u e n z a 

di f requent i errori nel t e m p o di in tervento. 

Inoltre DZ1 provvede ad una adegua ta po lar iz 

zaz ione del t rans is to r T R 1 , in m o d o che ques to 

risult i in terdet to in cond iz ion i di r iposo. 

Nel nost ro proget to la sce l ta del t e m p o di in 

te rvento v iene ef fet tuata t rami te i due c o m m u 

tator i S1 ed S 2 , da 11 pos . 1 v ia , a cui si a g 

g iunge il c o m m u t a t o r e S 4 che serve a mo l t ip l i 

care oppo r t unamen te .il t e m p o prestab i l i to dai 

pr imi due . Il s i s t e m a che a b b i a m o t rova to più c o n 

ven ien te è que l lo di una base d e c i m a l e che r isul 

ta di fac i le let tura e di i m m e d i a t a p red i spos i z io 

ne. Il c o m m u t a t o r e S1 s tab i l i sce i d e c i m i di se 

c o n d o , ment re S 2 s tab i l i sce i s e c o n d i , ques to , 

s ' in tende, c o n S 4 nel la p r ima pos iz ione (X 1). 

In ques to m o d o si o t t engono tutti i t emp i da 0 ad 

secondi con scatt i di un dec imo di secondo 

per vo l ta : il numero di second i v iene dato dal la 

pos iz ione del c o m m u t a t o r e S 2 , ment re que l lo dei 

d e c i m i da l la pos iz ione di S 1 . F a c c i a m o un e s e m 

p io : S1 sul la pos iz ione 4 ed S 2 sul la pos iz ione 

3 : in ques te cond iz ion i il t e m p o di in tervento del 

tempor izzatore è di 3,4 sec . Il tempo di 11 se

condi si ot t iene quando i commutator i sono nella 

pos iz ione (10 S1 e 10 per S2) ; infatti s i hanno 

10 sec . stabi l i t i dal la posiz ione di S2 a cui vanno 

aggiunti d iec i dec imi di sec . dovuti al la posi

z ione di S1 . 

Na tu ra lmen te per temp i più lungh i : 

in terv iene il c o m m u t a t o r e $ 4 che permet te 

di mo l t ip l i care per 1 0 o per 1 0 0 i t emp i di cui si 

è par lato. Per tan to c o n S 4 nel la pos iz ione X 1 0 

av remo temp i da 0 a 1 1 0 sec , pari ad 1 m inu to 

e 5 0 sec . c o n sal t i di s e c o n d o in s e c o n d o . 

C o n S 4 nel la pos iz ione X 1 0 0 av remo temp i da 

0 a 1 .100 sec , pari a 18 minut i e 2 0 s e c , c o n 

scat t i di d iec i in d iec i sec . 

Il s i s t ema descr i t to è que l lo che a b b i a m o rite

nuto il più conven ien te , c iò non esc lude che si 

possa usare altri s i s t em i , c o m e , per e s e m p i o , un 

po tenz iome t ro da 1 o 2 M e g a o h m al pos to de i 

due c o m m u t a t o r i . In ques to c a s o , però, andrà 

persa mo l ta de l la p rec is ione che q u e s t o c i rcu i to 

è in g rado di offr ire. C o m u n q u e di quest i p rob le 

mi pa r le remo in un appos i to paragrafo. 

Il relè imp iega to da noi in ques to proget to 

cons is te in un S i e m e n s avente una bob ina c o n re

s is tenza c o m p r e s a tra i 1 8 5 - 2 8 0 o h m ecc i tab i le 

con una t ens ione di 9 vo l t ; ma na tu ra lmente pos 

sono andare bene anche altri mode l l i , purché 

s iano in g rado di ecc i ta rs i c o n 9 volt e c o n una 

cor rente m i n i m a di 2 5 m A c i rca . 

A t i to lo di c r o n a c a r i co rd iamo che i conta t t i 

del relè che noi a b b i a m o cons ig l i a to s o n o capac i 

di soppor ta re un ca r i co di c i rca 2 0 0 wat t , per cu i 

esso non pot rà esserc i di a l cuna ut i l i tà per c o 

manda re stufe e let t r iche od altri impiant i e let t r i 

ci che abb iano po tenze super ior i alla m a s s i m a 

soppor tab i le che a b b i a m o denunc ia to . 

In ogni m o d o a l l ' occo r renza il nost ro relè po 

t rebbe serv i rc i per c o m a n d a r e un servore lé, c ioè 

un s e c o n d o relè, in g rado ques t ' u l t imo di soppor 

tare car ich i di qua l che K i lowat t cioè c o n contat t i 

atti a soppor ta re 6-1 0 ampere . 

LA SCELTA DEI TEMPI 

Noi per il nos t ro c o n t a s e c o n d i a b b i a m o stabi l i to 

e sce l to dei t e m p i che p o s s o n o servire per un nu 

mero mo l to grande di app l i caz ion i , i n tendendo 

avere con e s s o un appa recch io di uso pressoché 

u n i v e r s a l e / a d a t t o in ogni c a m p o . 

A l c u n i di vo i po t rebbero , invece , per mot iv i 

par t ico lar i d ' i m p i e g o , avere necessi tà di d isporre 
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Fig. 2 Chi volesse realizzare il nostro contasecondi 
con il sistema dei circuiti stampati potrà servirsi del 
disegno che appare in figura nel quale è visibile il 
circuito stampato, a grandezza naturale, di cui ci 
siamo serviti per il nostro prototipo. Vi sarà facile 
riportarlo su di una basetta di rame ed inciderlo con 
l'apposito acido. 

di un so lo t e m p o di t empor i zzaz ione per e s e m p i o 

mezz 'o ra oppure 1 ora ecc . , senza a l cun inte

resse per le f raz ioni di s e c o n d o o i s e c o n d i , o i 

minut i o le ore. 

A l t r i invece po t rebbero avere in te resse invece 

per t e m p i super io r i al le t re o re ; ques t i r isultat i 

si p o s s o n o o t tenere con a lcune s e m p l i c i mod i f i 

che che vanno appor ta te senza a l cuna d i f f ico l tà . 

S e infatt i si avesse b i s o g n o so lo del c o n t e g g i o 

dei secondi sarà suf f ic iente e l iminare S1 col le

gando la res is tenza R11 di ret tamente a massa . 

S e invece fosse necessar io avere a d i spos i z io 

ne un so lo t e m p o si può operare c o l l e g a n d o a 

m a s s a il gate del fet c o n una res is tenza il cui 

va lo re va sce l to spe r imen ta lmen te , e l i m i n a n d o 

i c o m m u t a t o r i S 3 - S 4 ed ut i l i zzando un so lo c o n 

densa to re e let t ro l i t ico dal va lore sce l t o anche 

ques to spe r imen ta lmen te in base al t e m p o che si 

des ide ra o t tenere . 

Tan to per fare un e s e m p i o , c o l l e g a n d o a m a s s a 

il gate del fet c o n una res is tenza da 10 M e g a o h m 

ut i l i zzando un condensa to re e le t t ro l i t ico da 1 

m ic ro fa rad a v r e m o un t e m p o m a s s i m o di 10 s e 

c o n d i , i nse rendone invece uno da 1 0 mic ro fa rad 

il t e m p o m a s s i m o salirà a 1 0 0 s e c o n d i , con uno 

da 1 0 0 mic ro fa rad il t e m p o m a s s i m o sarà di 16 

minut i e con 1 .000 mic ro fa rd di 2 ore e 4 0 m i 

nuti a u m e n t a n d o quind i la capaci tà del c o n d e n 

satore e let t ro l i t ico si ha qu ind i la poss ib i l i tà di 

aumen ta re i t emp i sfrut tabi l i ment re r i ducendo 

il va lore de l la res is tenza R11 si avrà una d i m i 

nuz ione de i t e m p i . 

Se infatt i invece dei 1 0 M e g a o h m noi c o l l e g h i a 

m o a m a s s a il gate del fet c o n una res is tenza da 

1 M e g a o h m , per o t tenere i 10 second i sarà n e c e s 

sar io un condensa to re da 10 m ic ro fa rad , per i 

1 0 0 second i 1 0 0 mic ro fa rad e per i 16 minut i 

un condensa to re da 1 .000 mic ro fa rad . 

Qu ind i c o n le deb i te cons ide raz ion i p o s s i a 

m o già in par tenza pred ispor re la sce l ta del le re

s is tenze da inser ire nei part i tor i c o m a n d a t i da S1 

ed S 2 , a v e n d o a d i spos i z ione due so luz ion i per 

g iungere al lo s tesso r isul tato. 

No i ad e s e m p i o a b b i a m o sce l to per le res is ten

ze da R1 a R 1 0 (res is tenze che rego lano le 

frazioni di secondo) component i da 10.000 ohm 

mentre per quel le che vanno da R11 a R20 valo

ri di 1 0 0 . 0 0 0 o h m ed in ques to c a s o , per o t tene

re i r isultat i che c i s i a m o pref issat i , a b b i a m o 

dovu to imp iegare per i condensa to r i C 1 - C 2 - C 3 e-

let trol i t ic i r i spe t t i vamente da 10 m ic ro fa rad , 

1 0 0 m ic ro fa rad ed inf ine da 1 .000 m ic ro fa rad , 
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tutt i da 16 Vo l t , c o m p o n e n t i quest i f ac i lmen te 

reperibi l i d o v u n q u e . 

S e al pos to del le res is tenze imp iega te noi ne 

i nse r i ss imo altre di d ive rso va lore, r i spet tando 

o v v i a m e n t e le p roporz ion i , per avere gli s tess i 

r isultat i d o v r e m m o camb ia re anche il va lo re dei 

condensa to r i , c o m e è deduc ib i l e da quan to det to 

f inora . 

Qua lo ra infatt i il va lore del le res is tenze da R1 

a R 1 0 fosse di 1 0 0 . 0 0 0 o h m ( invece dei 1 0 . 0 0 0 

precedent i ) e que l lo del le res is tenze da R1 

R 2 0 , di c o n s e g u e n z a , 1 M e g a o h m , per o t tenere 

s tess i valor i di t e m p o sarà necessar io usare 

dei condensa to r i di capaci tà infer iore a quel l i c o n 

sigl iat i p receden temen te ed e s p r e s s a m e n t e di 

1 m ic ro fa rad per C 1,10 mic ro fa rad per C 2 e 1 0 0 

mic ro fa rad per C 3 . 

In ques to caso p o t r e m m o anche inser i re un 

quar to condensa to re da 1 .000 mic ro fa rad a u m e n 

tando gli scat t i di S 4 da 3 a 4 per avere così a d i 

spos iz ione una quarta por ta ta che co r r i sponde reb 

be ad una mo l t ip l i caz ione x 1 . 0 0 0 . 

A p r ima v is ta la so luz ione del le res is tenze a 

va lore più al to, que l la c ioè che permet te l 'ut i l iz

zazione di una quarta portata, sembrerebbe la 

sodd is facente ; in prat ica però le cose sono un 

po d iverse in quan to co lo ro che p ropende ranno 

per ques ta s e c o n d a so luz ione dov ranno provve

dere il c o n t a s e c o n d i di una ef f icace s c h e r m a 

tura ( racch iudendo lo per e s e m p i o in una sca to la 

meta l l ica) per evi tare che il gate del fet r isult i 

in f luenzabi le da effett i capac i t i v i es tern i , c o m e 

que l lo di una m a n o , che po t rebbero al terare la 

p rec is ione del le misure , ment re c o n una real iz

zaz ione c o n res is tenze di va lore più b a s s o ( m o n 

tagg io da noi cons ig l ia to) non so rgono p rob lemi 

di s c h e r m a t u r a e si pot rà racch iudere l ' apparec

ch io in un s e m p l i c e con ten i to re di legno o p la 

st ica senza n e s s u n effetto co l la tera le . 

A n c h e in ques to caso però sarà oppo r tuno che 

le ca r casse meta l l i che de i c o m m u t a t o r i S1 ed 

S 2 r isul t ino co l legate a m a s s a , cioè c o n il f i lo di 

c o l l e g a m e n t o al negat ivo di a l imen taz ione . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il p roget to può essere real izzato nel m o d o che 

a c i a s c u n o pare mig l iore, qu ind i anche c o n un 

normale cablaggio a f i lo, comunque per agevola

re co loro che amano l 'estet ica, ed ancor più la fa

ci l i tà di mon tagg io , a b b i a m o creduto oppo r tuno 

appron ta r lo su c i rcu i to s t a m p a t o . 

In f ig . 2 e s s o è v is ib i le a g randezza natura le 

in m o d o che chi non vo lesse acqu is ta r lo possa 

r iportar lo sul rame ed au tocos t ru i rse lo . 

In f ig . 3 vi a b b i a m o invece r ipor tato in d i segno 

il m o n t a g g i o u l t imato in m o d o che sapp ia te esa t 

t amen te c o m e vanno inser i t i i vari c o m p o n e n t i 

nel c i rcu i to s t ampa to , e le d iverse c o n n e s s i o n i 

che and ranno n e c e s s a r i a m e n t e co l lega te ai c o 

mand i f issat i al panne l lo f ronta le del c o n t a s e 

cond i . 

Infatti tut te le res is tenze che f o r m a n o il par t i 

tore vanno sa ldate d i re t tamente sui te rmina l i 

dei c o m m u t a t o r i S1 ed S 2 e lo s t esso d icas i per 

quan to r iguarda gli e let t ro l i t ic i C 1 - C 2 - C 3 che 

vanno anch 'ess i f issat i sui te rmina l i di S 4 . 

Da l la base t ta del c i rcu i to s t a m p a t o si d ipar t i 

ranno anche i fili p roven ient i dagl i s c a m b i del re

lè, che. a b b i a m o c h i a m a t o A - B - C . C o m e si può de

durre dal lo s c h e m a elet t r ico di f ig. 1 nel relè, 

in cond i z i one di r iposo, il t e rm ina le cent ra le del 

dev ia tore , que l lo c o n t r a s s e g n a t o c o n B, si t rova 

in con ta t to c o n A mentre a relè ecc i ta to lo s tesso 

te rmina le , c ioè s e m p r e B, va a con ta t to c o n il ter

mina le C. 

Qu ind i se des ide r i amo che a relè ecc i ta to si ab 

bia es te rnamen te un con ta t to e le t t r ico che venga 

a manca re d o p o il t e m p o pre f issa to ( come nel c a 

so di c o m a n d o di un ingrandi tore per fotograf i) 

occorrerà usufru i re dei contat t i B - C ; se al con t ra 

rio v o g l i a m o invece che dopo il l asso di t e m p o 

pref issato , ad e s e m p i o , si a c c e n d a una l a m p a d a 

e r imanga in funz ione f ino a che non p ig i amo il 

pu lsante S 5 , a l lora i contat t i da ut i l izzare sa ran 

no i B - A . Ne l la sce l ta del le res is tenze che fo rme

ranno i due part i tor i da R1 a R 1 0 e da R1 1 a R 2 0 

dovete or ientarv i su t ipi che a b b i a n o una to l le ran

za del 2%, o al m a s s i m o del 5%, d i ve rsamen te , 

se non vi sarà poss ib i le t rovarne c o n ta le p rec i 

s ione , pr ima di p rovvedere a sa ldar le su i c o m m u 

tator i sarà oppo r tuno che ne cont ro l l ia te il va lore 

c o n un o h m e t r o sca r tando poi quel le che si d i s c o 

s tano t roppo dal va lore r ich iesto. 

Essendo infatti il nostro un apparecchio di ot

t ima prec is ione, se non sceg l ie re te con accuratez

za le res is tenze da impiegare vi potrebbe ben iss i 

mo accadere che, con res is tenze prese a caso e 

non control late, tra uno scat to e l 'altro si notino 

del le sens ib i l i d i f ferenze di tempo ed invece dei 

1-2-3-4 ecc . secondi vi t roviate ad avere tempi di 

1-2, 2-3, 1-3, 9 ecc. second i , var iazioni queste pro

dotte dalle di f ferenze del va lore res is t ivo dei 

component i impiegat i r ispetto a quel l i che sono 

r ichiest i dal c i rcu i to. 

Una volta terminato il montaggio, sarà necessa

rio regolare il mol t ip l icatore del tempo formato, 

c o m e a b b i a m o det to, dai c o n d e n s a t o r i C 1 - C 2 - C 3 . 

Poiché anche in ques to c a s o sarà mo l to dif f i 

c i le che il va lore segna to su l l ' i nvo luc ro degl i 
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Fig. 3 I vari componenti del contasecondi andranno 
sistemati sul circuito stampato o nel modo visibile 
in figura. I terminali posteriori del relè risultano al di 
fuori delle tracce di rame, in quanto le stesse ver
rebbero a trovarsi quasi a contatto con le vicine, per 
cui occorrerà provvedere a collegarli tramite dei 
corti spezzoni di filo di rame. 

Inoltre sui commutatori sono state disegnate non 
tutte le resistenze necessarie in quanto il riportarle 
tutte poteva dare adito a confusione. È ovvio che 
nella realizzazione pratica dovete provvedere ad in
serire anche quelle che non risultano dal disegno ed 
espressamente le R1-R2-R3-R4 per S1 e le R17-
R18-R19-R20perS2. 
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s tess i co r r i sponda esa t tamen te al va lore ef fet t i 

vo , che dov rebbe essere di 1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 0 m ic ro 

farad (noi ed e s e m p i o su 2 0 condensa to r i da 1 0 0 

mic ro fa rad contro l la t i so l amen te 1 aveva la c a p a 

c i tà g ius ta , mentre il va lo re degl i altri osc i l lava 

tra gli 8 5 e i 1 2 0 microfarad) per tarare esa t ta 

men te il nost ro c o n t a s e c o n d i sui t emp i vo lu t i , 

a b b i a m o p rovvedu to ad inserire i tre t r i m m e r 

R 2 4 - R 2 5 - R 2 6 che , c o m m u t a n d o s i in a b b i n a m e n 

to ad S 4 a s s i e m e ai condensa to r i C 1 - C 2 - C 3 p o s 

sono correggerne le eventual i to l leranze. 

Per effettuare la taratura dei tempi esatt i pote

te procedere.ne l modo seguente : si inizierà con il 

c o m m u t a t o r e S1 c o m m u t a t o sul la pos i z ione « 0 », 

c o n S 2 sul la pos iz ione 10 e c o n S 3 - S 4 p red i spo 

sto sul la mo l t ip l i caz ione x 1 . 

S i co l legherà qu ind i ai conta t t i B C del relè una 
l ampad ina a l imenta ta da urta pila in m o d o da po
ter cont ro l la re v i s i vamente il t e m p o di a t t acco e di 
s t a c c o del relè. 

C r o n o m e t r o al la m a n o si p remerà il pu lsante 

e si cont ro l le rà se la l ampad ina r imarrà a c c e s a 

per un t e m p o esat to di 10 s e c o n d i ; se così non 

a c c a d e s s e andrà regolato paz ien temen te il t r im

mer R 2 4 f ino ad o t tenere la p rec is ione vo lu ta . 

Qua lo ra poi anche ruo tando c o m p l e t a m e n t e il 

t r i m m e r non si r iusc isse ad ot tenere quan to ri

ch ies to , ciò vorrà dire che il va lore del c o n d e n 

satore C1 di d i scos ta t roppo , c a u s a una eccess i va 

to l le ranza , da que l lo ausp i ca to , per cu i occo r re 

rà p rovvedere ad una d o v e r o s a sos t i tuz ione . 

Ot tenut i inf ine quest i p r imi 10 s e c o n d i si c o m 

muterà S 3 - S 4 nel la pos iz ione co r r i sponden te ai 

x 1 0 e l asc iando i m m u t a t e le pos iz ion i deg l i altri 

c o m m u t a t o r i d o v r e m o ot tenere un t e m p o di 1 0 0 

second i (vale a dire di 1 m inu to e 4 0 second i ) . 

Se non s ie te nati c o n la c a m i c i a e non avete 

una for tuna s facc ia ta ben d i f f ic i lmente ot terrete 

di p r imo acch i to quan to des ide ra te : dove te al lora 

manov ra re il t r immer R 2 5 f ino ad o t tenere i r isu l 

tati r ichiest i c o m p o r t a n d o v i esa t tamen te c o m e 

nella ope raz ione p receden te . 

S i passerà quindi al control lo del tempo con S3-

S4 commutato nel la posiz ione x100 che dovrà 

co r r i spondere , c o n gTi altri c o m m u t a t o r i f iss i nelle 

pr imi t ive pos iz ion i , ad un t e m p o di 1 ,000 s e c o n 

di (16 minut i e 4 0 second i ) ; per o t tener lo qua lo 

ra ci f osse ro del le d i f ferenze (cosa mo l to faci le) 

si dovrà operare sul t r i m m e r R 2 6 . 

Eventua l i cor rez ion i di una certa ent i tà t rat

t ando di condensa to r i c o n valore ef fet t ivo infer io

re al r ich iesto, si p o s s o n o ot tenere c o l l e g a n d o in 

para l le lo al condensa to re in d i fet to altri e le t t ro l i 

t ic i di o p p o r t u n o va lore. 

Se poi non aves te s o t t o m a n o dei c o m p o n e n t i 

di g rande capac i tà c o m e r ichiest i da l c i rcu i to 

potete p rovvedere co l l egandone in para l le lo 

tant i f ino ad ot tenere il va lore totale r i ch ies to ; ad 

e s e m p i o , per i 1 0 0 mic ro fa rad potete r ip iegare 

col legando due condensator i da 50 microfarad 

e per 1.000 microfarad si possono ut i l izzare due 

elet t ro l i t ic i da 500 microfarad in paral le lo o 

quattro da 250 microfarad, anch 'ess i in paral le lo, 

correggendol i poi con condensator i da 10 o da 50 

microfarad. 

Te rm ina ta c o n sodd is faz ione la ta ra tura , po te 

te ora racch iudere il tu t to entro un qua ls ias i c o n 

ten i tore b a d a n d o che ques t ' u l t imo abb ia le d i 

mens ion i suf f ic ient i anche per con tenere , oltre 

ai vari c o m p o n e n t i del p roget to , a n c h e le 3 pi le 

da 4 , 5 volt co l lega te in ser ie necessar ie per l 'a

l imen taz ione . 

C o m e u l t imo f a c c i a m o presente ai nostr i let

tori che , v o l e n d o , si può provvedere al la a l i m e n 

taz ione del p roget to con un a l imenta to re in a l 

te rnata , a pat to che ques to risult i s tab i l i zza to 

a l m e n o c o n un d iodo Zene r ed a c c u r a t a m e n t e f i l 

t rato per ev i tare che le f lu t tuaz ion i d i cor ren te 

p o s s a n o inc idere s favo revo lmen te sul la p rec i s io 

ne del c o n t a s e c o n d i . 
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un PREAMPLIFICATORE HI-FI 

con 4 TRANSISTOR al CILICIO 

Il progetto che presenteremo in questo articolo si 
differenzia da ogni altro analogo già presentato 
perché in esso sono inclusi pure due filtri per elimi
nare il fruscio prodotto dalle puntine ed il « rum
ale », cioè il rimbombo eventualmente causato dal
la particolare costruzione od installazione del gi
radischi. 

Il p reampl i f i ca to re -è un po ' il cuore di un qua l 

s ias i amp l i f i ca to re H i -F i e da e s s o d i pende in gran 

parte la qual i tà del suono r iprodot to . 

Infatti è il p reampl i f i ca to re che deve r icevere 

il debo le - segna le p roven ien te da un p ick -up , dal le 

tes t ine di un registratore o da un m ic ro fono , s e 

gna le la cu i in tens i tà no rn ra lmen te si aggi ra sui 

mi l l ivol t e che deve essere amp l i f i ca to , senza 

a lcuna d is to rs ione , f ino a ragg iungere l ivel l i a b b a 

s tanza a m p i da poter p i lo tare uno s tad io f inale di 

po tenza . 

Ol t re a ques ta qual i tà che p o s s i a m o def in i re 

c o m e principale., un buon p reamp l i f i ca to re deve 

possedere anche un 'a l t ra cara t te r i s t i ca : esso 

n e c e s s a r i a m e n t e deve esse re p rovv is to di s p e 

cial i filtri equa l i zza to r i , se lez ionab i l i di vo l ta in 

vo l ta t rami te un c o m m u t a t o r e , capac i di rendere 

la r isposta l ineare i n , m o d o da poter la adat tare 

per fe t tamente al le pecu l iar i tà di reg is t raz ione 

dei d isch i da r iprodurre. 

Ques t i fi ltri dov ranno inoltre p rovvedere ad 

equi l ibrare le d iverse tens ion i in ent rata che lo 

g i camen te p o s s o n o var iare in in tens i tà , se , per 

e s e m p i o , invece di un p i ck -up ci c o l l e g h i a m o , 

in ent ra ta , un m ic ro fono oppure p re lev iamo il 

segna le da un m a g n e t o f o n o . 

Ol t re a tut te ques te necessa r ie par t ico lar i tà 

d o b b i a m o anche agg iungere i cont ro l l i di t ono , 

per poter esa l ta re a p i a c i m e n t o ora le note b a s s e . 

ora gli acu t i , un con t ro l lo per il v o l u m e , in m a n i e 

ra da dosare a vo lon tà la po tenza del segna le in 

usc i ta e, se l 'ampl i f icatore è s te reo, c o m e ogg i 

g iorno è mo l t o fac i le che s i a , d iventa necessar io 

anche un cont ro l lo di b i l anc iamen to . 

Tut te ques te cara t te r is t i che a t tua lmen te sono 

di regola present i in ogn i p reampl i f i ca to re che si 

r ispett i , ma per co lo ro che des ide rano qua l cosa 

di meg l i o ciò non è ancora suf f ic iente. 

N o n d o b b i a m o infatt i d imen t i ca re che non s e m 

pre le inc is ion i sui d i sch i r isu l tano di qual i tà per

fet ta, che i d i sch i d o p o un cer to t e m p o di asco l to 

i nvecch iano de te r io randos i , che il g i rad isch i che 

a b b i a m o acqu is ta to o che ci è s ta to regalato non 

cos ta 5 0 . 0 0 0 o più lire, m a a vo l te anche mo l to 

m e n o senza contare che le punt ine p o s s o n o 

essere di qual i tà scaden te o c o n s u m a t e . 

Ques t i s o n o tutt i fat tor i che in f lu i scono nega 

t i vamen te su l la , r ip roduz ione ; poi anche se il 

p reampl i f i ca to re d o v e s s e essere perfet to, cioè 

con una banda passan te abbas tanza a m p i a da 

inc ludere tutte le f requenze acus t i che udibi l i , 

fo rse anche propr io per q u e s t o motiv,o v e n g o n o 

esa l ta te le m a n c h e v o l e z z e degl i altri c o m p o n e n t i 

il c o m p l e s s o che si t r aduc ono in una esa l taz ione 

del f rusc io de l la pun t ina che scor re sul d i sco 

c o n s u m a t o al pun to da rendere inacce t tab i le la 

r ip roduz ione, in un fas t i d ioso « rumble » e in tutti 

queg l i i nconven ien t i che sa rebbe oppo r tuno e l i -
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DISTORSIONE ARMONICA 
RAPPORTO S E G N A L E / D I S T U R B O 
B A N D A P A S S A N T E 
EFFICACIA CORREZIONE TONI BASSI 
EFFICACIA CORREZIONE TONI ACUTI 
EFFICACIA CORREZIONE TONI MEDI 
FILTRO P A S S A B A S S O frequenza di taglio 
FILTRO P A S S A ALTO frequenza di taglio 

= 0,1% 
= 1 0 0 d B 
• da 16 a 100.000 hertz a +7-0 ,5 dB 

+ / - 1 6 d B a 20 hertz 
-- / - 15 dB a 20.000 hertz 

> / - 23 dB a 1.000 hertz 
= a 10.000 : hertz 18 dB/ottava 
^ a 30 hertz 12 dB/ottava 

PICK-UP MAGNETICO 
Impedenza d'entrata -
sensibilità = 
correzione R.I.A.A = 

50.000 ohm 
6 millivolt 
+ / - 1 dB 

PICK-UP C E R A M I C O 
Impedenza entrata = 
Sensibilità = 
Responso lineare -

50.000 ohm 
130 millivolt 
+ / - 1 dB 

ENTRATA RADIO 0 TUNER 
Impedenza d'entrata = 
Sensibilità -

50.000 ohm 
140 millivolt 

M ICROFONO 
Impedenza d'entrata = 
sensibilità = 

50.000 ohm 
1,4 millivolt 

ENTRATA TESTINA MANGIANASTRI 
Impedenza d'entrata = 50.000 ohm 
sensibilità = 4,5 millivolt 
Correzione CCIR = +/-1 dB 

minare p r ima che p o s s a n o ragg iungere lo s tad io 
f ina le de l l ' amp l i f i ca to re di po tenza . 

E c c o perché noi , q u a n d o ci s i a m o dec is i a 
met tere a pun to un nuovo p reampl i f i ca to re H i - F i , 
a b b i a m o vo lu to prendere in cons ide raz ione anche 
tutt i quest i fat tor i i n c l udendo nel nost ro proget to 
una rete di fi ltri che s a r a n n o quan to mai utili per 
ragg iungere un grado di r ip roduz ione sono ra ve ra 
mente perfet ta e pr iva di ogn i d i fet to. 

Le agg iun te che d i f fe renz iano il nost ro at tuale 
p roget to da ogni altro f inora p resen ta to si p o s s o 
no dedurre dal la tabe l la del le cara t te r is t i che 
cost ru t t i ve seguen t i : 
C O N T R O L L O TONI M E D I = c o n o s c i u t o anche 

con il nome ing lese di « L O U D N E S S C O N 
T R O L ». Q u e s t o c o m a n d o serve per int ro
durre una esa l taz ione dei ton i bass i ed 
alti in m o d o da c o m p e n s a r e l 'apparente 
a t tenuaz ione di tal i ton i a s e c o n d a "del 
v o l u m e . 
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F I L T R O P A S S A B A S S O = il suo n o m e ing lese 

è di « S C R A T C H ». Il c o m p i t o di ques to 

f i l t ro è que l lo di tag l iare le note più alte 

per cu i esso r isulta u t i l i ss imo per e l im inare 

quel f as t i d ioso f rusc io cara t ter is t ico dei 

d i sch i v e c c h i o spo rch i o rigati o de l la p u n 

t ina già t roppo c o n s u m a t a . 

F I L T R O P A S S A A L T O = c o n o s c i u t o anche c o n 

il n o m e di « R U M B L E » esso e l im ina tutt i 

i rumor i a b a s s i s s i m a f requenza , c ioè al 

di so t to dei 2 0 hertz. Esso serve per ev i 

tare eventua l i r i m b o m b i causa t i da una 

d i fe t tosa ins ta l laz ione del g i rad isch i , del 

m a g n e t o f o n o oppure da v ibraz ion i del p ick-

up non per fe t tamente mo l legg ia to . 

S e in pra t ica il con t ro l lo dei med i può r iuscire 

g radevo le per esa l tare i ton i da noi prefer i t i , r i

c o r d i a m o che i filtri di p a s s a basso e di p a s s a 

al to, se non c'è necess i tà , vanno n o r m a l m e n t e 

e s c l u s i , c ioè portat i nel la pos i z ione di r iposo. 

Q u e s t a tabe l la c r e d i a m o che s ia , a n c h e per i 

più es igen t i , un o t t imo b ig l ie t to da v is i ta per il 

nos t ro p reampl i f i ca to re perc iò a b b a n d o n i a m o i 

cu l tor i de l le cara t te r is t i che per passare ad una 

Componenti 

R1 = 47.000 ohm 
R2 -- 2.200 ohm 

,R3 ^ 47.000 ohm 
*R4 = 33.000 ohm 

R5 150.000 ohm 
R6 = 150.000 ohm 
R7 = 120.000 ohm 
R8 220ohm 

• R9 = 47.000 ohm 
R10 56.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 6.800 ohm 
R13 180.000 ohm 
R14 = 8.200 ohm 
R15 = 3.900 ohm 
R16 - 150 ohm 
R17 i 1.000 ohm 
R18 10.000 ohm 
R19 150 ohm 
R20 60.000 ohm potenz. logaritmico 
R21 82.000 ohm 
R22 10.000 ohm 
R23 * 2.200 ohm -ì 
R24 = 2.200 ohm 
R25 = 2.200 ohm 
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R26 = 47 000 ohm C9 - 680 pF. 

R27 = 47.000 ohm C10 = 1 microF. a carta 

R28 = 10.000 ohm C11 = 220 pF. 

R29 = 680.000 ohm 47.000 pF. 

R30 = 5.600 ohm C T S ^ 3.300 pF. 

R31 = 3.300 ohm -, C44 = 3.300 pF. 

R32 = 3.300 ohm 10.000 pF. 

R33 = 25.000 ohm potenz. logaritmico 100.000 pF. a carta 

R34 = 3.300 ohm C T7-. = 100.000 pF. a carta 

R35 = 3.300 ohm C18 = 10 microF. 12 volt elettrol. 

R36 = 25.000 ohm potenz. logaritmico C19 = 10.000 pF. 

R37 = 47.000 ohm C20 = 220.000 pF. a carta 

R38 = 180.000 ohm C21 = 220.000 pF. a carta 

R39 = 1.200 ohm C22 = 30 mF. elettrolitico 12 volt 

R40 = 2.700 ohm C23 = 5 mF. elettrolitico 12 volt 

R41 = 1.800 ohm C24 = 10 mF. elettrolitico 12 volt 
R42 = 25.000 ohm potenz. lineare C25 = 100 mF. elettrolitico 12 volt 
R43 = 25.000 ohm potenz. logarit. TR1 = transistor al silicio tipo BC154 o BC281C 

CI = 25 microF. 12 volt elettrol. TR2 = transistor NPN al silicio tipo BC113 
C2 = 100 microF. 30/40 volt elettrol. TR3 = transistor NPN al silicio tipo BC113 
C3 = 100 microF. 30/40 volt elettrol. TR4 = transistor NPN al silicio tipo BC113 
C4 = 100 microF. 30/40 volt elettrol. SI = deviatore a levetta 

= 15.000 pf; S2 = commutatore a 4 posizioni 1 via 
,C6 = 33.000 pF. e S3-S4 doppio deviatore a slitta 
C7 = 10.000 pF. S5-S6 ooppio deviatore a slitta 
C8 = 100 microF. 30/40 volt elettrol. ì Alimentazione dai 27 ai 30 volt 
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det tag l ia ta desc r i z ione del f u n z i o n a m e n t o d e l 

l ' apparecch io . 

O s s e r v a n d o lo s c h e m a e le t t r ico di f ig . 1 si no

terà c o m e il p reampl i f i ca to re s ia do ta to di due 

entrate che p o s s o n o essere sepa ra tamen te in 

ser i te nel c i rcu i to t rami te il dev ia to re ind icato 

c o n la s ig la S 1 . 

Di ques te due la p resa che si co l l ega d i re t ta

mente al dev ia to re serve per i segna l i p roven ien t i 

da un qua ls ias i m i c ro fono oppure per quel l i d e 

rivati d i re t tamen te dal la t e s t i n a . m a g n e t i c a di un 

mang ianas t r i o di un reg is t ra tore, l 'altra invece 

è p rovv is ta di un part i tore c o m p o s t o dal le due 

res is tenze R1 ed R2 e serve per inserire in ingres

so i segna l i p roven ien t i da un tuner o da un p ick-

up di qua l s i as i t ipo. 

Il p r imo s tad io p reampl i f i ca to re è cos t i tu i to da 

un t rans is to r al s i l i c io P N P (p rec isamente un 

B C 1 5 4 del la S G S ) che può even tua lmen te anche 

essere sos t i tu i to da un B C 2 8 1 C. 

La sce l ta di ques to t ipo di t rans is to r P N P , che 

oltre a tut to non è mo l to c o m u n e , è s ta ta mo t i va 

ta dal fa t to che le nostre i nnumerevo l i prove ce 

lo hanno ind ica to tra tutt i quel l i provat i c o m e 

l 'un ico in g rado di o t tenere que l l ' o t t imo rappor to 

segna le /d i s tu rbo al quale s i a m o arr ivat i , c o n s e n 

tendoc i così di e l im inare la magg io r parte di que i 

fas t id ios i f rusc i i o ronzii che si può dire non man

chino mai nei preampl i f icator i , anche in quel l i di 

ott ima qual i tà. 

Ne l nos t ro proget to , graz ie anche ai c o m p o 

nent i che a b b i a m o ut i l izzato, ques to i nconve 

niente è s ta to invece c o m p l e t a m e n t e e l im ina to . 

Il segna le , dal co l le t tore di T R I , p a s s a poi d i 

re t tamente a l la base del t rans is to r T R 2 che c o n 

s is te ques ta vo l ta in un N P N al s i l ic io t ipo B C 1 1 3 

s e m p r e de l la S G S . 

Tra il co l le t to re di T R 2 e l 'emet t i tore di TR1 

t r ov iamo inser i t i i filtri di equa l i zzaz ione che 

s tab i l i s cono una con t ro reaz ione se le t t iva sul 

p reamp l i f i ca to re in m o d o da c o m p e n s a r e la curva 

di reg is t raz ione dei d isch i e dei p i ck -up imp iega t i . 

Ques t i fi ltri s o n o se lez iona t i vo l ta per vo l ta dal 

c o m m u t a t o r e S 2 e v a n n o scel t i in base al t ipo di 

genera tore di segna l i app l i ca to in entrata al 

p reamp l i f i ca to re . 

Fig. 4 II circuito stampato per. una realizzazione 
completa di tutti i componenti necessari alla co
struzione del nostro preamplificatore in versione 
mono è quello che risulta in figura. 
Le dimensioni sono esattamente quelle del nostro 
prototipo quindi non dovete fare altro che riportar
le integralmente, questo a meno che non vogliate 
ottenere un complesso più piccolo per cui la figura 
vi potrà servire egregiamente da base di partenza 
per realizzarne uno secondo il vostro desiderio. 
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Fig. 5 Per facilitarvi nel montaggio di tutti i com
ponenti in questa figura potete dedurre come essi 
siano stati inseriti nei vari fori. Naturalmente dovete 
fare attenzione alla polarità dei condensatori elet
trolitici, che risulti esattamente come appare in 
figura, ed alla connessione dei terminali dei transi
stor. 



Fig. 6 II circuito stampato che appare descritto in 
questa figura è quello riferito ad un montaggio nella 
seconda versione descritta nell'articolo. Nella scel
ta tra i due tipi di montaqqio potete optare indiffe
rentemente per ciascuno dei due a seconda del vo
stro gusto. Consigliamo però questa versione se de
siderate ottenere un complesso stereo. Anche que
sto circuito stampato è a vostra disposizione già 
inciso se non avete intenzione di autocostruirvelo. 

La pos iz ione del c o m m u t a t o r e d ipende qu ind i 

dal t ipo di genera to re per c u i : 

La pos iz ione 1 verrà sce l t a q u a n d o in entrata 

sarà app l i ca to un m ic ro fono . 

La pos iz ione 2 q u a n d o invece il segna le proverrà 

da un tuner o radio. 

La pos iz ione 3. sarà c o m m u t a t a se c i co l l eghe re 

m o c o n un mang ianas t r i o regis t ratore. 

La pos iz ione 4 servirà per tutt i i t ipi di p i ck -up . 

Dal s e c o n d o t rans is to r il segna le , t rami te il 

condensa to re e le t t ro l i t ico C 8 , verrà qu ind i app l i 

ca to al corret tore f i s i o log i co per il con t ro l lo dei 

ton i med i , cos t i tu i to dal po tenz iome t ro R 2 0 , 

ed inf ine passerà al p r imo f i l t ro a d o p p i o T « pas 

sa b a s s o » ed al f i l tro a T « passa al to ». 

F a c c i a m o prasente al let tore che i dev iator i 

S 3 - S 4 s o n o abb inat i e così pure gli S 5 - S 6 ed 

in prat ica s o n o cost i tu i t i da un dopp io dev ia to re 

a s l i t ta , o levet ta , che , c o m m u t a t i ve rso l 'altro, 

e s c l u d o n o il f i l tro ed , al con t ra r io , ve rso il basso , 

lo i nse r i scono . 

Ev en tua l men te ques t i f i l tr i non d o v e s s e r o inte

ressare a q u a l c u n o , si po t ranno t ranqu i l l amen te 

e l im inare c o l l e g a n d o d i re t tamen te i due c o n d e n 

satori C11 e C18, prat icamente come v iene a tro

vars i il c i rcu i to quando i deviator i sono spostat i 

verso l'alto a guisa pont ice l lo di cor toc i rcu i to . 

Il te rzo t rans is to r che t r o v i a m o inser i to nel 

nost ro s c h e m a è anco ra un N P N al s i l ic io t ipo 

B C 1 1 3 e funz iona da adat ta to re d ' i m p e d e n z a . 

Su l l ' usc i t a di ques to t rans is to r v e n g o n o app l i 

cat i i c o m a n d i dei ton i acu t i e dei ton i bass i , del 

t ipo B A X A N D A L L , e da ques t i , a t t raverso il c o n 

densa to re C 2 2 , il segna le passerà al la base del 

quar to t rans is tor , s e m p r e in N P N del t ipo B C 1 1 3 , 

la cu i funz ione è que l la di amp l i f i ca to re se le t t ivo 

la cu i banda di f requenza è de te rm ina ta da l la p o 

s iz ione dei due po tenz iomet r i R 3 3 - R 3 6 . 

Il segna le amp l i f i ca to e p re leva to a t t raverso il 

condensa to re C 2 4 verrà inf ine inser i to ai cap i del 

po tenz iome t ro R 4 2 , que l lo di « b i l a n c i a m e n t o ». 

Q u e s t o po tenz iome t ro può a n c h e essere o m e s 

so se l 'ampl i f i ca tore è di t ipo M O N O , ma r isulta 

i nd i spensab i le per una ve rs ione S T E R E O , anzi 

addir i t tura in ques to c a s o dovrà r isul tare del 

t ipo dopp io , c o m e del resto ogn i al tro c o m a n d o , 

r i co rdandos i inoltre che in fase di m o n t a g g i o se 

nel p reampl i f i ca to re che cos t i t u i sce il cana le 

dest ro (o s in istro) c o l l e g h i a m o a m a s s a il t e rm i 

nale dest ro , nel l 'a l t ra sez ione p reampl i f i ca t r i ce 

si dovrà co l legare a m a s s a il t e rm ina le s in is t ro 

(o v iceversa) in man ie ra che ruo tando il perno 

del po tenz iome t ro sudde t to da una par te si a u 

men ta i l ' v o l u m e in un cana le e lo si d im inu i sce 

p ropo rz iona lmen te nel l 'a l t ro cana le , e, ruo tando 

invece in s e n s o cont ra r io si o t t iene il r isul tato 

o p p o s t o . 
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Fig. 7 Anche per la seconda versione vi abbiamo 
rappresentato in figura come vanno sistemati tutti 
i componenti necessari. Come potete notare man
cano quelli che devono provvedere al comandi dei 
toni e del volume i quali vanno realizzati a parte 



Il b i l a n c i a m e n t o dei due preampl i f i ca to r i cor r i 

s p o n d e in l inea di m a s s i m a al la pos iz ione del la 

m a n o p o l a che co r r i sponde a metà co r sa . 

A l po tenz iome t ro di b i l anc i amen to fa rà , c o m e 

u l t imo, segu i to il po tenz iome t ro di v o l u m e vero 

e propr io che nel lo s c h e m a v iene ind ica to da l la 

s ig la R 4 3 . 

Nel la rea l izzaz ione del nostro p reampl i f i ca to re 

a b b i a m o dovu to tenere p resen te un u l t imo pro

b l e m a , que l lo che si r i fer isce al la t ens ione di 

a l imen taz ione . 

Infatti un p reampl i f i ca to re di cara t ter is t iche 

ecce l len t i c o m e ques to deve avere la possib i l i tà 

di essere ada t ta to a qua ls ias i s tad io f ina le di B F 

e po iché se ne p revede l ' imp iego in a b b i n a m e n t o 

c o n ampl i f i ca to r i dotat i di po tenze super ior i ai 

10 watt, cons iderando che tali ampl i f icator i fun

zionano di sol i to con tens ion i normalmente con

tenute tra i 2 5 e i 3 0 vol t , a b b i a m o prev is to 

per esso una a l imen taz ione con una tens ione 

med ia di 2 7 - 3 0 volt . 

Qu ind i p o s s i a m o co l legar lo d i re t tamente a 

c o m p l e s s i che abb iano una tens ione m i n i m a di 

2 5 volt ment re des ide rando abb inar lo con a m 

pl i f icator i che abb iano tens ion i super io r i ai 3 0 

volt sarà suf f ic iente inser i re una res is tenza di 

cadu ta d i s a c c o p p i a n d o l a con un condensa to re 

e let t ro l i t ico da 1 0 0 mic ro fa rad in m o d o da ot te

nere una tens ione che si aggir i sui 3 0 vol t . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Nel la rea l izzaz ione prat ica del nostro proget to , 

v is to che e s s o p u ò in teressare una fol ta sch ie ra 

di amato r i , a b b i a m o c o m e so l i to s f rut tato la 

tecn ica dei c i rcu i t i s t ampa t i per poter avere, a 

Fig. 3 S©non volete acquistare il circuito stampato 
qià inciso potete ricopiare su una basetta per cir
cuiti stampati il disegno che appare in fiqura. 
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cos t ruz ione u l t ima ta , un proget to che non sf igur i 

accan to a que l l i di t ipo c o m m e r c i a l e di prezzo 

ben più e leva to . 

Ò v v i a m e n t e il c i rcu i to s t a m p a t o che noi a b b i a 

m o p rege t ta to può anche essere no tevo lmen te 

min ia tu r i zza to , c o l l e g a n d o per e s e m p i o tutte le 

res is tenze e i condensa to r i in pos iz ione ver t ica le , 

ma in cons ide raz ione che mol t i lettori non hanno 

e c c e s s i v a d i m e s t i c h e z z a con i lavor i t roppo in 

p i cco lo ( spec ia lmen te per quan to r iguarda le 

sa ldature) c o n un a g g l o m e r a t o di c o m p o n e n t i 

che , seppure v i c i n i ss im i , non d e v o n o tut tav ia 

andare in con ta t to fra di loro a b b i a m o prefer i to 

abbonda re nelle d i m e n s i o n i c o l l o c a n d o tutt i i 

c o m p o n e n t i o r i zzon ta lmen te . 

Fig. 2 Per effettuare un montaggio separato dei 
componenti che interessano la regolazione dei toni 
e del volume con il preamplificatore in versione ste
reo il disegno riportato in figura è proprio quello 
che ci vuole per voi. Se i potenziometri non saranno 
esattamente delle dimensioni richieste dal circuito 
stampato che vi proponiamo basterà che pieqhiate 
i piedini deqli stessi in modo da poterli aqevolmen-
te infilare nei fori contrasseqnati. 

A questa conc lus ione s iamo giunti anche pen

sando che il mobi le adatto per contenere tutti i 

c i rcu i t i , c o m p r e s i gli s tad i f ina l i , può essere real iz

zato di d i m e n s i o n i adat te . 

In ogn i m o d o co lo ro che des ide rasse ro un cir

cu i to più r idot to e c o m p a t t o po t ranno au toco -

st ru i rse lo p r e n d e n d o spun to dal nost ro mode l l o . 

Inoltre, s e m p r e per c o n c e d e r e altre possib i l i tà 

di sce l t a , a d i f ferenza deg l i altri proget t i f inora 

presenta t i , ci s i a m o conv in t i a real izzare il nostro 

proget to in dup l i ce vers ione di cui una prevede la 

rea l izzaz ione a parte del c i rcu i to s t a m p a t o relat ivo 

ai c o m a n d i de i ton i acut i e de i ton i bass i per un 

m o n t a g g i o s te reo. 

C o m u n q u e , non v o l e n d o c o m p l i c a r e il p roget 

to q u a n d o non c'è necessi tà , a b b i a m o proget

ta to un u l t imo c i rcu i to s t a m p a t o che prevede 

l ' inser imento di tut t i i c o m p o n e n t i necessar i 

al la rea l i zzaz ione , c o m p r e s i i f i l tr i p a s s a basso 

e passa al to, i c o m a n d i di t ono , ecc . 

A l let tore la dec i s i one sul la sce l ta , fra tutte le 

so luz ion i p rospe t ta te , di que l la che r i terrà più ido

nea alle sue es igenze . 

CIRCUITO S T A M P A T O C O M P L E T O 

In iz ieremo i l lus t randov i il mon tagg io c o n tutt i 

i c o m p o n e n t i su di un un i co c i rcu i to s t ampa to 

(esc lus i i f i ltri di equa l i zzaz ione che ver ranno 

app l ica t i d i re t tamen te sul c o m m u t a t o r e S2 ) che 

a b b i a m o p rovvedu to a r iportarvi in f ig . 2 a g ran 

dezza natura le che vo i pot re te r iportare in tegra l 

mente su di una baset ta per c i rcu i t i s t ampa t i dal 

lato del rame. 

In f ig . 3 invece è v is ib i le la d i spos i z ione di tutt i 

i c o m p o n e n t i c o m e v a n n o inseri t i nei r ispett iv i 

fori . 

C o m e r isul terà pa lese dal d i segno del m o n t a g 

gio v o g l i a m o farvi notare che c o m e c o n d e n s a 

tor i di a c c o p p i a m e n t o a b b i a m o ut i l izzato degl i 

e let t ro l i t ic i g i a p p o n e s i ver t ica l i in quan to o c c u 

pano m e n o spaz io di quel l i or izzonta l i . 

L o g i c a m e n t e , pote te serv i rv i di c o m p o n e n t i 

or izzonta l i a pat to che p rovved ia te ad inserir l i 

ve r t i ca lmen te nel c i rcu i to s t a m p a t o , a c q u i s t a n d o 

na tu ra lmente de i condensa to r i m in ia tu ra da 

1 0/1 5 volt lavoro. 

Q u e s t a p rec isaz ione può anche s e m b r a r e s u 

perf lua m a non ra ramente a b b i a m o po tu to vedere 

in mon tagg i esegu i t i da let tor i degl i e let t rol i t ic i 

da 8 - 1 0 m ic ro fa rad 2 5 0 V / l e propr io da cos to ro 

ci e rano p iovu te cr i t i che in quan to le d imens ion i 

di tal i c o m p o n e n t i non e rano con facen t i a quel le 

che appar i vano da i d isegn i prat ic i . 

Per ques t i lettori p r e c i s i a m o inoltre che tut te 

le res is tenze imp iega te s o n o da 1/4 di wat t e che 

res is tenze a w a t t a g g i o magg io re non co r r i spon 

de ranno o v v i a m e n t e al le d i m e n s i o n i r i scon t rab i 

li nel nost ro c i rcu i to , perc iò non va le la pena ri

spa rm ia re p o c h e cen t ina ia di lire per avere al la 

f ine un mon tagg io es te t i camen te imper fe t to e 

con fus iona to . 

A b b i a m o a n c h e p rovvedu to a con t radd i s t i ngue 

re bene i fori di pre l ievo da i qual i par t i ranno i re

lativi co l l egamen t i per i dev ia to r i , i po tenz iomet r i 

ed i c o m m u t a t o r i , c o m e ch ia ramen te appare dal 

d i segno di f ig . 3 . 

P o s s i b i l m e n t e ce rca te di usare s e m p r e del c a 

vet to s c h e r m a t o per ev i tare eventua l i . ronzi i ed 

a tale s c o p o procura te che le c a r c a s s e meta l l i 

che de i c o m a n d i (po tenz iomet r i , c o m m u t a t o r i e 

deviator i ) s i ano in c o l l e g a m e n t o c o n la m a s s a . 

In prat ica po iché ques t i sa ranno f issat i su l 

f ronta le di a l l um in io del mob i l e , sarà suf f ic iente 

che dal te rm ina le di m a s s a de l l ' a l imen taz ione si 

d ipar ta un f i lo che , co l l ega to al la c a r c a s s a di un 

po tenz iome t ro , p rovvedere a met tere a m a s s a 

tut to il f ronta le . 

VERSIONE S E C O N D A 

Nel la s e c o n d a vers ione di m o n t a g g i o del nost ro 

p reampl i f i ca to re s o n o invece stat i esc lus i dal 

c i rcu i to p r inc ipa le tut t i i c o m p o n e n t i relat ivi ai 
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fi ltri di passa basso e passa al to e que l l i de i c o n 

trol l i di t ono che r isu l teranno a parte. 

In f ig. 4 t r ov iamo al lora il d i s e g n o in sca la n a 

turale del c i rcu i to s t a m p a t o del p reampl i f i ca to re 

c o m e noi l ' abb iamo proget ta to per ques ta ve rs io 

ne ed in f ig . 5 lo s t esso c i rcu i to c o m p l e t a t o di tut

ti i c o m p o n e n t i di u t i l i zzaz ione. 

C o m e si nota dal d i s e g n o di m o n t a g g i o prat ico 

i fi ltri r isu l tano co l lega t i d i re t tamente su i dev ia 

tori a sl i t ta S 3 - S 4 ed S 5 - S 6 per cu i , co lo ro che 

non sen t i ssero la necessi tà de l la p resenza deg l i 

s tess i po t ranno s e m p l i c e m e n t e cor toc i rcu i ta re 

su l la baset ta di- rame i due reofor i che a l t r iment i 

and rebbero ai filtri sudde t t i . 

Per il con t ro l lo dei ton i part i ranno, da ques ta 

baset ta tre cavet t i s che rma t i ed ind icat i con la 

s ig la E - U - A che and ranno a co l legars i r i spet t i va

men te sui te rmina l i E - U - A del la baset ta c o m p l e t a 

dei po tenz iomet r i , c o m e da l la f ig . 6. 

Q u e s t o per c iò che r iguarda una rea l izzaz ione 

m o n o ; in una rea l izzaz ione s te reo i nvece per il 

c o l l e g a m e n t o con il p r imo cana le va le quan to 

det to f inora, ment re per il s e c o n d o cana le dov re 

m o co l legarc i con i te rmina l i E - U - B . 

A n a l i z z a n d o quest i te rmina l i t r ove remo che il 

punto E è que l lo che ind ica il segna le d 'ent ra ta ai 

c o m a n d i di t ono , segna le che v iene pre leva to da l 

la res is tenza R31 s i tuata su l l ' emet t i to re di T R 3 , 

il pun to U è que l lo re lat ivo al t e rm ina le d 'usc i ta 

dagl i s tess i c o m a n d i di t ono , ed è co l l ega to al 

c o n d e n s a t o r e e let t ro l i t ico C 2 2 che t ras fer isce il 

segna le sul la base del t rans is to r T R 4 , ment re il 

te rmina le A per un cana le , ed il B per l 'altro c a n a 

le, è que l lo che si co l l ega al condensa to re e let t ro

l i t ico C 2 3 i nse r i t o t r a le res is tenze R 3 9 - R 4 0 . 

Te rm ina ta la rea l izzaz ione de l lo s tad io p r e a m 

pl i f icatore p o s s i a m o passare al la parte relat iva ai 

c o m a n d i di tona l i tà , per . la ve rs ione s tereo, il cui 

s c h e m a di m o n t a g g i o è v is ib i le in f ig. 7. 

Per quan to r iguardano le d imens ion i dei p o t e n 

z iomet r i da imp iega re , po iché ques t i c o m p o n e n 

ti di t ipo ada t to per c i rcui t i s t ampa t i non s o n o 

fac i lmen te reper ib i l i , a b b i a m o p rovvedu to ad ut i 

l izzarne di t ipi s t anda rd , c ioè dei c o m u n i s s i m i p o 

tenz iomet r i in quan to con ess i è poss ib i le ada t ta 

re il nost ro c i rcu i to ad altri c o m p o n e n t i d ivers i da 

quel l i da noi usat i s e m p l i c e m e n t e c o n un leggero 

s p o s t a m e n t o dei te rmina l i . 

S e le d i m e n s i o n i poi d o v e s s e r o r isul tare sp ro 

porz ionate in man ie ra t roppo ev iden te potete 

s e m p r e preparare un nuovo c i rcu i to s t a m p a t o 

p rendendo s e m p r e c o m e base il nos t ro d i segno 

ed appo r tandov i mod i f i che d imens iona l i per a -

dat tar lo ai c o m p o n e n t i in vos t ro p o s s e s s o . 

A n c h e in q u e s t o c a s o la m a s s a del c i rcu i to va 

co l l ega ta al la c a r c a s s a dei po tenz iomet r i per e-

vi tare i sol i t i ronz i i . 

Per agevo la re nel la loro rea l izzaz ione i lettori 

in teressat i a l la cos t ruz ione del nos t ro p roget to 

noi a b b i a m o fat to preparare da l la di t ta E U R O - K I T 

di v ia T a g l i a m e n t o n. 2 i c i rcu i t i s t ampa t i p resen 

tati ne l l 'a r t i co lo e ad essa pote te r ivolgervi anche 

per avere il mater ia le non reper ib i le p resso il v o 

stro abi tua le forn i tore. 



Co lo ro che in tendessero c imen ta rs i in un m o n 

tagg io spe r imen ta le che imp iegh i es c l us i v amen t e , 

c o m e c o m p o n e n t i base , dei fet, p o s s o n o c o m i n 

ciare c o n ques to osc i l la to re di B F a f requenza 

f i ssa che pot rà , c o m e s p i e g h e r e m o ne l l 'a r t ico lo , 

essere mod i f i ca to in man ie ra da o t tenere in usc i 

ta un cer to numero di f requenze f isse s e m p l i c e 

mente va r iando il va lore de i c o m p o n e n t i i c i r cu i 

ti di f i l tro R /C . 

Nel la nost ra descr i z ione in iz ie remo p resen tan 

dov i il c i rcu i to che genera la f requenza f i ssa , c o n 

onda di t ipo s inuso ida le , che può agg i ra rs i , a s e 

c o n d a del le to l le ranze di cos t ruz ione degl i e le 

ment i imp iega t i , su va lor i var iant i da i 4 0 0 ai 

5 0 0 hertz. 

Lo s c h e m a elet t r ico v is ib i le in f ig . 1 ci in fo rma 

c o m e per ques ta rea l izzaz ione s iano necessar i 

tre fet de i qual i il p r imo v iene imp iega to c o m e o-

sc i l la tore a res is tenza capac i tà , c o n una f requen

za di osc i l l az ione che v iene de te rm ina ta dai valor i 

de l le res is tenze R 1 - R 2 - R 3 e dai condensa to r i 

C 1 - C 2 - C 3 . 

Qua lo ra des ide ras te o t tenere del le f requenze 

d iverse dove te mod i f i ca re il va lore di ques t i c o m 

ponent i r a m m e n t a n d o che ess i d e b b o n o s e m p r e 

man tenere la loro cara t ter is t ica di uguag l i anza per 

cu i se , ad e s e m p i o , al pos to di C I inser i rete un 

condensa to re da 3 3 pF anche C 2 - C 3 dov ranno 

avere lo s t esso va lore e, così pure d i cas i per le 

res is tenze, per le qual i ad un va lore di R 1 , per e-

s e m p i o di 4 7 0 . 0 0 0 ^ o h m , deve co r r i spondere un 

ana logo va lore di R 2 - R 3 . 

Il segna le presente sul d ra in del p r imo fet v iene 

qu ind i inser i to ai cap i del po tenz iome t ro R7 dal 

cu i cursore esso verrà p re leva to per essere app l i 

ca to al la base del s e c o n d o fet che p rovvedere 

ad una pr ima amp l i f i caz ione . 

La funz ione di ques to po tenz iome t ro , che t ro

v i a m o in te rpos to tra i due pr imi fet, è que l la di 

l inear izzare la f o rma de l l ' onda ed anche , se pur in 

m isu ra m i n i m a , per c o m a n d a r n e l ' amp iezza . 

Da ques to s e c o n d o fet il segna le passerà qu in 

di , per una def in i t iva amp l i f i caz ione , al terzo ed 

u l t imo fet, sul sourge del qua le t r ove remo inse

rito, tra I al t ro, un po tenz iome t ro che servirà c o 

me cont ro l lo di v o l u m e . 

Dal drain di FT3 v iene pure pre levata una parte 

del segna le che , t rami te la res is tenza R 4 , andrà 

ad essere app l i ca to al c o n d e n s a t o r e C 1 . 

Lo s c h e m a , del cu i f u n z i o n a m e n t o a b b i a m o 

f inora par la to , può anche essere semp l i f i ca to al 

m a s s i m o e l im inando tut ta la parte ampl i f i ca t r i ce , 

vale a dire que l la inerente agl i u l t imi due fet, m a 

in ques to c a s o occorrerà che il condensa to re C1 
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risulti d i re t tamente co l l ega to al dra in del p r imo 

fet, F T 1 , che poi sarà a n c h e l 'un ico imp iega to nel 

c i rcu i to . 

Q u e s t a semp l i f i caz ione al m i n i m o può r isul tare 

u t i l i ss ima q u a n d o si abb ia la necessi tà di avere a 

d i spos i z ione un segna le di in tensi tà m o d e s t a , nel 

caso per e s e m p i o in cu i esso debba essere a m p l i 

f i ca to da un qua ls ias i amp l i f i ca to re e dove la per

cen tua le di d is to rs ione non s ia un fat tore deter 

m inan te . 

D o p o ques ta d ig ress ione to rn iamo ora al nos t ro 

s c h e m a di pr inc ip io a tre fet: se possede te , o 

che so lo pote te ut i l izzare, un osc i l l og ra fo , pote te 

o t tenere un onda per fe t tamente s inuso ida le , 

c o m p l e t a m e n t e pr iva di qua ls ias i f o rma di d is tor 

s ione , r i t occando even tua lmen te i valor i de l le re

s is tenze present i sul dra in dei due fet FT2 ed F T 3 , 

ques to nel c a s o non fosse poss ib i le o t tenere 

det ta cond i z i one con la so la rego laz ione del po

tenz iomet ro R 7 . 

Q u e s t a mod i f i ca non dov rebbe r iuscire n e c e s 

sar ia , m a è d ' uopo rammen ta re che ci sa ranno 

anche di que i lettori i qua l i , non t rovando i fet 

da noi cons ig l ia t i ne l l ' e lenco c o m p o n e n t i e d e s i 

de rando sper imen ta re ques to mode l l o di osc i l l a 

tore, non es i te ranno ad imp iega rne dei t ipi d ivers i 

che na tu ra lmen te av ranno anche cara t te r i s t i che , 

se pur anche so lo l eggermen te , d iverse. 

Ed in ques to caso r isulta pa r t i co la rmen te uti le 

un cont ro l lo con un osc i l logra fo che , mo l to m e 

gl io del nos t ro o recch io , po t rà ev idenz ia rc i quel le 

d is tors ion i d ' onda che mai senza di e s s o p o t r e m 

m o cons ta ta re . 

Perciò, s p e c i a l m e n t e nel caso che ci v o l e s s i m o 

Componenti 

RI = 1 Megaohm 
R2 = 1 Megaohm 
R3 = 1 Megaohm 
R4 = 47.000 ohm 
R5 = 82.000 ohm 
R6 = 39.000 ohm 
R7 = 1 Megaohm potenz. 
R8 = 18.000 ohm 
R9 = 2.200 ohm 
R10 = 1 Megaohm 
R11 = = 39.000 ohm 
R12 = = 39.000 ohm 
R13 = 1 Megaohm 
C1 = lOOpF 
C2 = 100pF 
C3 = 100 pF 
C4 = 50 microF. 25 volt elettrol. 
C5 = 25 microF. 25 volt elettrol. 
C6 = 100.000 pF 
C7 = 25 microF. 25 volt elettrol. 
C8 = 100.000 pf 
C9 = 100.000 pF 
FT1 = transistor fet tipo \ 
FT2 => transistor fet tipo 2N3819 
FT3 transistor fet tipo ) 

Fig. 2 Se invece di una sola frequenza desiderate 
avere la possibilità di scégliere tra 4 o cinque fre
quenze diverse potete raggiungere lo scopo inse
rendo in ingresso Un circuito formato da diverse 
cellule R/C (il numero delle frequenze desiderate) 
commutabili attraverso un commutatore doppio 
che abbiamo siglato S1-S2. 

I valori delle resistenze e delle capacità vanno scel
ti sperimentalmente in considerazione delle fre
quenze che si vogliono ottenére. 
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serv i re del nost ro genera to re c o m e osc i l la to re 

c a m p i o n e per il cont ro l lo del la l ineari tà di a m p l i 

f icator i H i - F i , sarà log ico , p r ima di ogni altra c o s a , 

accer ta rs i de l la per fez ione de l l ' onda genera ta da l 

l 'osc i l la tore ed adoprars i a f f inché in essa non s i a 

no present i de fo rmaz ion i di sor ta . 

A b b i a m o a c c e n n a t o a l la possib i l i tà di var iare 

la f r equenza genera ta da l l ' osc i l l a to re in m o d o da 

adat tar la a que l la che r isul terà s e c o n d o il nost ro 

g iud iz io più i donea alle nost re necessi tà. D i r e m o 

sub i to che per abbassa re la f requenza è su f f i c ien

te a u m e n t a r e la capaci tà dei condensa to r i imp ie 

gati per C 1 - C 2 - C 3 ment re per aumen ta r la basterà 

sceg l ie re per R 1 - R 2 - R 3 del le res is tenze di va lore 

super io re a que l lo p reso c o m e c a m p i o n e . 

Ne l c a s o qu ind i che si v o l es s e poter d ispor re di 

quat t ro o c inque f requenze c a m p i o n e si pot rà 

s e m p r e mod i f i ca re il c i rcu i to d 'ent ra ta nel m o d o 

v is ib i le in f ig . 2 nel la quale si nota l ' i nser imento di 

tre o quat t ro ce l lu le R /C t rami te un dopp io d e v i a 

tore. 

Il va lore de l le res is tenze R 1 - R 2 - R 3 e dei c o n 

densa to r i C 1 - C 2 - C 3 andranno scel t i poi sper i 

m e n t a l m e n t e a s e c o n d a de l la f requenza vo lu ta ed 

in c o n s i d e r a z i o n e di quan to annunc ia to p r ima ci r 

ca la m a n i e r a mig l iore per aumen ta re o d im inu i 

re det ta f r equenza . 

Ne l la necessi tà di poter usufruire di f requenze 

ben p rec ise , c o m e r isulta nel c as o vog l ia te ut i l iz-

zare il nostro schema nel la real izzazione di un 

organo elet t ronico, sarà opportuno sost i tu i re le 

tre res is tenze sunnominate R1-R2-R3 con degli al

t ret tant i t r immer in man ie ra di avere la possib i l i tà 

di regolare c o n es t rema p rec is ione ogn i f r e q u e n 

za o t tenu ta . 

Q u e s t o s i s t e m a può ce r tamen te a n c h e r isultare 

a n t i e c o n o m i c o s p e c i a l m e n t e nel c a s o che si d e b 

ba real izzare un osc i l la to re c a p a c e di un cer to 

numero di t ona l i t à : per evi tare ques to i nconve 

niente noi c o n s i g l i a m o di ut i l izzare de i t r i m m e r 

s o l a m e n t e in fase di tara tura. 

D o p o aver tara to per fe t tamente il c i rcu i to per 

una cer ta f requenza si p rovvedere a misurare c o n 

un ohme t ro il va lore co r r i sponden te al la pos i z io 

ne assun ta per i t r i m m e r nel la f requenza ce rca ta , 

qu ind i ad ess i sost i tu i re del le res is tenze di ugua le 

valore 

L 'operaz ione va qu ind i r ipetuta su quant i c i r cu i 

ti, per f requenze d iverse , si des ide rano imp iegare . 

Q u e s t o p r o c e d i m e n t o si rivela il più oppo r tuno 

s p e c i a l m e n t e nel c a s o p rec ipuo si vog l ia real iz

zare appun to uno s t r umen to mus ica le oppure in 

tutt i queg l i altri cas i nei qual i non c o m p o r t a un 

inconven ien te sos tanz ia le una f requenza in usc i ta 

che invece di essere esa t t amen te , per e s e m p i o , 

di 5 0 0 hertz, r isult i 4 9 0 oppure 5 1 0 hertz. 

Per l 'a l imentaz ione di tut to l 'osc i l la tore po te 

te p rovvedere c o n due pile da 9 volt pos te in ser ie 

in man ie ra da ot tenere una tens ione tota le di 18 

volt , c o m u n q u e p o s s i a m o agg iungere , c o m e ab 

b i a m o appura to in p ra t i ca , che anche c o n una 

tens ione infer iore a que l la ind ica ta l 'osc i l la tore 

funz iona lo s tesso . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Per quanto r iguarda la rea l izzaz ione pra t ica d e l 

l 'osci l la tore non a b b i a m o mo l to da dire in quan to 

in prat ica il let tore scegl ierà, a s e c o n d a del le sue 

es igenze d ' imp iego , il s i s t e m a che egl i r i terrà più 

con facen te al lo s c o p o . 

A t i to lo di e s e m p i o noi p r o p o n i a m o di rea l izza

re il tu t to su di una base t ta per forata di mater ia 

p las t ica oppure su di un te la ie t to meta l l i co u s a n 

do , in ques to caso , c o m e punt i d ' appogg io del le 

p i cco le baset te por ta termina l i . 

N o n c o m p r e n d e n d o il c i rcu i to del le parti cr i t i 

che non r isu l tano necessar ie par t ico lar i p r e c a u 

z ion i , a p resc indere da que l la di co l l egare a m a s s a 

le ca rcasse dei po tenz iomet r i e de l l ' even tua le 

c o m m u t a t o r e per il c a m b i o del le f requenze . 

Per agevo lare una vost ra even tua le rea l izza

z ione a b b i a m o anche p rovvedu to ad ind icare 

sul lo s c h e m a elet t r ico le pr inc ipa l i tens ion i r i scon

trate nel p ro to t ipo che a b b i a m o cos t ru i to nel no

stro laborator io . 
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un TRANSISTOR 
Benché questo particolare transistor abbia una da
ta di nascita addirittura antecedente a quella degli 
altri più comuni semiconduttori purtuttavia, esso 
non ha mai avuto larga diffusione in campo radian-
tistico in quanto di applicazione, allora, molto limi
tata. Ma inattendibili risultati ottenuti tramite il suo 
inserimento in particolari circuiti hanno provveduto 
ad una sua piena riabilitazione per cui se ne rende 
necessario un attento studio. 

Se quando v o g l i a m o trat tare di qua l che c o m p o 

nente e le t t ron ico ci a t t e n e s s i m o s t re t tamente 

al la data di nasc i ta del lo s tesso , mo l to p robab i l 

men te non ci s a r e m m o occupa t i del t rans is tor 

un ig iunz ione le cu i p r ime app l i caz ion i da tano 

addir i t tura a n t e c e d e n t e m e n t e la scope r ta e l ' im

p iego dei norma l i t rans is tor . 

C o s a è a l lora che ci ha sp in to , tan to per dire, 

a r ispolverare ques to s e m i c o n d u t t o r e che non è 

cer to l 'u l t imo gr ido de l la t ecno log ia mode rna , 

e propr io noi che c e r c h i a m o s e m p r e di man te 

nerci al p a s s o c o n le t ecn i che più avanza te nel 

c a m p o de l l 'e le t t ron ica a p p l i c a t a ! 

La sp iegaz ione , di c iò che po t rebbe sembra re 

anche una. con t radd iz ione , s ta nel fa t to che il 

t rans is tor un ig iunz ione e s s e n d o stato, in passa to , 

cons ide ra to uti le s o l a m e n t e per par t ico lar i imp ie 

ghi non è mo l to c o n o s c i u t o dagl i spe r imen ta to r i . 

V i s to però che noi s i a m o in tenz ionat i a sfruttar

ne le cara t ter is t iche in futur i m o n t a g g i , ci s i a m o 

sent i t i in dovere di p ropor lo al la vos t ra c o n o s c e n 

za in m o d o che , po tendo lo avere fra le m a n i , non 

st iate a so t tova lu ta r lo m a p iu t tos to sapp ia te 

imp iegar lo ne l la , man iera più p roducen te . F ino a 

qua l che t e m p o fà il suo i m p i e g o era s tato l im i 

ta to ad a lcune app l i caz ion i , m a u l t imamen te si 

è scoper ta una inf ini ta g a m m a di possib i l i tà in 

cu i ques to t rans is tor si r ivela u t i l i ss imo. 

C o n e s s o infatt i si p o s s o n o real izzare osc i l la tor i 

s inuso ida l i di g rande s tab i l i tà , c i rcui t i di t e m p o -

r izzazione, generator i di impulsi di forme diver

se , mult iv ibrator i , convert i tor i analogico-digi ta l i , 

d iv isor i di f requenza, ecc. , tutte funzioni che lo 

Fig. 1 Costruttivamente il transistor si presenta 
come una sbarretta di materiale N nella quale è 
stato immessa una giunzione P. I capi della sbar
retta N portano due reofori che corrispondono 
alle due basi mentre la giunzione P è in collega
mento con il terminale che corrisponde all'emet
titore. 
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chiamato UNIGIUNZIONE 

rendono e s t r e m a m e n t e in te ressante anche per

ché, a d i f ferenza dei no rma l i t rans is tor , p resenta 

la cara t ter is t ica di r isul tare insens ib i le al la t e m p e 

ratura e qu ind i non r isente di queg l i i nconven ien t i 

che sono .r iscontrabi l i nei sem icondu t to r i in gene 

re. 

In ogn i m o d o ci r i se rv iamo di descr iverv i le 

app l i caz ion i più s ingo la r i ed impor tan t i , c o m e 

f a c c i a m o « more so l i to », c o n e s e m p i di imp iego 

prat ico in c i rcu i t i e le t t ron ic i del t rans is to r un i -

g iunz ione . 

Sarà però oppo r tuno , anche per averne una 

idea più aderente al la real tà, fare una breve d is 

s e z i o n e su l l ' in t ima compos iz ione di quest i semi 

conduttor i che, come aspetto ester iore, possono 

ben iss imo veni r scambiat i per normali t ransistor . 

COSTITUZIONE DEL TRANSISTOR UNIGIUN
ZIONE 

Cos t ru t t i vamen te esso cons ta in una sbarret ta 
di s i l ic io t ipo « N », mun i ta agl i es t remi di due 
te rmina l i , e di una p i cco la zona di mater ia le « P » 
che si t rova bensì pos ta tra gli es t remi de l la sbar 
retta, m a a s i m m e t r i c a m e n t e r ispetto al cen t ro , 
c ioè più v i c ina ad una es t rem i tà . 

La f ig . 1 servirà a darv i una idea più p rec isa 

di quan to a b b i a m o a f fe rmato ; nel la s tessa f igura 

inoltre t rovere te anche le s ingo le d e n o m i n a z i o n i 

dei te rmina l i di u t i l i zzaz ione che s o n o r ispet t i 

v a m e n t e c h i amac i : E M E T T I T O R E (che è il t e rm i 

nale co r r i sponden te al la g iunz ione « P »), B A S E 1 

(che r isul terà s e m p r e co l l ega ta al po lo N E G A T I V O 

di a l imentaz ione) e B A S E 2 (che sarà invece 

s e m p r e in c o l l e g a m e n t o co l po lo P O S I T I V O del la 

t ens ione di a l imen taz ione) . 

Il fa t tore pr inc ipa le che carat ter izza il funz io 

n a m e n t o di un . t ransistor un ig iunz ione è insi to 

nel la res ist iv i tà p resenta ta da l la sbar re t ta (resi

s tenza pu ramen te o h m i c a qu ind i di va lore va r ian 

te a s e c o n d o del punto in cu i v iene misurata) 

che co l l ega le due bas i . 

Q u e s t a res is tenza , a s e c o n d a del t ipo di t ran

s istor , var ia da un m a s s i m o di p o c o oltre i 1 0 . 0 0 0 

C o n s i d e r a n d o che la g iunz ione si t rova sempre 

pos ta più v i c ino al la base B 2 ne consegu i rà che 

la res is tenza o h m i c a es is ten te tra l 'emett i tore e 

la base B 2 sarà s e m p r e infer iore a que l la che t ro

v i a m o fra lo s t esso emet t i to re e la base B 1. 

A m m e t t e n d o per e s e m p i o che tra le due bas i 

es is ta una res is tenza to ta le di 1 0 . 0 0 0 o h m , avre

m o , tan to pe r chiar i re il conce t t o , tra il pun to A 

(che rappresen ta il pun to di c o l l e g a m e n t o con l 'e

mett i tore) e la base B 2 , 2 0 0 0 o h m ed i restant i 

8 0 0 0 o h m si t roveranno tra lo s tesso punto A e 

la base B 1 . In f ig . 2 vi a b b i a m o rappresenta to 

ques ta ana log i a . 

B2 

Fig. 2 Funzionalmente il transistor unigiunzione è 
rapportabile ad un diodo sul cui catodo (polo posi
tivo) è inserito un partitore composto da due resi
stenze di valore diverso. Il punto A corrisponde al 
punto in cui è inserita la giunzione P ed il valore 
delle due resistenze corrisponde al valore resisti
vo esistente, in condizioni normali, tra detto punto 
ed i capi della sbarretta. Il valore diverso è dato dal 
fatto che la giunzione P non è al centro della sbar
retta N 
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Fig. 3 Tra fet e transistor normale il simbolo del-
l'unigiunzione si avvicina senza dubbio molto di più 
a quello del primo componente al quale pratica
mente è identico, se escludiamo il fatto che il ter
minale dell'emettitore nell'unigiunzione risulta 
fortemente inclinato. Anche i terminali di collega
mento sono in numero di 3, come per la maggior 
parte dei transistor, solo che ne varia la disposizio
ne e la denominazione. 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL T R A N 
SISTOR UNIGIUNZIONE 

Af f inché il let tore sapp ia d is t inguere , l eggendo 

un c i rcu i to e let t r ico, un t rans is tor un ig iunz ione 

da un t rans is to r norma le o da un t rans is to r a d 

effet to di c a m p o (fet) in f ig . 3 vi a b b i a m o ripor

tato la rappresen taz ione graf ica di ques t i tre c o m 

ponent i 

C o m e pote te cons ta ta re il s i m b o l o del t rans is to r 

un ig iunz ione assomig l i a in m o d o s t raord inar io 

non tan to a que l lo di un t rans is to r no rma le quan to 

a que l lo di un fet dal qua le si d i f ferenzia s o l a m e n 

te per la d i spos iz ione del te rmina le « E M E T T I T O 

RE » che ment re nel fet, dove si c h i a m a D R A I N , 

r isulta per fe t tamente or izzonta le , r ispet to ai due 

p ied in i di gate e di sou rge , ne l l ' un ig iunz ione v iene 

invece r iportato ch ia ramen te inc l inato. 

C o n ques to mezzo le dit te cost rut t r ic i e le ri

v is te t ecn i che più quota te hanno p rovvedu to al la 

necessità di fugare ogni poss ib i le d u b b i o o c o n 

fus ione . 

Ne l la s tessa f igura a b b i a m o anche p rovvedu to 

a d is t inguere i vari te rmina l i che , c o m e a b b i a m o 

ant ic ipa to , v e n g o n o r i spe t t i vamente ch iama t i 

E M E T T I T O R E - B A S E 1 -, B A S E 2. 

Ne l la s tessa f igura vi a b b i a m o anche r iportato 

in d i segno la effett iva d i spos i z i one dei te rmina l i 

c o m e si t rovano nel lo z o c c o l o di un t rans is to r 

un ig iunz ione . 

C o m e potete cons ta ta re tale d i spos i z ione non 

si d i scos ta mo l to da que l la che si r i leva nei nor

mal i t rans is tor . 

E SE NON P O S S E D E T E UN TRANSISTOR 
UNIGIUNZIONE 

A n c h e co lo ro che hanno scarsa d i m e s t i c h e z z a 

con i c i rcui t i e let t ronic i s a n n o che non è prat i 

c a m e n t e poss ib i le sost i tu i re , in uno s c h e m a , un 

t rans is to r c o n un fet, a causa del le d iverse cara t 

te r is t iche che d i s t i nguono i nequ i vocab i lmen te i 

due c o m p o n e n t i . 

Un t rans is to r un ig iunz ione può essere invece 

sost i tu i to da un c i rcu i to c o m p r e n d e n t e due t ran 

s is tor ; ques ta p rec isaz ione può essere di ut i l i tà 

per tutt i co lo ro che , v o l e n d o real izzare un m o n t a g 

gio che prevede l 'uso di un un ig iunz ione , non 

r iescono a t rovare tale c o m p o n e n t e nei negoz i 

del la loro c i t tà . 

Cer to che il s i s t ema che noi i nd i che remo non 

è ce r tamen te il più e c o n o m i c o in quan to per un 

t rans is tor un ig iunz ione ne occo r rono due c lass i c i , 

di cu i uno di t ipo N P N ed uno P N P , con l 'agg iunta 

di due res is tenze il cu i va lo re va r icercato sper i -

Fig. 4 II transistor unigiunzione può essere indif
ferentemente sostituito da un circuito formato da 
due normali transistor al silicio; NPN e PNP, tipo 
per esempio un BC107 e un èC177, e da due resi
stenze perfettamente ugqali. Come abbiamo spie
gato nell'articolo, il valore di R1 ed R2 andrà scelto 
sperimentalmente in una gamma compresa tra i 
470.000 ohm e 1,5 Megaohm. 
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m e n t a l m e n t e a s e c o n d a dei t rans is to r imp iega t i . 
Il c i rcu i to di f ig. 4 è riferito al caso in cu i i due 
t rans is to r imp iega t i s iano dei c o m p o n e n t i al s i l ic io 
che vanno co l lega t i c o m e in d i segno . 

C o n quest i c o m p o n e n t i le due res is tenze n e c e s 
sar ie d e v o n o avere ugua le valore che , c o m e det to 
p r ima , va sce l t o in d i p e n d e n z a de i t rans is to r e 
può essere di 4 7 0 . 0 0 0 o h m oppure di 6 8 0 . 0 0 0 -
8 2 0 . 0 0 0 o h m ed anche di 1-1,5 M e g a o h m , c o n 
t ro l lando per qua le va lore il c o m p l e s s o funz iona 
nel la man ie ra mig l iore. 

Ol t re che c o m p o n e n t i al s i l ic io se ne p o s s o n o 

Fig. 5 Se invece di transistor al silicio ne volete u-
sare due al germanio, ad esempio un NPN tipo 
AC127 ed un PNP AC132, potete usare lo 

stesso circuito precedente, curando solamente 
che le resistenze siano una il doppio dell'altra. In 
questo caso specifico se la resistenza R2 è di 1,5 
Mega, ohm R1 dovrà avere un valore di 820.000 
ohm. 

usare anche al ge rman io , so lo che in q u e s t o par

t ico lare caso le due res is tenze non d e v o n o essere 

ugua l i , m a una dopp ia de l l 'a l t ra , fat to ques to v i 

s ib i le in f ig . 5 . 

Q u e s t a f igura mos t ra un m o n t a g g i o , che ha la 

s tessa funz ione de l l ' un ig iunz ione , che p ra t i ca 

men te è ugua le al p receden te e da e s s o si d i s c o 

sta s o l a m e n t e per il d i ve rso va lore de i c o m p o 

nent i . 

In esso infatt i s i osse rva l ' imp iego di due t ran 

s is tor al g e r m a n i o , ed e s a t t a m e n t e un A C 1 3 2 

(PNP) ed un A C 1 2 7 ( N P N ) , c o n due res is tenze di 

cui una ha un va lore di 8 2 0 . 0 0 0 o h m e l 'altra 

di 1,5 M e g a o h m , p ra t i camen te dopp io di que l lo 

del la p receden te res is tenza , c o m e a v e v a m o 

ant ic ipa to . 

FUNZIONAMENTO DEL TRANSISTOR UNI-
GIUNZIONE 

In assenza di cor rente di emet t i to re la sbar re t ta 

di s i l ic io si compor te rà c o m e un s e m p l i c e par t i 

tore di t ens ione de l la qua le una p i cco la f raz ione 

appare anche su l l ' emet t i to re . 

Q u e s t a p i cco la parte di t ens ione , r i fe rendoc i 

s e m p r e al la f igura 2 , sarà ne t tamen te infer iore 

a que l la es is ten te ai cap i de l la res is tenza de l la 

base B 1 , qu ind i l 'emet t i tore r isulterà po lar izzato 

in s e n s o inverso e su di e s s o t r ove remo s o l a m e n t e 

una d e b o l i s s i m a cor rente , la cor ren te di f uga (di 

va lore c o m p r e s o tra il n a n o a m p e r e f ino ad un 

m a s s i m o di poch i m i c roampe re ) , propr io c o m e se 

ci t r o v a s s i m o di f ronte ad un d iodo al s i l ic io p o 

lar izzato in s e n s o inverso c o n una i m p e d e n z a 

d ' ing resso de l l 'o rd ine di pa recch i M e g a o h m . 

S e noi p rov iamo ad aumen ta re g r a d a t a m e n t e 

la tens ione di emet t i to re , g i u n g e r e m o ad un 

pun to in cu i det ta tens ione d iventerà super io re 

a que l la es is ten te ai cap i de l la base B1 e l 'emet 

t i tore r isul terà po lar izzato d i re t tamente . 

Da ques to is tante a s s i s t e r e m o ad un f e n o m e n o 

par t ico lare di reaz ione c o n c a t e n a t a : no te remo 

infatt i un a u m e n t o de l la conduc ib i l i t à de l la sbar 

retta di s i l i c io , una d i m i n u z i o n e de l la sua res i 

st iv i tà qu ind i , co l r isu l tato di un a u m e n t o de l la 

cor rente di emet t i to re . 

Q u e s t ' a c c r e s c i m e n t o di cor ren te c o m p o r t a un 

ul ter iore a u m e n t o del la conduc ib i l i t à de l la sbar 

retta f ino a che la g iunz ione entra in sa tu raz ione 

ed il f e n o m e n o di d im inuz i one de l la resist iv i tà 

t e rm ina ; il t rans is to r un ig iunz ione d iven ta al lora 

s im i le ad un d iodo a b a s s a i m p e d e n z a d i n a m i c a . 

Il pa rame t ro che cara t te r izza un t rans is to r un i -

g iunz ione è il rappor to in t r inseco che un isce la 

t ens ione di p i cco al la qua le p rende inizio il f eno -
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m e n o di res is tenza nega t i va , e le tens ion i inter

nas i d ' a l imen taz ione de l la sbarret ta di s i l i c io ed 

a q u e s t o pun to r isu l terà.u t i le uno sgua rdo al d i a 

g r a m m a di f ig . 6. 

Q u e s t o rappor to d ipende so l amen te dal la geo 

met r ia cos t ru t t i va propr ia del t rans is tor ed è p o c o 

in f luenzab i le tan to dal la t ens ione di a l imen taz ione 

che da var iaz ion i di t empera tu ra per cu i , pur 

c o n una l e g g e r i s s i m a c o m p e n s a z i o n e , si p u ò 

g iungere ad una s tab i l i zzaz ione di ques to rappor to 

su l l ' o rd ine de l lo 0 ,001 %/°C. 

P o s s i a m o ora dare una p i cco la sco rsa sui p r in 

c ipa l i valor i di f unz i onamen to del t rans is tor un i -

g iunz ione , va lor i che d i p e n d o n o da par t ico lar i tà 

cos t ru t t i ve di cu i non pa r le remo pre fe rendo re

s tare sul le genera l i . 

Corrente modulata interbase: cor rente de l la base 

B 2 in zona di sa tu raz ione : sta ad ind icare il g u a 

d a g n o ef fet t ivo in cor ren te tra emet t i to re e base 

B 2 . 

Corrente di picco: cor rente m in ima d 'emet t i to re 

per p rovoca re lo s m o r z a m e n t o del t rans is tor . 

Corrente inversa d'emettitore: cor rente misura ta 

app l i cando una tens ione inversa tra l 'emet t i tore 

e la base B 2 , m a n t e n e n d o l ibera la base B 1 . Q u e 

sta cor ren te var ia c o n la t empera tu ra . 

Corrente di valle: cor ren te d 'emet t i to re al l imi te 

tra la zona di res is tenza nega t i va e que l la di sa tu 

raz ione. 

Rapporto di tensione intrinseca: Il pa ramet ro più 

impor tan te di un t rans is to r un ig iunz ione e che ne 

de l i nea le qua l i tà . E s s o è de te rm ina to dal le cara t 

te r is t i che g e o m e t r i c h e de l t rans is tor ed è prat i 

c a m e n t e ind ipenden te s ia dal la t ens ione d 'a l i 

m e n t a z i o n e che da l la tempera tu ra . 

Resistenza di base RB1 e RB2: res is tenza del la 

sbarret ta compresa tra l 'emett i tore e la base B1 

(per RB1) e la base B2 (per RB2) . 

Tensione di diffusione d'emettitore: t ens ione e 
qu iva len te d 'emet t i to re c o n va lore , a 2 5 ° C, di c i r 
ca 0 ,7 volt e d ipende da l la tempera tu ra in rag ione 
di una d i m i nuz i one di 3 m V per ogn i g rado c e n t i 
g rado in p iù . 

Tensione di picco: t ens ione d 'emet t i to re al la q u a 

le si s m o r z a il f e n o m e n o de l la res is tenza negat iva . 

Det ta t e n s i o n e d im inu i sce al c rescere de l la t e m 

pera tu ra , c o n la s tessa percen tua le de l la t ens ione 

di d i f fus ione , m a ques ta var iaz ione p u ò essere 

c o m p e n s a t a c o n una res is tenza di p i c c o l o va lo re 

inser i ta in ser ie al la base B 2 . 

Fig. 6 I parametri di utilizzazione dei transistor 
unigiunzione sono quelli che appaiono nel grafico 
di figura e dipendono dalle caratteristiche costrut
tive del particolare semiconduttore considerato. La 
tensione di picco è quella che mette in conduzione 
il transistor che continua a condurre fino a che la 
tensione cade al punto di valle, punto nel quale 
esso va in interdizione. 

Fiq. 8 Componenti 

RI ~ 680 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
R3 = 1.500 ohm 
R4 = 3.900 ohm 
R5 = 5.000 ohm potenz. 
C1 = 1.000 pF 
C2 = 100.000 pF 
DS1 = diodo al silicio tipo 1N4154 
DZ1 = diodo Zener da 5,6 volt 
TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N2446 
TR1 = transistor NPN al silicio tipo BC BC177 
TR2 - transistor PNP al silicio tipo 
Alimentazione doppia a - 24 volt e -10 volt 
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SISTEMI DI UTILIZZAZIONE DEL TRANSI

STOR UNIGIUNZIONE 

C e r c h e r e m o ora di t rat tare i vari me tod i d ' i m 

p iego di q u e s t o par t ico lare t rans is tor e vi produr 

remo gli e s e m p i de i c i rcu i t i più adat t i a far lo f u n 

z ionare nel la cond i z i one p iù favorevo le per o t te

nere i r isul tat i mig l io r i . 

OSCILLATORE A R I L A S S A M E N T O 

In f ig . 7 vi m o s t r i a m o c o m e è poss ib i l e o t tenere 

un osc i l l a to re a r i l assamen to c o n l 'a iuto di un 

t rans is to r un ig iunz ione a c c o p p i a t o ad un no rma le 

t rans is to r d i B F , un NPN al s i l ic io t ipo B C 1 0 7 

La f r equenza di osc i l l az ione può esse re var ia ta 

sos t i t uendo ai valor i di R1 e C I altri va lo r i ; da 

notare che al posto de l l ' impedenza Z1 si può 

inser i re una normale res is tenza ohmica . Parlando 

un po ' del f u n z i o n a m e n t o t r ove remo c h e q u a n d o 

il c o n d e n s a t o r e C1 v iene ca r i ca to a t t raverso la 

res is tenza R1 la tens ione di emet t i to re c resce di 

va lo re avv i c i nandos i a que l lo d i a l imen taz i one . 

A l l o rché ques ta tens ione ragg iunge il s u o v a 

lore di c res ta , l 'emet t i tore, che era po la r i zza to 

in s e n s o inverso , v iene a t rovars i o ra po la r i zza to 

in s e n s o d i ret to e la res is tenza d i n a m i c a tra e-

met t i to re e base B1 c a d e avva lor i m o l t o b a s s i . 

La c o n s e g u e n z a diret ta d i q u e s t o s ta to d i fa t to 

cons i s t e nel la scar i ca de l c o n d e n s a t o r e a t t raverso 

l 'emet t i tore e la tens ione su di e s s o to rna al s u o 

va lore m i n i m o . Qu ind i il c i c l o r i com inc i a dal p u n 

to in iz ia le in cu i l 'emet t i tore, r i su l tando po la r i z 

za to in s e n s o inverso a c a u s a de l la b a s s a t ens io 

ne cu i è so t topos to , pe rmet te la r icar ica de l c o n 

densa to re . 

La tens ione di a l imen taz ione di q u e s t o p roge t 

to p u ò var iare da un m i n i m o di 6 volt a d un m a s 

s i m o di 2 0 vol t . 
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Fig. 7 Componenti 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 470 ohm 
R3 = 220 ohm 
R4 = 220 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 100.000 pF 

TU1 Transistor unigiunzione tipo 2N2646 
TR1 = Transistor PNP tipo BC177 
Z1 = Impedenza da 500 millihenrv 

Alimentazione a 9 <solt 



Fig. 9 Componenti 

R1 = 330 ohm 
R2 = 12.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm potenz. 
R5 = 12.000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R7 = 2.200 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 50.000 pF 
C3 = 1 microF. 
C4 = 100.000 pF 
TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N2646 
TR1 = transistor NPN tipo BC107 
Alimentazione a 20 volt 

G E N E R A T O R E DI O N D E A DENTE DI S E G A 

C o n un t rans is to r un ig iunz ione , e l 'agg iunta 

di due normal i t rans is tor , di cu i un N P N ed un 

P N P , si può real izzare un ef f ic iente genera tore 

di o n d e a den te di s e g a . 

Lo s c h e m a e le t t r ico d i ques to proget to è raffi

gura to in f ig . 8 : la f r equenza di osc i l l az ione , an 

che in q u e s t o c a s o , può essere var ia ta prev ia 

sos t i t uz ione de l la res is tenza R2 o del c o n d e n s a 

tore C1 c o n altr i c o m p o n e n t i di va lo re d ive rso da 

quel l i da noi segna t i ne l l ' e lenco c o m p o n e n t i . 

L 'un ica d i f f ico l tà che si incont ra nel la real iz

zaz ione di q u e s t o p roge t to è riferita al p rob lema 

de l l ' a l imen taz ione che deve essere c o m p i u t a at

t raverso due pi le, una da 2 4 volt ed una da 10 

vol t , c o l l e g a n d o a m a s s a r i spe t t i vamente il po lo 

nega t i vo de l la pi la da 2 4 vol t e que l lo pos i t i vo d e l 

la pi la da 10 vol t . 

In fase di co l l audo sarà oppor tuno cercare per 

R 5 un va lore idoneo a far funz ionare l 'osc i l la tore 

in m o d o da evi tare ogn i possib i l i tà di d i s to rs ione 

nel la f o r m a de l l ' onda . 

A l l o s c o p o noi c o n s i g l i a m o di imp iegare un po 

tenz iome t ro da 5 . 0 0 0 o h m che dovrà essere re

go la to con t ro l l ando c o n un osc i l l og ra fo q u a n d o 

si ragg iunge il va lore idoneo . 

In f ig . 9 a b b i a m o r iportato un s e c o n d o c i rcu i to 

per real izzare un genera to re di onde a dente di 

sega i m p i e g a n d o s e m p r e un t rans is to r un ig iun 

z ione ed un so lo t rans is to r un N P N al s i l i c io , 

che accopp ie re te a l l ' un ig iunz ione c o n la base d i 

re t tamente co l lega ta a l l 'Emet t i to re di q u e s t ' u l 

t imo . 
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Il van tagg io che q u e s t o s c h e m a c o m p o r t a è 
que l lo di po ter ut i l izzare una so la fon te di a l i 
men taz ione , in ques to c a s o di 2 0 vol t . 

A n c h e c o n ques to s c h e m a si può var iare la f re
quenza di osc i l l az ione a g e n d o sul va lore de l la re
s is tenza R 4 o que l lo de i c o n d e n s a t o r i C1 e C 2 
r i co rdandos i però che il c o n d e n s a t o r e C 2 deve 
avere s e m p r e una capac i tà d i c i r ca la metà di 
que l lo p resen ta to da C 1 . 

G E N E R A T O R E A DENTE DI S E G A 

U n u l t imo genera tóre di onde a den te di sega 

è que l lo raf f igurato in f ig. 1 0 che p revede , c o m e 

si può dedur re da l lo s c h e m a elet t r ico di f igura , 

l 'u t i l izzazione oltre ad un t rans is to r un ig iunz ione , 

di due altri t rans is tor , un N P N ed un P N P , m o n t a 

ti c o m e ampl i f i ca to r i con usc i ta a bassa i m p e d e n 

za . 

La par t ico lar i tà di q u e s t o c i rcu i to è que l la di a -

vere il van tagg io di genera re del le o n d e a dente 

d i .sega mo l t o stabi l i e per fet te. 

La f requenza del genera to re può , c o m e di so l i 

to , essere var ia ta m o d i f i c a n d o il va lo re de l la 

res is tenza R 3 e del c o n d e n s a t o r e C 1 . 

F a c c i a m o presente che la t ens ione di a l imen ta 

z ione deve essere r i go rosamen te s tab i l i zza ta per

ché var iaz ion i di t ens ione p o s s o n o c a u s a r e anche 

var iaz ion i di f requenza , c o s a ques ta che a b b i a m o 

appura to da l le nostre p rove dove è r isul tato che 

c o n una bat ter ia nuova , a 9 vol t , c o n i va lor i da 

noi ind ica t i , s i o t teneva una f requenza di 1 .340 

hertz, ment re c o n una pi la un p o ' s c a r i c a , sug l i 

8 vol t , la f requenza o t tenu ta r isul tava di 1 3 2 8 

hertz c o n uno scar to di c i r ca l ' 1%. Per ques to è 

cons ig l i ab i le a l imentare il p roge t to c o n una t e n 

s ione per fe t tamente s tab i l i zza ta . 

TEMPORIZZATORE 

In f ig . 11 vi p r o p o n i a m o invece un s e m p l i c i s s i 

m o c i rcu i to per un tempor i zza to re nel qua le t ro

v i a m o un t rans is to r un ig iunz ione che c o m a n d a 

il f u n z i o n a m e n t o di un relè. 

Q u a n d o si sp inge il pu l san te S1 il c i rcu i to 

verrà a t rovars i so t to t ens ione ed il c o n d e n s a t ó 

re e le t t ro l i t ico C1 verrà a car icars i p r o v o c a n d o 

l 'ecc i taz ione de l l ' emet t i to re del t rans is to r un i -

g iunz ione il qua le lascierà scorrere su l la base 

B1 una cor ren te suf f ic iente ad ecc i tare la bob ina 

del relè. 

Il t e m p o di ecc i t az ione del relè v iene de te rm i 

nato dal va lo re del c o n d e n s a t o r e C1 e del la res i 

s tenza R1 al cu i pos to sarà oppo r tuno inser i re 

un p o t e n z i o m e t r o da 1' M e g a o h m in m o d o da po 

ter di vo l ta in vo l ta rego lare il pe r iodo di f un 

z i o n a m e n t o del relè. 

Infatti q u a n d o il c i rcu i to v iene c h i u s o su i t e rm i 

nali del relè, il c o n d e n s a t o r e C1 comince rà a s c a 

r icarsi ed il t e m p o di sca r i ca verrà l im i ta to dal v a 

lore del p o t e n z i o m e t r o R 1 , e c iò regolerà il pe r io 

do di ecc i t az ione del relè. 

V a r i a n d o la t ens ione di a l imen taz ione , che nel 

nost ro p roge t to r isul ta di 2 4 vol t , il va lo re del 

c o n d e n s a t o r e C1 e rego lando il po tenz iome t ro 

R1 p o s s i a m o o t tenere un c o m o d o e s e m p l i c e 

c o n t a s e c o n d i c o n arresto a u t o m a t i c o che potrà 

serv i re a svar ia t i c o m p i t i qua le , ad e s e m p i o , per 

c o m a n d a r e un ingrand i to re , -un relè che c o m a n d a 

11 per iodo di a c c e n s i o n e del le l a m p a d e del la sca la 

o altre util i app l i caz ion i . 

Noi abbiamo spec i f i ca to che il tempor izzatore 

presentato in f igura 11 potrà essere di ut i l i tà 

per c o m a n d a r e un relè di po tenza l im i ta ta ; in f ig . 

12 invece vi m o s t r i a m o un s i s t ema per c o m a n d a 

re un relè di po tenza e leva ta . 

Q u e s t o p roge t to , che ol tre al t rans is to r un ig iun 

z ione , c o m p o r t a a n c h e l 'u t i l izzazione di un d iodo 

cont ro l la to (o S C R ) per c o m a n d a r e il relè, e di un 

d iodo Zener per s tab i l izzare la t ens ione di a l i 

men taz ione , pe rmet te inol t re d i o t tenere dei t emp i 

mo l to più prec is i di quel l i o t tenib i l i co l p roget to 

p receden te . 

Da to il for te a s s o r b i m e n t o , la t ens ione n e c e s s a 

ria dovrà essere poss ib i lmen te pre leva ta da un 

a l imenta to re in cor ren te a l ternata dove q u e s t ' u l 

t i m a sarà raddr izzata da un raddr izzatore e f i l t ra

ta da due c o n d e n s a t o r i e let t ro l i t ic i d i for te c a p a c i 

tà . 

C o n ques to t ipo di c o n t a s e c o n d i s i a m o in g rado 

di o t tenere, c o n una prec is ione quas i asso lu ta , 

de i t emp i var iant i da m e z z o s e c o n d o f ino a T m i 

nuto. U n al t ro c o n t a s e c o n d i c a p a c e di o t t ime pre

s taz ion i in q u a n t o a p rec is ione e s tab i l i tà è que l lo 

il cu i s c h e m a appare raf f igurato in f ig . 1 3 . 

Fig.10 Componenti 

RI = 100 ohm 
R2 = 22 ohm 
R3 = 10.000 ohm 
R4 = 470 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 100 microF. 12 V/l elettrol. 
C3 = 100.000 pF 
DS1 = diodo al silicio di qualsiasi tipo 
TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N2646 
TRI = transistor NPN tipo BC107 
TR2 = transistor PNP tipo BC177 
Alimentazione 12 volt 
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In ques to , in a b b i n a m e n t o al t rans is to r un ig iun 

z ione , t r o v i a m o un no rma le t rans is to r N P N al ger

m a n i o che po t rebbe essere rappresen ta to da un 

A C 1 2 7 oppu re da altri t ipi s imi la r i . 

C h i u d e n d o m o m e n t a n e a m e n t e il pu lsan te S1 

il t rans is to r p a s s a in c o n d u z i o n e c a u s a n d o l ' ecc i 

taz ione del relè. 

La tens ione, at t raverso i contatt i del relè, v ie

ne inviata al c i rcu i to . 

D o p o un cer to in terval lo di t e m p o , de te rm ina to 

da i - va lo r i de i c o m p o n e n t i R1 e C I , il t rans is to r 

un ig iunz ione c o m i n c i a a ' c o n d u r r e c a u s a n d o la 

p rog ress iva s c a r i c a l e ! condensa to re C 1 . 

Il c o n d e n s a t o r e sca r i candos i c a u s a qu ind i l ' in

te rd iz ione del t rans is tor TR1 e la c o n s e g u e n t e 

d i secc i t az ione del relè; p ig iando poi il pu lsante 

v e n g o n o ad essere r ipr ist inate le cond i z ion i in i 

zial i di r iposo. 

Il va lo re de l la res is tenza R2 v iene sce l t o in c o n 

s ideraz ione del t ipo di relè imp iega to in m o d o 

che la cor ren te di base del t rans is tor T R 1 sia suf

f ic iente ad ecc i ta r lo . 

La capac i tà del condensa to re deve essere tale 

da far sì che il t rans is tor N P N r imanga in c o n d u 

z ione per il t e m p o r ich ies to . 

La tens ione di a l imen taz ione è 3 0 vol t . 
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Fig. 11 Componenti 

R1 = 1 megaohm potenz. 
R2 = 100.000 ohm 
R3 = 330 ohm 
R4 = 330 ohm 2 watt 
Gì = 100 microF. 25 V/l elettrol. 
DS1 = diodo al silicio di qualsiasi tipo 
TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N2646 
Relè da 12 volt con impedenza da 150 a 300 ohm 

Fig. 12 Componenti 

R1 = 50.000 ohm potenz. 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 150 ohm 
R4 = 27 ohm 
R5 = 1.000 ohm 2 watt 
R6 = 560 ohm 
C1 = 100 microF. 30 V/l elettrol. 
DZ1 = diodo Zener da 18 volt 1 watt 
TH1 diodo S.C.R. da 6 ampere 
TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N2646 
Relè da 24 volt 0,5 ampere di eccitazione 



Fiq. 13 Componenti 

R1 = 10.000 ohm potenz. 
R2 = 27.000 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 470 ohm 
C1 = 5 microF. 12 V/l elettrol. 
TU1, - transistor unigiunzione 
TR1 = transistor NPN tipo AC127 
SI = pulsante 
Relè da 1.000 ohm 
Alimentazione a 30 volt 

G E N E R A T O R E DI O N D E Q U A D R E 

In f ig . 14 t r ov iamo invece un proge t to in teres

sante di un genera tore di onde q u a d r e ; ques to 

proget to c o m p r e n d e un mul t iv ibra tore f o rma to 

s e m p l i c e m e n t e da un t rans is tor un ig iunz ione e 

da un d iodo . 

Q u a n d o il t rans is tor non è ecc i ta to il d i odo 

è in s tato di c o n d u z i o n e ed il po tenz ia le nel pun to 

di c o l l e g a m e n t o del sudde t to d iodo co l c o n d e n s a 

tore C1 si t rova ad un potenz ia le cos tan te legger 

mente pos i t i vo . 

Il condensa to re c o m i n c i a a car icars i , per mezzo 

de l la cor ren te che at t raversa le res is tenze R 2 ed 

R 3 ed il d i odo , f ino al pun to in cui la tens ione di 

emet t i to re , in c o l l e g a m e n t o c o n il c o n d e n s a t o r e , 

g iunge al va lo re di p i cco che p rovoca lo s b l o c c a g 

gio del t rans is to r e la c o n s e g u e n t e sca r i ca del 

c o n d e n s a t o r e . 

Da ques to m o m e n t o si r i torna alle cond iz ion i 

d i p a r t e n z a , c ioè c o n il d i o d o in c o n d u z i o n e ed il 

t rans is tor un ig iunz ione b locca to , per c o m i n c i a r e 

un nuovo c i c lo . 

La f requenza cara t ter is t ica de l l ' onda quadra 

che si o t t iene su l la base B 2 del t rans is to r è rego

lata dal t e m p o di car ica del c o n d e n s a t o r e , c ioè 

il t e m p o occo r ren te a l l 'emet t i to re per ragg iunge 

re la t e n s i o n e necessar ia a mandare in c o n d u z i o 

ne il t rans is to r un ig iunz ione . 

La t ens ione di a l imen taz ione è di 9 vol t . 

Fig. 14 Componenti 

R1 = 15.000 ohm 
R2 = 10.000 ohm 
R3 = 2.200 ohm 
C1 = 220.000 pF 
C2 100.000 pF 
DS1 = diodo al silicio di qualsiasi tipo 
TU1 transistor unigiunzione tipo 2N2646 
Alimentazione a 9 volt 
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Fig. 15 Componenti 

R1 = 5.000 ohm potenz. 
R2 = 8.200 ohm 
R3 = 470 ohm 
R4 = 100 ohm 
C1 = 10.000 pF 
C2 = 330.000 pF 
RS1 = diodo al silicio di qualsiasi tipo 
RS2 = diodo al silicio di qualsiasi tipo 
TU1 = transistor uniqiunzione tipo 2N2646 
T1 = trasformatore con primario di rete e seconda

rio a 6 volt 
Alimentazione a 6 volt 

G E N E R A T O R E DI O N D E A F O R M A DI « S C A L A » 

Per o t tenere ques ta par t ico lare f o r m a di onda 

di a l tezza d e c r e s c e n t e nel t e m p o si imp iega il 

c i rcu i to di f ig . 1 5. 

C o m e si no ta nel la f igura , dal s e c o n d a r i o di un 

t ras fo rmato re v iene pre levata una tens ione alter

nata di 6 vo l t c h e , app l i ca ta al c i rcu i to at t raverso 

il cu rsore del po tenz iome t ro R 1 , v iene raddr izza

ta da i due raddr izzator i R S 1 ed R S 2 in m o d o da 

ot tenere so lo s e m i o n d e pos i t i ve . 

Il c o n d e n s a t o r e che si t rova inser i to tra la base 

B1 e l 'emet t i tore del t rans is to r un ig iunz ione , 

so t t opos to ad una tens ione di in tens i tà var iab i le , 

si car icherà f ino al pun to in cu i il po tenz ia le pre

sen te su l l ' emet t i to re avrà ragg iunto la tens ione 

di p i cco al la qua le il t rans is to r un ig iunz ione passa 

a condur re . 

A ques to pun to il condensa to re si sca r i ca in uh 

lasso di t e m p o mo l to breve (non es is te res is tenza 

l imi tat r ice) , per r i cominc ia re il suo p r o c e s s o di 

ca r i ca . 

A v r e m o qu ind i su l l ' emet t i to re del t rans is to r un i -

g iunz ione un 'onda di f o r m a a sca la per il per iodo 

di ca r i co c o n un b rusco r i torno a zero durante il 

per iodo di ca r i ca . 

La tens ione di a l imen taz ione in ques to m o n t a g 

gio è di 6 vol t . 

C O M A N D O DI POTENZA C O N UN SCR 

Il p roget to che appare in f ig. 16 r isul ta u t i l i ss i -

Fig. 16 Componenti 

R1 = 2.000 ohm potenz. 
R2 = 470 ohm 
R3 = 100 ohm 
C1 = 10.000 pF 
TH1 = SCK 

TU1 = transistor unigiunzione tipo 2N1671 

RS1 = raddrizzatore da 250 V 3 A 
LP1 = lampada 
Alimentazione a 6 volt 
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Fiq. 17 Componenti 

R1 = 5Q.000 ohm potenz. 
R2 = 50.000 ohm potenz. 
R3 = 50.000 ohm potenz. 
R4 = 50.000 ohm potenz. 
R5 = 3.300 ohm 
R6 = 680 ohm 
C1 = 1 microF. 

TU1 = .transistor unigiunzione tipo 2N2646 
S1-S2-S3-S4 = pulsanti 
Alimentazione a 30 volt 

m o q u a n d o s i abb ia necessi tà di regolare c o n i n 

tens i tà var iab i le l ' accens ione di l ampade o la ve lo 

c i tà di un qua ls ias i mo to r i no in C C . 

C o m e pote te vedere , i c o m p o n e n t i ut i l izzat i in 

ques to c i rcu i to , oltre al so l i to t rans is to r un ig iun 

z ione , s o n o un ponte di d iod i c a p a c e di s o p p o r t a 

re la t ens ione di rete ed erogare la po tenza del le 

l àmpade o de l moto r ino , ed un d iodo S C R d a ' 8 0 0 

volt ed in g rado di soppor ta re la cor ren te es i s ten 

te. 

Il t rans is to r un ig iunz ione ag i sce da osc i l la tóre e 

ci dà de i p i cch i pos i t iv i di tens ione dest ina t i a 

sb locca re il d i odo S C R che a sua vo l ta , ecc i ta to , 

farà passare la tens ione necessar ia a l l ' accens ione 

de l la l a m p a d a , la qua le r imarrà a c c e s a f inché 

lo S C R r imarrà in s ta to di ecc i taz ione , f inché cioè 

non verrà a cessa re la tens ione di c o m a n d o pro

ven ien te da l l ' un ig iunz ione . E s i c c o m e l ' intensi tà 

di usc i ta de l la tens ione de l lo S C R è proporz io 

nale al la f requenza deg l i impu ls i di c o m a n d o cu i 

v iene so t topos to , agendo sul po tenz iome t ro R1 

che regola il t e m p o di sca r i ca del condensa to re 

C1 e qu ind i la f requenza di osc i l l az ione del t ran

s istor , a v r e m o la possib i l i tà di c o m a n d a r e l ' in ten

sità l u m i n o s a del la l a m p a d a f acendo la var iare 

da un m a s s i m o ad un m i n i m o s e c o n d o un t e m p o 

pre f issato . 

Na tu ra lmen te al pos to del la l a m p a d a po t remo 

s e m p r e met tere qua ls ias i appara to e le t t r ico che 

abb ia b i s o g n o di una in tens i tà di tens ione di a l i 

men taz ione var iabi le c o n un c ic lo ben def in i to 

AVVISATORE A DIVERSE TONALITÀ 

Il s i s t e m a , di cu i in f ig. 1 7 è raf f igurato lo s c h e 

m a e le t t r ico , rappresenta un t ipo di avv isa to re c o n 

a l topar lant i che pot rebbe sost i tu i re v a n t a g g i o s a 

mente que l lo n o r m a l m e n t e usato che si basa su i 

c a m p a n e l l i . 

C o n esso p o s s i a m o o t tenere dei d ivers i suon i 

mus ica l i che p o t r e m o s i ngo la rmen te inser i re al la 

var ie ent ra te che asse rvono un a p p a r t a m e n t o 

per c o n o s c e r e di p r imo acch i to se ad e s e m p i o 

l 'eventua le v is i ta tore che ha sp in to il pu lsan te 

di p reavv iso si t rova al la por ta d ' i ng resso oppure 

al por tone che dà su l la s t rada . 

Q u e s t o s i s t e m a pot rpbbe t rovare b u o n imp ie 

go a n c h e negl i uff ici in q u a n t o le var ie tona l i tà 

a d i spos i z i one pe rme t t ono di c h i a m a r e d i s t i n ta 

men te q u e s t o o que l l ' imp iega to senza che si d e b 

bano s c o m o d a r e anche tutt i gl i altr i. 

Lo s c h e m a elet t r ico mos t ra c o m e il t rans is to r 

un ig iunz ione imp iega to funz ion i da osc i l la to re 

di r i l a ssamen to che pe rme t te , s e m p l i c e m e n t e at

t raverso il c a m b i a m e n t o di va lo re di una res i 

s t e n z a , di o t tenere una f requenza mus i ca le di t o 

nal i tà var iab i le . 

I po tenz iomet r i R 1 - R 2 - R 3 - R 4 v a n n o regolat i 

in m o d o che q u a n d o si az iona uno de i pu lsant i 

S 1 - S 2 - S 3 - S 4 la tona l i tà o t tenuta s ia a b b a s t a n z a 

d iversa dal le altre così da non far nascere c o n f u 

s ione . 

Ques to c i rcu i to funziona con una tens ione di 

a l imentazione di c i r ca 30 volt. 

pag. 521 



Compressore 

La grande d i n a m i c a dei suon i natural i ha s e m 

pre causa to ai tecn ic i de l la sonor i zzaz ione 

e del la reg is t raz ione su nast ro m a g n e t i c o di pezzi 

mus i ca l i , d i re t tamente pre levat i da un 'o rches t ra , 

dei p rob lemi di non fac i le so luz ione , p rob lem i 

che s o n o stat i r isolt i t rami te l ' imp iego di c o m 

pressor i e l imi tator i d ' a m p i e z z a . 

Il c o m p i t o p r inc ipa le di ques t i c i rcui t i è que l lo 

di l imi tare l ' amp iezza , s e n z a introdurre d is tor

s ion i , del segna le app l i ca to in ent rata in m o d o che 

la po tenza in usc i ta r isult i p ressoché cos tan te , 

i m p e d e n d o il f o r m a r s i di s o v r a m o d u l a z i o n i . 

C o m e si appurerà da l lo s tud io che ne a b b i a m o 

fat to, un amp iezza di 9 0 dec ibe l può essere f a 

c i lmen te r idot ta a 4 7 d B s e n z a che ciò compor t i 

Basandoci su di uno schema della RCA (che pur 
efficace presentava delle difficoltà nel reperire al
cuni componenti necessari alla realizzazione) vi 
abbiamo preparato questo interessante progetto di 
compressore che potete facilmente costruire. Con 
esso non avrete più problemi, quando volete regi
strare dal vivo, sul livello di registrazione da con
trollare continuamente affinché non salga a valori 
tali da entrare in sovramodulazione. 

n e c e s s a r i a m e n t e una d is to rs ione apprezzab i le 

nel s u o n o p rodo t to o reg is t ra to. 

In ques te cond iz ion i tut te le reg is t raz ion i 

al m ic ro fono p o s s o n o essere ef fet tuate c o n ogn i 

t ipo di regist ratore (di quel l i che si t rovano 

no rma lmen te a prezzi access ib i l i ss im i ) senza più 

a l cuna p r e o c c u p a z i o n e del l ivel lo sono ro cap ta to 

e de l la d i s tanza da tenere tra sorgen te sono ra e 

m ic ro fono . 

S e n z a un d i spos i t i vo ch.e abb ia la s tessa f unz io 

ne esp l i ca ta da que l lo che vi s t i amo p resen tando 

e c h e , tra paren tes i , è s ta to p resenta to in c o m 

merc io da l la R C A , non sa rebbe poss ib i l e esegu i re 

una perfet ta reg is t raz ione s e n z a una con t inua 

sorveg l ianza da parte del t ecn i co del suono , q u a 

l i f icato od improvv i sa to , che dov rebbe appor tare 

di con t i nuo quel le cor rez ion i necessar ie per non 

o l t repassare il l ivel lo m a s s i m o o scendere sot to il 

m i n i m o uti le per una b u o n a reg is t raz ione. 

S C H E M A ELETTRICO DEL C O M P R E S S O R E / L I 
MITATORE DELLA RCA 

Lo s c h e m a elet t r ico che appare in f ig . 1 è que l lo 

spe r imen ta to da l la R C A ed è s tato adot ta to , s e p 

pure c o n leggere var iant i , anche su a lcun i t ipi di 

registrator i portat i l i tra quel l i che a t tua lmen te 

sono in g rado di offrire le pres taz ion i magg io r i ; 

ques to ce r tamen te è un fat tore p robante del la 

ef f ic ienza di un s imi le d ispos i t i vo . 
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Limitatore a lOS-FETea F E T 

per una R E G I S T R A Z I O N E perfetta 

In l inea di pr inc ip io si t rat ta di inser i re in para l 

le lo a l l 'ent ra ta di un p reampl i f i ca to re un c i rcu i to 

che d i s p o n g a di una res is tenza var iab i le in funz io 

ne del l ive l lo di usc i ta . 

Q u e s t a resist iv i tà var iab i le è rappresen ta ta , 

nel c i rcu i to de l la R C A , da un t rans is tor par t ico lare , 

un M O S - F E T , che nel lo s c h e m a e le t t r ico v iene 

ind ica to da l la s ig la M E T 1 . 

P r e n d e n d o in e s a m e il c i rcu i to , t r ove remo che 

l ' ingresso è rego la to da quat t ro res is tenze da 

1 0 0 . 0 0 0 o h m che dov ranno pre levare il segna le 

d i re t tamen te da quat t ro d ivers i p reampl i f i ca to r i , 

qu ind i un po tenz iome t ro di v o l u m e che nel lo 

s c h e m a è ind ica to dal la s ig la R 5 . 

Il segna le po i , dal cu rsore di ques to po tenz io 

met ro , a t t raverso il condensa to re C 1 , la res is tenza 

R 6 ed il condensa to re C 2 verrà inser i to sul Ga te 

di M F T 2 , a n c h e ques to un M O S - F E T , che prov

vedere ad ampl i f i ca r lo . 

Da l dra in di M F T 2 il segna le amp l i f i ca to verrà 

qu ind i p re leva to ed inv iato, a t t raverso il c o n 

densa to re C 6 , al lo s tad io di p reamp l i f i caz ione 

f ina le cos t i tu i ta dai due t rans is tor T R 1 e T R 2 . 

Ques t i due t rans is to r f o r m a n o , c o m e si può fac i l 

men te cap i re da l lo s c h e m a , un c l ass i co c i rcu i to 

ampl i f i ca to re Dar l ing ton c o n usc i ta in Emi t ter -

Fo l lower . 

Ci t r ov iamo qu ind i di f ronte ad un c as o a b b a 

s tanza c o n s u e t o di un p reampl i f i ca to re cost i tu i to 

da un t rans is to r ad effet to di c a m p o , M F T 2 , segu i 

to da due t rans is to r N P N c o n funz ione di ul ter iore 

amp l i f i caz ione . 

Occo r re però notare che in para l le lo al gate di 

M F T 2 ed inser i to tra la res is tenza R 6 ed il c o n 

densa to re C 2 a b b i a m o il p r imo mos- fe t po lar iz

zato in iz ia lmente da l la t ens ione pre levata dal 

po tenz iome t ro R 8 . 

Q u a n d o il mos- fe t M F T 1 si t rova po lar izzato 

in in terd iz ione, tra il t e rm ina le sourge e que l lo 

dra in es is te una res is tenza effett iva di pa recch i 

M e g a o h m , res is tenza tan to e levata che obb l iga 

la magg io r par te de l la t ens ione del segna le inse

rito in ent ra ta , o p iù p r e c i s a m e n t e ai cap i del 

po tenz iome t ro R 5 , a ragg iungere d i re t tamente 

il gate del t rans is to r M F T 2 . Det to segna le , a m 

pl i f icato poi dal c i rcu i to Dar l ing ton c o m p o s t o 

da i t rans is to r T R 1 - T R 2 , raggiungerà qu ind i la 

b o c c o l a d 'usc i ta . 

U n a parte di ques to segna le però v iene pre le

va ta t rami te il c o n d e n s a t o r e C 7 e raddr izzata dal 

d iodo D G 2 f o r m a n d o così una tens ione cont rar ia 

che va app l i ca ta al gate di M F T 1 . 

M o d i f i c a n d o la po la r i zzaz ione del gate si o t t iene 

a u t o m a t i c a m e n t e una d im inuz ione del va lore 

res is t ivo es is ten te tra il d ra in ed il sourge di que -
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s to t rans is to r e c o n s e g u e n t e m e n t e qu ind i una 

a u t o m a t i c a d im inuz i one de l g u a d a g n o d e l l ' a m p l i 

f i ca to re in quan to una parte del segna le d 'ent ra ta 

verrà sca r i ca to a m a s s a . 

Il d i o d o D G 1 si t rova i nvece inser i to in para l le lo 

al la res is tenza R 1 3 e se rve a far sì che la tens ione 

pos i t i va raddr izzata da D G 2 g iunga c o n es t rema 

rapid i tà al ga te di M F T 1 in man ie ra da rendere 

i s tan taneo il suo f u n z i o n a m e n t o . 

Graz ie a tale d i o d o il condensa to re C 3 v iene 

ad essere ca r i ca to dal la t ens ione di c o m a n d o in 

un t e m p o mo l to ve loce ment re il s u o per iodo di 

s c a r i c a verrà ad essere p iu t tos to l ungo po iché 

il d i o d o D G 1 obb l igherà la cor ren te a passare 

a t t raverso la res is tenza R 1 3 che ha un va lore 

p iu t tos to e leva to (1 M e g a o h m ) . 

R i a s s u m e n d o , il c i rcu i to f o rma to da D G 1 - C 3 

R 1 3 è cara t te r izzato da un t e m p o di ca r i ca mo l to 

breve a cu i fa con t rappos i z i one un t e m p o di s c a r i 

c a re la t i vamente lungo . 

U n in tervento i s tan taneo sul fa t tore di a m p l i 

f i caz ione è una necessi tà d i ques to c i rcu i to perché 

pe rme t te una d im inuz ione i m m e d i a t a del g u a d a 

gno , fa t tore d 'obb l igo se si vuol ev i tare un s o v r a c 

ca r i co causa to da un a u m e n t o di tono nel la m u 

s i c a e nei voca l izz i che si v o g l i o n o regis t rare. 

Il r i tardo invece appor ta to da l la res is tenza R 1 3 

che in terv iene nel la sca r i ca del c o n d e n s a t o r e C 3 

r isul ta invece ind ispensab i le per man tene re in 

usc i ta un l ivel lo cos tan te di t ens ione s e n z a va r i a 

z ion i t r oppo b rusche . 
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Fiq. 1 

R1 100.000 ohm 
R2 i; 100.000 ohm 
R3 100.000 ohm 
R4 100.000 ohm 
R5 10.000 ohm potenz. 
R6 180.000 ohm 
R7 100.000 ohm 
R8 5.000 ohm potenz. 
R9 1 Megaohm 
RIO 15.000 ohm 
R11 10.000 ohm 
R12 1.500 ohm 
R13 1 Megaohm 
R14 1.200 ohm 
R15 100.000 ohm 
R16 470 ohm 
R17 2,2 Megaohm 
C1 100.000 pF 
C2 100.000 pF 
C3 100.000 pF 
C4 10 microF. 12 V elettrol. 
C 5 10 microF. 12 V elettrol. 
C6 5 microF. 10 V elettrol. 
C7 100.000 pF 
C8 50 microF. 12 V elettrol. 
DG1 diodo tipo 1N270 
DG2 diodo tipo 1N270 
MFT1 transistor MOS-FET tipo 2N128 
MFT2 transistor MOS-FET tipo 2IM128 
TR1 transistor tipo 2N5183 
TR2 transistor tipo 2IM5183 
Alimentazione a 20 volt 



REALIZZAZIONE PRATICA 

C o m e avrete ce r tamen te no ta to , lo s c h e m a 

R C A è con t radd is t in to da l l ' imp iego di due t ran

s is tor t ipo M o s - f e t che non s o n o ce r tamen te di 

fac i le reper ib i l i tà . 

No i a l lora a b b i a m o ce rca to di ovv ia re a ques to 

i nconven ien te appo r tando al lo s c h e m a di base 

de l la R C A a l cune mod i f i che che , s e n z a nul la to 

gl iere ai preg i de l l ' appa recch io , ne pe rme t t ono 

però una più s e m p l i c e e prat ica rea l izzaz ione. 

In ques ta var iante, che noi a b b i a m o i l lustrata 

in f ig . 2 , al p o s t o dei mos- fe t imp iega t i dal la R C A 

a b b i a m o inser i to dei norma l i fet t ipo 2 N 3 8 1 9 , 

che s o n o mo l t o più f ac i lmen te reper ib i l i , va r iando 

o v v i a m e n t e va lor i di a lcun i c o m p o n e n t i per adat 

tarl i a quel l i r ichiest i da i nuov i t rans is to r che 

a b b i a m o imp iega to . 

A n c h e i due t rans is tor f ina l i non s o n o de l lo s tes 

so t ipo di quel l i cons ig l ia t i da l la R C A , m a altri che 

pur avendo le s tesse cara t te r is t i che de i p r e c e d e n 

ti, s o n o però più c o m u n i su l nos t ro me rca to , e c iò 

va le na tu ra lmen te per i d iod i . 

È ch ia ro però che ques to c i rcu i to , che noi a b 

b i a m o adat ta to per funz ionare c o n i fet, c o m e f u n 

z i o n a m e n t o , non si d i s c o s t a per nul la da que l lo 

or ig ina le de l la R C A . Tan to per fare ana log ie , t ro

v i a m o infatt i in ent ra ta , s e m p r e tra la res is tenza 
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Fig. 2 

R1 100.000 ohm 
R2 100.000 ohm 
R3 100.000 ohm 
R4 100.000 ohm 
R5 10.00 ohm potenz. 
R6 180.000 ohm 
R7 100.000 ohm 
R8 = 5.000 ohm potenz. 
R9 = 1 Megaohm 
R10 15.000 ohm 
R11 10.000 ohm 
R12 5.000 ohm trimmer potenz. 
R13 1 Megaohm 
R14 1.200 ohm 
R15 100.000 ohm 
R16 470 ohm 
R17 2,2 Megaohm 
C1 100.000 pF 
C2 100.000 pF 
C3 100.000 pF 
C4 10 microF. 12 V elettrol. 
C5 10 microF. 12 V elettrol. 
C6 5 microF. 10 V elettrol. 
C7 100.000 pF 
C8 50 microF. 12 V elettrol. 
D C diodo tipo OA95 o equivalenti 
DG2 diodo tipo OA95 o equivalenti 
FT1 transistor fet tipo 2N3819 
FT2 transistor fet tipo 2IM3819 
TR1 transistor tipo 2N2926 oppure 

BC107 o similari 
TR2 transistor tipo 2N2926 oppure 

BC107 o similari 



R 6 ed il c o n d e n s a t o r e C 2 , il fet, al pos to del m o s -

fet M F T 1 , che serve a ridurre il segna le inser i to in 

ent ra ta in d i p e n d e n z a di que l lo d 'usc i ta . 

A b b i a m o qu ind i il d i o d o D G 2 che , c o m e nel lo 

s c h e m a or ig ina le , raddr izza una parte del segna le 

BF p re leva to in usc i ta e t rami te il d i odo D G 1 e 

la res is tenza R1 3 lo app l i ca al gate di F T 1 . 

A n c h e così a b b i a m o un i m m e d i a t o in tervento 

sul fa t tore di amp l i f i caz ione ed un r i tardo sul la 

sca r i ca di C 3 c o m e nel lo s c h e m a del la R C A . 

S e q u a l c h e lettore vo lesse poi mod i f i ca re lo 

s tad io f ina le cos t i tu i to dai due t rans is to r TR 1-TR2 

potrà s e m p r e far lo senza n e s s u n a p r e o c c u p a z i o n e 

r i co rdandos i , qua lora v o l es s e usare uno s tad io 

c o n usc i ta di co l le t to re , di pre levare il segna le 

su ta le te rm ina le s e m p r e t rami te il condensa to re 

C 7 . 

I t r a n s i s t o r 2 N 2 9 2 6 imp iega t i dal la R C A p o s s o 

no essere sost i tu i t i con altr i t ipi che hanno più 

o m e n o a n a l o g a funz ione , ad e s e m p i o i vari 

B C 1 0 7 - B C 1 0 8 ecc . 

C o n s i g l i a m o a quant i si a c c i n g o n o al m o n t a g 

gio di ques to c o m p r e s s o r e di cont ro l la re , se d e c i 

desse ro di sost i tu i re i t rans is to r f inal i c o n altri 

in loro p o s s e s s o , che de t to s tad io non in t roduca 

d i s to rs ione in quan t i tà apprezzab i l e ; se c iò a c c a 

desse sarà suf f ic iente d issa ldare dal c i rcu i to 

un te rm ina le del c o n d e n s a t o r e C 6 ed app l i care 

su di e s s o un segna le p re leva to da un p i ck -up 

con t ro l l ando poi che in usc i ta il segna le r isult i 

per fet to. 

N o t a n d o de l la d is to rs ione occor rerà var iare il 

va lo re del le res is tenze R 1 4 ed R 1 5 c e r c a n d o 

s p e r i m e n t a l m e n t e que l lo che dia i r isultat i m ig l i o 

ri. 

RISULTATI DI MISURE e DISTORSIONE 

Il po tenz iome t ro R 8 permet te la rego laz ione 

del t asso di c o m p ress ione s e c o n d o le es igenze . 

C o n una t ens ione di a l imen taz ione di 2 0 volt 

sul nos t ro p ro to t ipo a b b i a m o spe r imen ta to che 

le mig l io r i cond i z ion i di f u n z i o n a m e n t o si hanno 

q u a n d o , r ego lando R 8 , su l sourge del p r imo fet 

FT1 è p resen te una tens ione di c i r ca 5 vol t . 

I r isul tat i de l l 'e f f i cac ia del nos t ro c o m p r e s s o r e 

si p o s s o n o dedur re dai va lor i che a b b i a m o r ipor

ta to nel la tabe l la che appare ne l l 'a r t ico lo . 

C o m e si vede , un segna le di 9 5 dec ibe l si può 

por tare, c o m e a b b i a m o già an t ic ipa to , a valor i di 

c i rca 4 7 d e c i b e l . 

È in te ressan te anche osserva re qua le è il t asso 

di d i s to rs ione appor ta to da l s i s t e m a . 

D a cons ide raz ion i di carat tere prat ico noi a b b i a 

m o r i levato che nel la curva di c o m p r e s s i o n e dove 

non in terv iene d i re t tamente il c o m p r e s s o r e la 

d is to rs ione è appena infer iore a l l ' 1 % ment re nel la 

Fiq. 3 Nel diagramma è visibile la curva che mostra 
l'azione dei compressore sulla tensione del segnale 
che si ritrova in uscita. Come potete constatare la 
curva segna una sensibile linearità della dinamica 
d'uscita mantenendosi a valori massimi quasi per
fettamente costanti, fatto questo che determina 
l'efficacia del nostro compressore che servirà ad 
evitare che segnali troppo forti possano rovinare la 
registrazione. 

Livello d'entrata 
indB 

Livello d'uscita 
indB 

- 95 - 47 
- 75 - 4 3 
- 65 - 33 
- 55 - 23 
- 45 - 13 
- 35 - 4 
- 25 - 0 
- 15 + 1 
- 5 + 2 

4- 5 + 3 

+ 15 + 4 

parte super io re de l la s tessa cu rva , dove c ioè 

l 'appor to del c o m p r e s s o r e è m a s s i m o , la d is to r 

s ione sa le ad un va lore a t torno al 3%, va lo re 

p iù che a m m i s s i b i l e non e s s e n d o neppure per 

cep ib i le da l l ' o recch io , tan to p iù acce t tab i l e qu ind i 

se si v a n n o po i a cons ide ra re i van tagg i o t ten ib i l i . 

C o n una c o m p r e s s i o n e manua le , c ioè non au to 

m a t i c a , tan to per fare un rappor to mo l t o s ign i f i 

ca t ivo , ef fet tuata d a un t e c n i c o del s u o n o , qu ind i 

a l t amen te qua l i f i ca to nel c a m p o , la d is to rs ione 

r isul ta ben più e levata di que l la in t rodot ta dal 

nos t ro appa recch io per cu i noi c i s e n t i a m o au to 

rizzati a cons ig l i a r vene la rea l izzaz ione. 
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Fig. 4 

Ri 10.000 ohm C1 25 microF. 12 V elettrol. 
R2 15.000 ohm C2 50 microF. 25 V elettrol. 
R3 68 ohm C3 100 microF. 25 V elettrol. 
R4 3.300 ohm C4 100 microF. 25 V elettrol. 
R5 22.000 ohm C5 5 microF. 10 V elettrol. 
R6 27.000 ohm C6 10 microF. 12 V elettrol. 
R7 50.000 ohm trimmer potenz. TR1 transistor tipo 2IM2926 oppure BC107 o 
R8 3.300 ohm equivalente 
R9 3.300 ohm TR2 transistor tipo 2N2926 oppure BC107 o 
R10 10.000 ohm equivalente 
R11 10.000 ohm potenz. Alimentazione a 29 volt , 

STADIO PREAMPLIFICATORE 

Pr ima de l lo s tad io c o m p r e s s o r e di v o l u m e r i 

su l ta di i ndubb ia ut i l i tà inser i re un p reamp l i f i ca 

tore in man ie ra da o t tenere già in ent ra ta , c ioè 

sul po tenz iome t ro R 5 , una tens ione di amp iezza 

suf f ic iente . 

A ques to s c o p o basta un qua ls ias i p reampl i f i 

ca to re ad 1 o 2 t rans is to r ; noi ad e s e m p i o per il 

mode l l o di c o m p r e s s o r e che a b b i a m o s p e r i m e n t a 

to, ne a b b i a m o real izzato uno il cu i s c h e m a elet

t r ico è r ipor tato in f ig . 4 . 

E s s o è cos t i tu i to da un no rma le c i rcu i to Dar -

l ington che ut i l izza due t rans is to r t ipo 2 N 2 9 2 6 , 

anch 'ess i sost i tu ib i l i dai sol i t i B C 1 0 7 - B C 1 0 8 o 

s imi l i . Poiché so l i t amen te per i registrator i si u s a 

no pre fe r ib i lmente m ic ro fon i di t ipo magne t i co , 

l 'entrata di ques to p reampl i f i ca to re , adat ta ta 

a ques ta c o n s u e t u d i n e , si t rova ca r i ca ta da una 

res is tenza da 2 5 0 o h m , qua lo ra però l ' impedenza 

del m i c ro fono imp iega to fosse d ive rsa , sarà ne 

cessa r i o sost i tu i re ta le res is tenza c o n un'a l t ra 

di va lore ugua le a l l ' impedenza cara t ter is t ica del 

t ipo ut i l izzato. 

La base de l t rans is tor T R 1 r isul ta po lar izzata dal 

ponte f o rma to dal le res is tenze R 2 - R 6 con una 

tens ione c h e v iene p re leva ta d i re t tamen te s u l 
l 'emet t i tore de l s e c o n d o t rans is to r T R 2 . 

Il co l le t to re di T R 1 , inf ine, si t rova co l l ega to 

al la base di T R 2 ed il segna le amp l i f i ca to v iene 

ad essere p resen te sul co l le t tore di T R 2 . 

La con t ro reaz ione inser i ta su l l ' emet t i to re di 

T R 1 pe rme t te , graz ie a l la res is tenza var iab i le 

R 7 , d i far var iare il g u a d a g n o del p reampl i f i ca to re 

e di a u m e n t a r e inol t re il va lore del la- t ens ione 

a m m i s s i b i l e su l l 'en t ra ta . 

La curva d i a g r a m m a t i c a del p reampl i f i ca to re , 

tanto per fare una cons ide raz ione t e c n i c a , r isul ta 

l ineare da 5 0 hertz f ino a 1 0 0 . 0 0 0 hertz q u a n d o 

R7 si t rova rego la to su un va lore res is t ivo di c i rca 

1 5 . 0 0 0 o h m . 

Il l ivel lo d 'usc i ta si agg i ra su tens ion i de l l ' o rd ine 

del volt q u a n d o in ent ra ta v e n g o n o app l i ca t i s e 

gna l i di 3 m V . 

Q u a n t o de t to f inora c i esone ra dal dove r fare 

ul ter ior i ed inut i l i d i sco rs i su l l 'u t i l i tà del nos t ro 

c o m p l e s s o p r e a m p l i f i c a t o r e - c o m p r e s s o r e per le 

regis t raz ion i o le amp l i f i caz ion i sonor i zza te , spec ie 

q u a n d o ques te a v v e n g o n o c o n font i di segna l i 

d i f f i c i lmente cont ro l lab i l i c o m e appun to la m u s i c a 

« fat ta in c a s a ». 
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L'INTEGRATO MC1302P 

Se pure, per ora, non sono ancora disponibili in 
commercio dei circuiti integrati, come amplificato
ri, capaci di fornire potenze elevate, non è difficile 
prevedere per un futuro molto prossimo la realiz
zazione d'insiemi Hi-Fi altamente qualificati equi
paggiati con questa nuova tecnica. 
Abbiamo creduto opportuno quindi precorrere i 
tempi presentando in questo numero un circuito 
integrato, di facile reperibilità, che funziona da 
preamplificatore stereo e che potrà essere abbina
to a qualsiasi amplificatore di potenza sempre a 
circuiti integrati. 

Finora a b b i a m o s e m p r e p resenta to dei c i rcu i t i 

integrat i amp l i f i ca to r i f ina l i d i B F che e rano in 

g rado di offrire o t t ime pres taz ion i c o m e ampl i f i 

cator i dotat i di una d i sc re ta po tenza e di una suf

f ic iente fede l tà di r ip roduz jone. 

La loro p r inc ipa le qua l i tà era insi ta p iù che a l 

tro nelle l im i ta t i ss ime d i m e n s i o n i d ' i ngombro , 

nel la fac i l i tà dei m o n t a g g i e nel la g rande var ietà 

degl i s tess i , ma non ci s i a m o ce r t amen te sb i l an 

c iat i de f inendo l i c o m p l e s s i di al ta fede l tà od insu 

perabi l i c o m e qual i tà di r ip roduz ione. 

A b b i a m o s o l a m e n t e vo lu to farvi par tec ip i del la 

nuova t e c n i c a de i c i rcui t i in tegrat i , nel la ch ia ra 

prev is ione che ess i av ranno s e m p r e più impor 

tanza nel fu turo de l la t ecno log ia m o d e r n a . D 'a l 

t ronde non è che con c iò si vog l ia sm inu i re q u a n 

to a b b i a m o f inora a f fe rmato in re laz ione ai c o m 

ponent i f inora presenta t i su ques te pag ine , però 

s a p e n d o che la r icerca sc ien t i f i ca non è un fat to 

s ta t ico ma una con t i nua evo luz ione , v o g l i a m o d i 

re che ci t r ov iamo anco ra lontan i dal la per fez io

ne 

L ' integrato M C 1 3 0 2 P de l la M O T O R O L A rap-

senta cer to un p a s s o avant i e la sua i m m i s 

s ione sul me rca to p r e s u p p o n e la p resen taz ione 

di altri in tegrat i c a p a c i di p res taz ion i ve ramen te 

in teressant i , anche in campo amator ia le. 

Q u e s t o in tegra to cons i s te in un p reamp l i f i ca 

tore s te reo fon i co che pot rà serv i re a p i lotare deg l i 

ampl i f i ca tor i di po tenza , norma l i o in tegrat i . 

L ' in tegrato M C 1 3 0 2 P si c o m p o n e di due d is t in 

t i . 'c ircuit i p reampl i f i ca tor i di B F unit i in un so lo 

invo lucro di mater ia le p las t i co ed equ ipagg ia to 

da una d o p p i a ser ie di c o n n e s s i o n i , par t ico lar i tà 

cos t ru t t i ve che ne de l i neano già qua l i tà e v a n 

tagg i . 

Infatti i due c i rcui t i d is t int i che lo c o m p o n 

g o n o r isu l tano, per cos t ruz ione , già per fe t ta

men te equi l ib ra t i e si p res tano m i rab i lmen te ad 

una rea l izzaz ione s te reo fon ica in cons ide raz ione 

anche del g u a d a g n o re la t i vamente e leva to offer

to e de l la possib i l i tà di regolare a vo lon tà la 

banda passan te . 

C o m p r e n d e r e t e qu ind i che ques te ragioni s o n o 

già di per se s tesse a b b a s t a n z a va l ide perché noi 

c i s i a m o sent i t i autor izzat i , ne l l ' in te resse dei no 

stri let tor i , a farne uno s tud io abbas tanza de t ta 

g l ia to ana l i zzando il suo f u n z i o n a m e n t o e le var ie 

possib i l i tà di app l i caz ione . 

In ogn i m o d o , p r ima di in iz iare una t ra t taz ione 

appro fond i ta dei mod i d ' i m p i e g o , sarà uti le dare 

una sco rsa al le cara t te r is t i che di f u n z i o n a m e n t o 

del nost ro in tegrato qu ind i , per favor i re i lettori 

più in te ressat i , vi a b b i a m o preparato de i p ro-
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i è 

spet t i che i l lust rano via v ia le curve di r isposta 
del M C 1 3 0 2 P s e c o n d o i vari m o n t a g g i : l ineare. 
R.I.A. R. I .A.A. v is to che , c o m e ant ic ipa to , es is te 
la poss ib i l i tà di mode l la re a vo lon tà la banda pas 
san te . 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il c i rcu i to e let t r ico, che c o m e al so l i to vi pro

p o n i a m o s e c o n d o il s i m b o l i s m o no rma le , è v i s i 

bi le in f ig . 1 ed in esso p o s s i a m o con ta re l 'ut i

l i zzaz ione di una ser ie di 16 t rans is to r e 18 res i 

s tenze , dóve quest i c o m p o n e n t i a p p a i o n o net ta

men te sudd iv i s i nei due c i rcu i t i che c o m p o n g o n o 

ques to in tegrato, cioè 8 t rans is to r e 9 res is tenze 

per cana le . 

Inoltre anche i p iedin i di un cana le co r r i spon 

de ranno esa t t amen te c o m e funz ione ai cor r i 

spet t iv i p ied in i del s e c o n d o , fat ta eccez ione del 

p ied ino n. 7 che è c o m u n e a tutt i e due i c i rcui t i 

e co r r i sponde al negat ivo di m a s s a ed il p ied ino 

n. 14 che invece rappresenta il pos i t ivo . 

Da notare l 'asso lu ta m a n c a n z a di d iod i e c o n 

densa to r i che in ques to c i rcu i to appa iono super 

f lu i . L 'ana log ia tra i due c i rcu i t i , in cu i abb ia 

m o p rocura to di segnare i corr ispet t iv i e lement i 

che lo c o m p o n g o n o c o n le s tesse s ig le in quan to 

la co r r i spondenza è esa t ta , v iene r i f lessa, c o m e 

det to p r ima, anche sui te rmina l i di u t i l izzaz ione 

che a p p a i o n o dopp i in quan to riferiti a due entrate 

(una per cana le) , a due usc i te , ecc . , per cu i ai nu 

mer i 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 fa ranno r iscontro i numer i 1 3 -

1 2 - 1 1 - 1 0 - 9 - 8 . 

Per c o m o d i t à , t ra t tando dei mon tagg i effet

tuabi l i con ques to in tegrato, noi ci r i fer i remo 

s o l a m e n t e ai c o l l e g a m e n t i con un so lo cana le 

in quan to per l 'altro cana le si dov ranno ef fet tuare 

le s tesse operaz ion i per cu i c i s e m b r a inut i le ri

petere due vo l te la s tessa c o s a . 

I te rmina l i d 'ent ra ta nel M C 1 3 0 2 P s o n o rappre

sentat i dai p ied in i 5 -6 , per un cana le , e 8 - 9 per 

il s e c o n d o . 

C o m e si può notare dal d i segno di f ig . 1 quest i 

due te rmina l i r isu l tano co l legat i d i re t tamente 

alle bas i dei due t rans is to r T R 1 - T R 2 , che s o n o 

N P N al s i l i c io . 

La M O T O R O L A , c ioè la di t ta produt t r ice di 

ques to in tegrato , ha p rovvedu to ad inser i re due 

termina l i d 'ent ra ta non perché ci si d e b b a servire 

di en t ramb i , ma s o l a m e n t e per poter lo adat tare a 

var ie c o m b i n a z i o n i di c i rcu i to . 

Infatti se noi a p p l i c h i a m o il segna le sui t e rm ina 

li 5 o 9 , lo r i t roveremo in usc i ta c o n la s tessa fase . 
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Fiq. 1 In figura appare il circuito integrato MC 
1302P completo di tutti i componenti di cui si av
vale. Come potete constatare esso è formato da 
due parti Separate, ma perfettamente uguali, ognu
na fornita dei propri terminali di utilizzazione. Nei 
punti 10-11-12 (e corrispettivamente nei 2-3-4) 
vanno inseriti i circuiti esterni di compensazione 
in frequenza. : 
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Fiq. 2 Esternamente l'integrato MC1302P si pre
senta sotto forma di un parallelepidedo provvisto 
di 14 piedini di utilizzazione che vengono numera
ti a partire dal punto di colore che contraddistin
gue il terminale n. 1. Il nostro disegno riporta esat
tamente le proporzioni dell'integrato con dimensio
ni maggiorate, rispetto alla realtà. 

Inserendo lo invece sui p iedin i 6 e 8 il segna le 

d 'usc i ta r isul terà invert i to di fase r ispet to a que l lo 

d 'ent ra ta qu ind i quest i te rmina l i p o s s o n o essere 

util i q u a n d o occo r re o t tenere in usc i ta un segna le 

c o n fase con t ra r ia a que l la r i levabi le in ent ra ta . 

N o r m a l m e n t e c o m e entrata si u t i l i zzeranno di 

so l i to i p ied in i 5 e 9 ment re gli altri due p ied in i , 

i nn. 6 e 8 r isu l te ranno uti l i , c o m e v e d r e m o in s e 

gu i to , per con t ro reaz ionare il p reampl i f i ca to re 

in m o d o da ot tenere una r isposta in f requenza 

mo l to l ineare e pr iva di d is to rs ione . To rnando al 

nost ro c i rcu i to e let t r ico v e d r e m o che il segna le , 

amp l i f i ca to da i due t rans is to r TR1 e T R 2 , verrà 

app l i ca to a l la base del t rans is to r T R 5 che c o 

s t i tu isce rea lmen te il s e c o n d o s tad io amp l i f i ca to 

re in quan to il t rans is tor T R 4 è ut i l izzato prat i 

c a m e n t e so lo per ass icurare un equi l ib r io perfet

to in r i f lesso al la s immet r i a del lo s tad io a m p l i 

f ica tore d 'en t ra ta . 

N o t e r e m o che quest i due t rans is to r s o n o co l l e 

gati con i te rmina l i de l l ' in tegra to con t rassegna t i 

da i numer i 4 - 3 - 2 ( e r i spe t t i vamente 1 0 - 1 1 - 1 2 ) 

che ve r ranno uti l izzati per app l icare al c i rcu i to i 

f i ltri di c o m p e n s a z i o n e . 

T r o v i a m o qu ind i il t rans is to r T R 6 che è co l l e 

gato a l l ' i ns ieme c o m p l e s s o fo rma to dai due t ran

s is tor f inal i T R 7 - T R 8 . 

Q u e s t o in tegra to è pure provv is to di una eff i

cace p ro tez ione cont ro i cor toc i rcu i t i che potreb

bero e v e n t u a l m e n t e ver i f icars i sui te rmina l i d ' u 

sc i ta . 

Il g u a d a g n o in tens ione , in d i pendenza dei v a 

ri c i rcui t i in cu i p o s s i a m o inser i r lo, si aggi ra su 

valor i che v a n n o da un m i n i m o di 3 0 dB ad un 

m a s s i m o di 6 0 d B c o n una usc i ta ef f icace va r ia 

bi le dai 1,1 vol t f ino a 2 ,2 vo l t ; esso d ipende in 

man ie ra esc lus i va dal c i rcu i to di con t ro reaz ione 

es terno , c o m e s p i e g h e r e m o in segu i to . 

La tempera tu ra m a s s i m a soppor tab i le dal M C 

1 3 0 2 P si aggira sui 75 °C . In f ig . 2 vi a b b i a m o pre

senta to l ' invo lucro de l l ' in tegra to v is to dal lato 

super io re ed ingrand i to esa t t amen te due vo l te e 

mezzo r ispet to dal le d i m e n s i o n i real i , forn i to i no l 

tre di tutt i i te rmina l i di u t i l i zzaz ione (sono ben 

14) che vanno con tegg ia t i a part ire da un ind ice 

di r i fer imento che des igna il lato dal qua le in iz iare 

la numeraz ione . 

Inoltre, per evi tare che p o s s a n o insorgere anche 

le più p i cco le perplessi tà sul c o l l e g a m e n t o ester 

no dei vari te rmina l i , un .punto di co lo re ind ica pre

c i s a m e n t e qua le è il p ied ino n. 1 e d , a part ire da 

ques to sarà mo l to fac i le ind iv iduare tutt i gli altr i. 

La f ig . 3 , che rappresenta la d i spos i z ione prat ica 

dei due c i rcu i t i a l l ' in terno de l l ' i nvo luc ro con ten i 

tore, serve per ident i f icare qual i te rmina l i d e b b o 

no essere riferiti ad un c i rcu i to e qua l i a l l 'a l t ro, 

ques to tan to per ass icurarv i v i s i vamen te di q u a n 

to a b b i a m o p r ima a f fe rmato so lo c o n paro le . 

SCHEMI DI MONTAGGIO 

Noi a b b i a m o f inora ass icu ra to che si p o s s o n o 

ef fet tuare mon tagg i c o n curve di r isposta d iverse 

a s e c o n d a del c i rcu i to di con t ro reaz ione app l i ca to 

es te rnamen te . 

P r i m a di t rat tare di par t ico lar i s i s tem i di m o n 

tagg io in funz ione de l la b a n d a passan te , s p i e g h e 

remo c o m e va ut i l izzato l ' in tegrato M C 1 3 0 2 P 

per una norma le rea l izzaz ione s tereo. 

Il c i rcu i to e let t r ico del m o n t a g g i o c o m p l e t o di 

tutt i i c o m p o n e n t i es tern i è que l lo raff igurato in 

f ig. 4 . 
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C o m e f a r e m o anche in segu i to , a b b i a m o tenuto 

ca l co lo s o l a m e n t e di un cana le ed è ev iden te che 

i numer i ind icat i in R O S S O and ranno poi c o l l e g a 

ti nel lo s tesso m o d o del le co r r i sponden t i usc i te 

del cana le che a b b i a m o preso c o m e e s e m p i o . 

In ques to c i rcu i to c o m e a l imen taz ione v iene 

r ich iesta una tens ione di 12 volt o t ten ib i l i , c o m e 

so l i to , o da una bat ter ia (o ser ie di pile) oppure , 

meg l i o , da un a l imenta to re s tab i l i zzato . Il segna le 

v iene app l i ca to al te rm ina le d 'ent ra ta con t rasse 

gnato con il n. 9 e la po la r i zzaz ione de l la base di 

TR1 si o t t iene t rami te il par t i tore res is t ivo f o r m a 

to dal le due res is tenze R 3 - R 4 ment re la s e c o n d a 

entrata (quel la del p ied ino n. 8) , che si t rova po

lar izzata da l la res is tenza R 6 , v iene sf rut tata per 

inserirvi il segna le di con t ro reaz ione pre leva to d i 

re t tamente da l l ' usc i ta n. 13 t rami te la res is tenza 

R 7 . 

C o n ques to c i rcu i to l ' impedenza d 'ent ra ta si 

man t iene su l l 'o rd ine dei 3 9 0 . 0 0 0 o h m . 

Inoltre in esso s o n o previste anche tre entrate 

Fiq. 3 La disposizione dei due circuiti che compon
gono l'inteqrato all'interno del contenitore di pla
stica è praticamente quella che appare in figura. 
Da notare la simmetria perfetta delle entrate, dei 
terminali sui quali vanno inseriti i circuiti di com
pensazione, delle uscite e dell'alimentazione. 
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Fiq. 4 Componenti 

R1 100.000 ohm 
R2 - 56.000 ohm 
R3 560.000 ohm 
R4 1,2 Megaohm 
R5 - 1.500 ohm 
R6 - 1 Megaohm 
R7 = 680 .000 ohm 
R8 = 1.200 ohm 
R9 & 56.000 ohm 
C1 = 5 microF. 1 5/1 elettrol. 
C2 = 25 microF. 1 5 V/l elettrol. 
C3 = 4.700 pF 
C4 = 5.600 pF 
C5 •••= 1 microF. 1 5 V/l elettrol. 
S1-S2-S3 = commutatore a 3 posizioni 3 vie 
Alimentazione = 12 Volt 

separa te , c o m m u t a b i l i a t t raverso il t r in ln c o m m u 

tatore ind ica to con le s ig le S 1 - S 2 - S 3 , provv is te 

c i a s c u n a di un propr io f i l tro e c i rcu i to corret tore di 

r isposta che v iene inser i to nel c i rcu i to a s e c o n d a 

del la pos iz ione M I C R O - F O N O - R A D I O , e che ser

ve a mod i f i ca re l 'ampl i f i caz ione e la con t ro rea 

z ione per adat tar la al c i rcu i to d ' i ng resso . A d e-

s e m p i o nel la presa M I C R O si ha un g u a d a g n o 

totale di 3 0 d B , in quel la F O N O di c i rca 4 0 dB 

ed in que l la R A D I O di c i rca 3 0 d B . 

Occo r re notare che ques to m o n t a g g i o è a n c h e 

provv is to di « an t i rumb le » o t tenuto dal c o n d e n s a 

tore e le t t ro l i t ico C 3 che a t tenua in man ie ra eff i 

cace tutte le f requenze infer ior i agl i 8 - 1 0 hertz. 

Infine il condensa to re C 2 e la res is tenza R 1 0 

che t rov iamo inseri t i tra il p ied ino n. 12 e la m a s 

s a , r isu l tano mo l to utili per ass icurare un cor

retto f u n z i o n a m e n t o del la con t ro reaz ione ed una 

o t t ima stabi l i tà del p reampl i f i ca to re al le f requenze 

più e levate . 

C o m e u l t ima c o s a v iene da cons ide ra re la eff i 

cace d ispos iz ione di tutti i c o m m u t a t o r i che f u n 

z ionano a po tenz ia le nul lo per cu i v e n g o n o ad e s 

sere e l im ina t i que i fas t id ios i « c l ic » sonor i che 

si c reano q u a n d o v iene onera ta qua l che c o m m u 

taz ione. 
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Fiq. 5 Componenti 
C2 1 microF. 

R1 -. 200 ohm C3 •-- 100.000 pF 
R2 = 220.000 ohm C4 = 4.700 pF 
R3 = 47.000 ohm C5 100.00OpF 
R4 10.000 ohm C6 1 microF. 
CI 100 microF. 1 5 V/l elettrol. Alimentazione differenziata a 6 e -6 volt 



Fig. 6 Per ottenere una alimentazione differenziata 
è sufficiente applicare ad un estremo di un secon
dario di un trasformatore che eroghi 6 volt, due dio
di raddrizzatori invertiti di polarità come vedesi in 
disegno. La tensione raddrizzata verrà poi livellata 
da condensatori elettrolitici di forte capacità ed e-
ventualmente stabilizzata con due diodi zener. L'e
stremo dell'avvolgimento secondario costituirà la 
massa del circuito. 

Le cara t te r is t i che d ' i m p i e g o di ques to m o n t a g 

gio l ineare si p o s s o n o r iassumere in quel le che 

a p p a i o n o descr i t te nel la tabe l la seguen te : 

CARATTERISTICHE DEL M O N T A G G I O LINEA
RE 

G u a d a g n o in t ens ione a 1 K H z = 3 0 - 5 6 dB 

Tens ione di usc i ta m a s s i m a = 2 volt 

Rappor to s e g n a l e / r u m o r e a 1 vol t = 5 2 dB 

D is to rs ione a r m o n i c a a 1 K H z e 1 volt = 0 , 5 % 

M O N T A G G I O S T A N D A R D 

In f ig . 5 vi p resen t i amo un altro c i rcu i to d ' i m 

p iego de l l ' i n tegra to M C 1 3 0 2 P che , in un cer to 

qual s e n s o , può essere cons ide ra to la vers ione 

più semp l i f i ca ta del p receden te . 

Le cara t te r is t i che di f u n z i o n a m e n t o r iscontrate 

s o n o le s e g u e n t i : 

G u a d a g n o in t ens ione a 1 K H z = 5 9 d B 

Tens ione in usc i ta m a s s i m a = 1,7 volt ef f icaci 

Rappor to s e g n a l e / r u m o r e a 1 volt = 5 2 dB 

D is to rs ione a r m o n i c a a 1 K H z e 1 volt = 0 , 6 % 

Q u e s t o m o n t a g g i o è in grado di forni re una cur

va di r i spos ta l ineare da 3 0 Hz f ino a 1 5 . 0 0 0 Hz 

c o n un g u a d a g n o che s i avv i c ina ad un m a s s i m o 

di 6 0 d B . 

Il segna le di B F v iene s e m p r e inser i to sul p ie 

d ino n. 9 t rami te un c o n d e n s a t o r e di for te c a p a c i 

tà (C3) e la base del t rans is to r TR1 v iene polar iz

zata t rami te la res is tenza R 3 che ha un valore di 

4 7 . 0 0 0 o h m . 

Il c i rcu i to di con t ro reaz ione c o m p r e n d e la re

s is tenza R 2 , che t r ov iamo inser i ta tra il te rmina le 

d 'usc i ta n. 1 3 e que l lo d 'ent ra ta n. 8 . 

Il c o n d e n s a t o r e C 1 , a n c h ' e s s o di capac i tà piut-
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Fig. 7 Componenti c 3 3 g p f 

R1 47.000 ohm C4 10pF 
R2 47.000 ohm C5 100 microF. 12 V/l elettrol. 
R3 150.000 ohm C6 47.000 pF 
R4 7,5 Megaohm C7 100.000 pF 
R5 • 10.00,0 ohm C8 1 microF. ceram. 
C1 1 microF. ceram. Alimentazione differenziata 
C2 100.000 pF a • 6 e'-6"vgft . 



R1 390 ohm 
R2 390 ohm 
C.1 1.000 microF. 12 volt elettrol. 
C2 1.000 microF. 12 volt elettrol. 
C3 1.000 microF. 12 volt elettrol. 
C4 1.000 microF. 12 volt elettrol. 
RS1 raddrizzatore al silicio tipo BA100 o similari 
RS2 raddrizzatore al silicio tipo BA100 o similari . 
T1 trasformatore con primario a rete e secondario 

a 6 volt 
S1 interruttore di rete 

t os to e leva ta , che va a m a s s a a s s i e m e al la res i 

s tenza R 1 , serve ad ev i tare che l 'entrata n. 8 si 

t rovi co l l ega ta al la m a s s a per la t ens ione con t i 

nua ed il suo va lore e leva to è s ta to sce l to perché 

non in te rvenga in prat ica sul t asso di con t ro rea 

z ione al le f requenze di B F . 

Il g u a d a g n o è da to , c o m e di so l i to c o n un cir

cu i to c o m e ques to , dal rappor to del le res is tenze 

R 1 : R 2 rappor to che nel c a s o p resente è di 

2 2 0 . 0 0 0 : 2 0 0 = 1 .000 e che co r r i sponde a l -

l ' inc i rca ad u n g u a d a g n o di 6 0 d B . 

La d i f ferenza tra il g u a d a g n o rea lmente r i scon

t rato e que l l o teor ico , d i f ferenza che in def in i t iva 

è appena r i levabi le , è dovu ta p r inc ipa lmen te al la 

to l le ranza cos t ru t t i va del le res is tenze imp iega te . 

Il segna le amp l i f i ca to lo si pre leva dal te rmina le 

n. 13 t r àm i t e il c o n d e n s a t o r e C 2 e v iene app l i ca to 

al la b o c c o l a « usc i ta » su l la qua le è p resente la 

res is tenza di ca r i co R 4 . 

Q u e s t a res is tenza po t rebbe essere r imp iazzata 

da un po tenz iome t ro da 1 0 . 0 0 0 o h m che funz io 

nerebbe a n c h e per il con t ro l lo di v o l u m e . 

Il g u a d a g n o alle f requenze più basse è de te rm i 

nato dal va lo re del condensa to re d 'ent ra ta C 3 

e da que l lo d 'usc i ta C 2 ; que l lo del le f requenze 

e levate è lega to al va lo re del c o n d e n s a t o r e C 6 

che co l l ega i te rmina l i n. 1 0 e n. 1 1. 

Q u e s t ' u l t i m o condensa to re , oltre a cor reggere 

la curva di r isposta al le f requenze più alte 

serve anche per imped i re eventua l i i nnesch i di 

B F . 

U s a n d o per C 6 un c o n d e n s a t o r e da 4 . 7 0 0 pF 

si o t t iene una curva di r i sposta l ineare da 3 0 Hz 

f ino ad un m a s s i m o di 1 5 . 0 0 0 Hz. 

V o l e n d o si po t rebbe anche al largare la banda 

passan te r i ducendo il va lo re di ta le condensa to re , 

m a si ve r rebbe però a sacr i f i care il g u a d a g n o nel le 

f requenze p iù basse . 

Q u e s t o p reamp l i f i ca to re r ich iede per la sua 

a l imen taz i one una t ens ione d i f ferenz ia ta , cioè 

6 volt negat iv i da app l i care al te rm ina le n. 7 e 6 

volt pos i t iv i da inserire al p ied ino n. 14 . Lo s c h e 

m a di un a l imen ta to re adat to è mo l to s e m p l i c e . 

C o m e si p u ò notare in f ig . 6, nel la qua le appare 

lo s c h e m a di ques to a l imen ta to re , è suf f ic iente 

che il t ras fo rmato re di a l imen taz ione risult i prov

v is to di un avvo lg imen to seconda r i o che sia in 

g rado di e rogare 6 volt . 

S u ques to occorrerà app l i ca re , c o m e vedes i in 

f igura , due raddr izzator i al s i l ic io d ispos t i in m o d o 

che uno raddr izzi le s e m i o n d e pos i t ive e l 'altro 

le negat ive . 

L'altro te rm ina le de l l ' a vvo lg imen to s e c o n d a r i o 

cost i tu i rà il f i lo di m a s s a che andrà poi co l l ega to 

al la m a s s a de l c i rcu i to . 

U s a n d o una a l imen taz ione d i f ferenziata è 

necessa r i o che sui te rmina l i 7 e 14 del c i rcu i to 

in tegrato risult i p resente un condensa to re per 

po lo di a l imen taz ione (i C 4 e C 5 del la f ig. 5) per 

d i saccopp ia re r ispet to al la m a s s a le due tens ion i 

di a l imen taz ione . 

M O N T A G G I O R.I.A.A. 

Il m o n t a g g i o base per o t tenere una curva di 

r isposta norma l i zza ta R.I .A.A. è que l lo di cu i 

in f ig. 7 appare il c i r cu i to e let t r ico e d i f fer isce 

f o n d a m e n t a l m e n t e da que l lo che a b b i a m o pre

sen ta to in p r e c e d e n z a , c o m e pote te cons ta ta re , 

perché in q u e s t o s c h e m a il segna le v iene inser i to 

sul p ied ino n. 8 (che co r r i sponde al la base di T R 2 ) 

anziché sul p ied ino n. 9 che invece r isul ta co l l e 

gato d i re t tamente a m a s s a . 

Il c i rcu i to di con t ro reaz ione , f o rma to da una c e l 

lu la a « T » c o m p r e n d e n t e i c o m p o n e n t i R 2 - R 3 -

C 5 , anche se più c o m p l e s s o del p receden te , r i

su l ta s e m p r e co l l ega to tra il p ied ino 13 ed il p ie 

d ino 8 ; 

II g u a d a g n o di ques to p reampl i f i ca to re si agg i ra 

sui 4 0 dB a c a u s a de l l ' a t tenuaz ione appor ta ta 

da l l ' i nse r imen to del c i rcu i to corret tore su l le 

f requenze più e levate per cu i la t ens ione ef f icace 

in usc i ta si r iduce a c i rca 1,5 volt . 

CARATTERISTICHE DEL M O N T A G G I O R.I.A.A. 

G u a d a g n o in tens ione a 1 K H z - 4 0 dB 

Tens ione di usc i ta m a s s i m a = 1,5 volt eff. 

Rappor to segna le / rumore a 1 volt = 4 8 d B 

D is to rs ione a r m o n i c a a 1 K H z e 1 volt = 0 , 6 % 

La restante parte del c i rcu i to necessa r i o a! 

f u n z i o n a m e n t o de l l ' in tegra to c o n le cara t te r is t i che 

che a b b i a m o enunc ia to è quas i per fe t tamente 

ana loga a que l la del p receden te c i rcu i to , to l to il 

va lore del condensa to re di c o m p e n s a z i o n e C 6 , 

che co l l ega i p ied in i n. 1 0 e 1 1 , che in ques to 

m o n t a g g i o passa da 4 . 7 0 0 pF f ino a 4 7 . 0 0 0 pF . 

A n c h e per ques to c i rcu i to è r ich iesta una a l i 

men taz ione d i f ferenziata c o m e que l la che abb ia 

m o p resen ta to in f ig . 6. 
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U n contag i r i per auto p u ò essere real izzato con 

s i s temi mo l to semp l i c i , c o m e que l lo , per e s e m p i o , 

adot ta to dal s ign . Benede t t i F r a n c e s c o ed appa rso 

su l la rubr ica dei « Proget t i in s in ton ia » del n. 6 

di N u o v a E le t t ron ica . 

Esso c o m p r e n d e v a l 'u t i l izzaz ione di un so lo 

t rans is to r e, nel c o m p l e s s o , m i è parso un pro

get to abbas tanza ef f ic iente nel la sua semp l i c i tà , 

c o m u n q u e è r isaputo che più s e m p l i c e è lo s c h e 

m a , magg io r i s o n o le to l l e ranze di le t tura, e c iò 

non è mo l to p roducen te s p e c i a l m e n t e nel cas o 

c o m e ques to di un proget to che sa rebbe n e c e s s a 

rio avesse magg io re p rec i s ione . 

Qu ind i se si des ide ra q u a l c o s a di più per fez io

nato occor rerà a l lungare un po ' di più la l ista dei 

c o m p o n e n t i ; av remo al lora un cos to super iore 

m a anche il van tagg io di una magg io re p rec is ione . 

A c o n c l u s i o n e , se avete l ' in tenz ione di montare 

sul la vost ra auto un contag i r i e le t t ron ico che 

possa v e r a m e n t e essere d e g n o di q u e s t o appe l 

lat ivo vi cons ig l i o il p roge t to che io s t esso ho s p e 

r imenta to ed il cu i s c h e m a e le t t r ico è v is ib i le in 

f ig. 1. 

Il f u n z i o n a m e n t o del c o m p l e s s o è abbas tanza 

s e m p l i c e e sarà uti le par larne un po ' . 

G l i impu ls i p roven ient i da l le punt ine hanno una 

f requenza di r ipet iz ione che è d i re t tamente pro

porz iona le al numero de i gir i del moto re . 

Tut tavìa quest i impu ls i hanno a m p i e z z a e d u 

rata e s t r e m a m e n t e var iab i l i qu ind i su di ess i non 

si p u ò fare cer to a lcun a f f i damen to : per tan to d i 

v iene qu ind i necessar io real izzare un c i rcu i to che 

risult i insens ib i le al le var iaz ion i di a m p i e z z a e di 

di po tenzadeg l i impu ls i di c o m a n d o in arr ivo. 

Q u e s t e due cond iz ion i v e n g o n o real izzate p u n 

t ua lmen te dal c i rcu i to che vi p ropongo e che m i 

sura esa t t amen te la f r equenza degl i impu ls i e 

N O N r isente del le var iaz ion i di a m p i e z z a e di d u 

rata di quest i u l t imi . 

V e d i a m o c o m e ciò avv iene . 

La res is tenza R1 ed il c o n d e n s a t o r e C1 f o r m a n o 

un f i l tro di p a s s a b a s s o che e l im ina le osc i l l az io 

ni ad alta f requenza con tenu te negl i impu ls i in 

ar r ivo ; c iò è c o m e dire che ques to f i l t ro e l im ina 

le extra tens ion i che hanno p icch i rap id iss im i , 

qu ind i ad al ta f requenza . 

Lo Zener DZ1 permet te l ' ingresso so lo ad i m 

pulsi di a m p i e z z a super io re ai 5,6 volt ( tensione 

di zener) , q u e s t o al lo s c o p o di ev i tare che il c i r 

cu i to possa essere ecc i ta to anche da impu ls i 

di amp iezza mo l t o p icco la che po t rebbero essere 

or ig inat i da altri o rgan i e non dal la apertura e 

ch iusura del le punt ine c o m e si vo r rebbe . 

Il c i rcu i to f o rma to da R 1 - R 2 - D Z 1 asso lve per

tanto al lo s c o p o di far g iungere al la base di T R 1 

so lo segna l i super ior i ad un cer to l ive l lo e nel 

m e d e s i m o t e m p o di e l im inare i p i cch i t roppo e le 

vat i degl i impu ls i di c o m a n d o . 

TR1 funz iona da ampl i f i ca to re e sul suo co l le t 

tore gli impu ls i si r i t rovano ampl i f i ca t i e s q u a 

drat i . 

S e g u e qu ind i un c i rcu i to a cui spet ta il c o m p i t o 

di e l im inare gli impu ls i negat iv i che non serv i reb

bero a c o m a n d a r e T R 2 e ne d is tu rberebbero il 

regolare f u n z i o n a m e n t o ; inoltre la rete serve a n 

che da « d i f ferenz ia tore », r iduce cioè la dura ta 

de l l ' impu lso rendendo lo mo l to breve. 

Gl i impu ls i pos i t iv i di breve durata così ot tenut i 

v e n g o n o qu ind i app l ica t i al la base di T R 2 in m o d o 

da c o m a n d a r e il c i rcu i to f o rma to da l lo s t esso T R 2 

e da T R 3 che rappresen ta per così dire il cuore 

del c o m p l e s s o . 

T R 2 e T R 3 r isu l tano monta t i in un or ig ina le 

c i rcu i to a me tà tra un mul t iv ibra tore monos tab i l e 

ed un TRIGGER di S C H M I T T ed il f u n z i o n a m e n t o 

,è il seguen te . 

In a s s e n z a di segna le app l i ca to in i ng resso il 

t rans is to r T R 1 si t rova in in terd iz ione mentre 

T R 3 si t rova in sa tu raz ione t rami te la res is tenza 

di po la r i zzaz ione R 9 ed il d i odo D S 3 ; q u a n d o al la 

base vi g i unge un i m p u l s o , non impor ta di qua le 

amp iezza o di qua le du ra ta , purché sia suf f ic iente 

a portare in c o n d u z i o n e il t rans is tor , in T R 2 c o 

m inc ia a scor re re corrente. 

C o n s e g u e n t e m e n t e si ha sul co l le t to re un i m 

pu lso nega t i vo che , t rami te il condensa to re C 6 , 

v iene app l i ca to al la base di T R 3 che per tanto 

sme t te di condur re . 

T R 3 però è a n c h e co l l ega to a T R 2 t rami te un 

c i rcu i to di reaz ione pos i t i va e p r e c i s a m e n t e for

ma to da l la res is tenza R 1 0 e da l la res is tenza di 

emet t i to re R1 1 per cu i , a n c h e se T R 3 è passa to 
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pe r l a v o s t r a a u t o 

(Sign. Pagani Antonio Bologna) 

Installando questo contagiri potrete continuamen
te controllare che il vostro motore si trovi sempre 
nelle sue migliori condizioni di funzionamento, 
cioè con esso saprete quando è il caso di cambia
re marcia, innestandone una più bassa se il vostro 
motore appare troppo sotto sforzo oppure una più 
alta nel caso tenda ad andare in fuorigiri. 

in in terd iz ione pur tut tav ia man t iene s e m p r e T R 2 

in c o n d u z i o n e anche se v iene a manca re l ' impu l 

so di c o m a n d o . 

Per renders i con to anco ra meg l i o di ques to fat

to bast i pensa re che q u a n d o T R 3 è in terdet to , 

sul suo co l le t to re vi s o n o l o s t e s s o c i r c a O volt che 

v e n g o n o tutt i app l ica t i a l la base di T R 1 , t rami te 

R I O , il qua le va in c o n d u z i o n e . 

La s i tuaz ione in cu i v iene a t rovars i T R 3 non 

può però pro lungars i a lungo , m a so lo f ino a q u a n 

do il c o n d e n s a t o r e C 6 non si s ia ca r i ca to : infatt i 

q u a n d o C 6 è car i co , tut to to rna rap idamente al le 

cond iz ion i in iz ia l i . 

C o s a a b b i a m o ot tenuto c o n ques to c i rcu i to? 

A b b i a m o o t tenu to che ogn i vo l ta che v iene ap 

p l icato un impu l so di c o m a n d o il t rans is to r T R 2 

c o m i n c i a a condur re e r imane in c o n d u z i o n e per 

un t e m p o f i sso d ipenden te da l la cos tan te di c a 

rica del condensa to re C 6 . 

In ques to m o d o non ha più impor tanza la lar

ghezza de l l ' impu l so p roven ien te dal le punt ine 

né la relat iva sua a m p i e z z a . 

Il m i l l i ampe rome t ro inserito" sul c i rcu i to di c o l 

lettore di T R 2 segna h va lo re med io de l la co r ren 

te c i rco lan te in T R 2 s t e s s o : per tanto più sa ranno 

f requent i gli impu ls i di cor ren te c i rco lant i in que 

sto t rans is to r (gli impu ls i hanno r igo rosamente 

s tessa dura ta ed amp iezza ) , tan to più grande è 

l 'e longaz ione de l l ' i nd ice de l lo s t rumen to che sarà 

p roporz iona le al numero de i gir i . 

I t rans is to r imp iega t i in ques to proget to s o n o 

tutt i deg l i N P N al s i l ic io e p o s s o n o essere scel t i 

t ra i t ipi 2 N 1 7 1 1-21 6 1 3 - B F Y 3 4 del la S i e m e n s ; 

even tua lmen te si p o s s o n o imp iegare anche altri 

t ipi di t rans is to r a pat to na tu ra lmente di m o d i 

f icare il va lo re del le res is tenze di po la r izzaz ione 

in man ie ra da ot tenere le tens ion i di f u n z i o n a m e n 

to che appa iono ind icate nel lo s c h e m a elet t r ico 

di f ig . 1. 

C o m e s t r umen to di let tura andrà imp iega to un 

m i l l i ampe rome t ro c o n 5 0 0 m i c r o a m p e r e fondo 

sca la , ma nei cas i che il contag i r i serv isse per un 

motore a 2 ci l indr i sarà oppo r tuno sceg l ie re uno 

s t rumen to da 1 0 0 m i c r o a m p e r e fondo sca la per 

poter o t tenere al m a s s i m o dei giri la comp le ta 

e longaz ione del la lancet ta . 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Q u e s t o p roget to , anche se può essere real iz

zato c o n un norma le cab lagg io a f i lo, d iventa di 

p iù fac i le cos t ruz ione se mon ta to su c i rcu i to 

s t a m p a t o e c iò non s o l a m e n t e per una i n d i s c u 

t ibi le mig l io re p resen taz ione es te t i ca , co l v a n t a g 

g io di poter lo f issare al la car rozzer ia senza tanti 

p rob lem i , m a più che al t ro anche perché i m e n o 
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esper t i p o s s a n o acc ingers i al la rea l izzaz ione, s i 

curi a n c h ' e s s i di non andare incont ro a del le in 

cogn i te . 

Ne l la f igura 2 ho p rovvedu to qu ind i a d i segna r 

vi il c i rcu i to s t a m p a t o v is ib i le dal lato rame e nel le 

d i m e n s i o n i c o n le qual i deve essere r iportato sul 

rame. 

In f ig. 3 è invece v is ib i le il d i segno del m o n t a g 

gio 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 d e b b o n o 

essere s i s temat i su l la base t ta negl i appos i t i fori 

e c o n i g iust i co l l egamen t i . 

U n a vo l ta u l t imate le sa lda ture sarà uti le c o n 

trol lare c o n un vo l tme t ro se le tens ion i p resenta te 

su l lo s c h e m a elet t r ico che c o r r i s p o n d o n o esa t t a 

men te a que l le da me r iscontrate sul m io p ro to 

t ipo, s o n o propr io quel le che vo i pote te misurare 

sul vos t ro mon tagg io , c o m u n q u e p reme t to che 

p icco le var iaz ion i non p reg iud i cano m i n i m a m e n t e 

il corret to f u n z i o n a m e n t o de l l ' appa recch io . 

Il co l l audo prat ico è mo l to s e m p l i c e : sui t e rm i 

nali ind icat i nel d i segno , e tra i qua l i andrà inse

rito lo s t r umen to ind ica tore , co l lega te qu ind i il 

m i l l i ampe rome t ro o, se p rovv i so r i amen te non ne 

s iete in p o s s e s s o , il vos t ro tes ter r i spet tando na

tu ra lmente la polar i tà dei pun ta l i . 

Pe r a l imenta re il contag i r i co l lega te a m a s s a la 

p is ta di rame con t rassegna ta c o n il s e g n o negat i 

vo ment re il t e rm ina le pos i t i vo va co l l ega to in una 

presa del c rusco t to in m o d o che tog l i endo la ch i a 

ve t ta di a c c e n s i o n e l 'a l imentaz ione v e n g a ad e s 

sere e l im ina ta anche dal contag i r i per ev i tare che 

R I - 10.000 ohm 
R 2 = 2.200 ohm 
R 3 = 10.000 ohm 
R 4 = 3.900 ohm 
R 5 = 68.000 ohm 
R 6 = 33.000 ohm 
R 7 = 12.000 ohm 
R 8 = 5.000 t r immer ohm 
R 9 = 10.000 ohm 
R10 = 180.000 ohm 
R11 = 10.000 ohm 
R12 = 1.000 ohm 
R13 = 470 ohm 
C1 = 22.000 pF 
C2 = 6.800 pF 
C 3 = 6.800 pF 
C4 = 200 (jJF 15 Vo l t e le t t ro l . 
C 5 = 200 , jF 15 Vo l t e le t t ro l . 
C 6 = 33.000 pF 250 V L . 
DZ1 BZY88 da 5,6 volt diodo Zener 
DZ2 BZY88 da 8,2 volt diodo Zener 
D S 1 - D S 2 - D S 3 diodi al silicio tipo 1N914 oppure 

B A Y 7 2 

D S 4 Diodo tipo B Y 1 1 4 oppure B Y 1 2 6 o similari 
TR1 transistor N P N tipo 2N1 711 o equivalenti 
TR2 transistor N P N t ipo2N1711 o equivalenti 
TR3 transistor N P N tipo 2N1 711 o equivalenti 
M A strumento mill iamperometrico da 500 micro-

ampere (o 100) 
Alimentazione a 12 volt 
Tutte le resistenze s o n a 1 / 4 di Watt. 
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e s s o risult i s e m p r e sot to tens ione , anche ad auto 

f e rma . 

Per cont ro l la re il f u n z i o n a m e n t o de l lo s t r u m e n 

to non dove te fare altro che met tere in m o t o il 

mo to re ed acce le ra re len tamente f ino a ragg iun

gere il m a s s i m o dei giri che cor r isponderà al f on 

do sca la de l lo s t rumento . 

Se a tut to gas la lance t ta tenderà ad andare 

ol t re il f ondo sca la , pote te r i toccare la sensib i l i tà 

de l lo s t r umen to agendo sul t r immer R 8 che sarà 

Fig. 3 Per effettuare un montaggio perfetto sarà 
opportuno attenersi al disegno che appare in figura. 
In esso è visibile la migliore sistemazione dei com
ponenti ed il loro collegamento come deve essere 
effettuato. Il montaggio può essere racchiuso den
tro un contenitore metallico che andrà poi fissato 
alla carrozzeria. 

utile anche per tarare il con tag i r i in m o d o che il 

numero dei giri co r r i spondano alle g raduaz ion i 

de l la sca la par lante. 

Visto l'interesse del progetto che pensiamo 

possa essere preso in considerazione da molti 

dei nostri lettori abbiamo pensato, sempre per 

facilitarvi nella realizzazione, di approntare una 

serie di circuiti stampati che possono essere ri

chiesti alla nostra redazione al prezzo di lire 

400 + spese postali. 
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Fig. 2 In figura è disegnato il circuito stampato in 
grandezza naturale come deve essere riportato sul 
lato rame di una basetta. Volendo tale circuito può 
essere richiesto alla nostra redazione al prezzo di 
lire 400 + spese postali. 



le TC ESTERE si captano con 
un semplice CONVERTITORE 

Se a b b i a m o dovu to r i tornare su l l ' a rgomen to 

del le T V estere è s tato perché voi lettor i , ci avete 

c o m p l e t a m e n t e s o m m e r s i c o n una va langa di 

let tere, al le qua l i , anche a r m a n d o c i de l la più b u o 

na vo lon tà poss ib i le , non s a r e m o mai in g rado di 

r i spondere s i ngo la rmen te senza grave sovver t i 

mento nel la p r o g r a m m a z i o n e del nost ro lavoro. 

Infatti c a l c o l a n d o anche una med ia mo l t o l im i 

tata di 1 5 minu t i per ogn i lettera e cons ide rando 

che ogn i g io rno c o m p r e n d e un m a s s i m o di una 

dec ina di ore lavorat ive, ci t r o v e r e m m o con un 

pass i vo di 2 4 giorni imp iega t i s o l a m e n t e a scr i 

vere r isposte , c o s a che , dat i gli impegn i che ab 

b i a m o , non è poss ib i le , a n c h e nel vos t ro in teresse 

di let tor i . A b b i a m o qu ind i ce rca to di raggruppare 

tutte le r ich ieste e di dare del le r isposte g loba l i 

nel le qual i ogn i let tore t roverà que l lo che in teres

sa il suo par t ico lare ques i t o spe rando c o n ques to 

che vo i ci perdon ia te il nos t ro m o d o di agire pur

t roppo obb l i ga to dal le c i r cos tanze . App ro f i t t i amo 

del la c i r cos tanza per r ingraziare c a l d a m e n t e tut

ti co lo ro che ci hanno inv ia to fo tograf ie di T V e-

. c ;ere cap ta te dopo aver ins ta l la to il nost ro c o n 

vert i tore e ci s c u s i a m o per non poter le pubb l i ca 

re (sono tante infatti) se non v o g l i a m o che la no 

st ra, o più anco ra la vos t ra , r ivista d ivent i un a l 

b u m fo togra f i co più che una t ra t taz ione di pro

gett i di e le t t ron ica . In iz iamo quind i la nostra 

d i scuss ione c e r c a n d o di r iso lvere uno ad uno. tut

ti i p rob lemi che pote te aver incont ra to e che c h i a 

ramente , in un cer to senso , rapp resen tano le un i 

che d i f f ico l tà inerent i a l la nost ra rea l i zzaz ione. 

T o r n i a m o a r ipetere che il s i s t ema da noi ado t 

ta to non è altro che un no rma le g ruppo conver t i 

tore per T V che noi c i s i a m o fatt i cos t ru i re a p p o 

s i t amen te ed al qua le a b b i a m o appor ta to del le 

necessar ie mod i f i che . 

Innanzi tut to c o m i n c i a m o col dire che la M e d i a 

F requenza di un c o n s u e t o g ruppo V H F risulta 

acco rda ta su l la f requenza di 4 0 , 2 5 / 4 0 , 7 5 M H z 

per cu i u t i l i zzando un tale c o m p l e s s o s e n z a vo le r 

appor tare a l cuna mod i f i ca a l l ' appa recch io T V , s a 

rebbe necessa r i o d i ssa lda re dal te lev iso re il g rup

po prees is ten te ed inser i re al suo pos to , es te rna 

mente , il nuovo g ruppo . 

Tut to ques to avrebbe c o m p o r t a t o una c o n s i 

s tente m a n o m i s s i o n e al vos t ro a p p a r e c c h i o te le 

v is ivo, c o s a che non tutt i s o n o mo l to p ropens i a 

fare, non tan to per incapac i tà t e c n i c a quan to per 

evi tare i m m a n c a b i l i , e fo rse anche pesan t i , d i 

scuss ion i fami l iar i 

Per ques to spec i f i co mot i vo si è p e n s a t o di far 

cost ru i re un g ruppo T V - V H F c o n una m e d i a f re

quenza non più acco rda ta sui 4 0 / 4 5 M H z m a 

p iu t tos to sui 5 2 , 5 / 5 9 , 5 M H z che è la f requenza 

del cana le A di cu i tutt i i te lev isor i s o n o provv is t i . 
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Sul n. 3 di Nuova Elettronica avevamo presentato 
un convertitore, applicabile a qualsiasi televisore, 
adatto per ricevere le TV estere. Ci sembra dovero
so ritornare su questo argomento per dissipare 
certi dubbi e rispondere con questo articolo alle 
innumerevoli lettere dei lettori ricevute a tale pro
posito. 

In ques ta man ie ra co l l eganqo i usc i ta del c o n 

ver t i tore al la presa V H F de l l ' appa recch io c o m m u : 

ta to sul cana le A s i a m o in g rado di r icevere, senza 

b i s o g n o di manovra re il te lev isore s ia in terna

mente che es te rnamen te , s ia il cana le A che i v a 

ri B - C - D - E - F ecc . ruo tando s e m p l i c e m e n t e il s e 

let tore del nos t ro conver t i to re . 

Inoltre, c o m e avrete app reso l eggendo l 'art i

co lo appa r so sul n. 3 di N u o v a E le t t ron ica , po iché 

le f requenze di e m i s s i o n e del le T V es tere , non 

c o r r i s p o n d o n o esa t t amen te al le f requenze sul le 

qual i v e n g o n o tarat i i cana l i i ta l iani , dov remo 

n e c e s s a r i a m e n t e agire sul nuc leo de l la bob ina 

osc i l la t r i ce del conver t i to re , c o m e si nota ne l 

la f ig . 1, per spos ta re la f requenza di s in ton ia di 

quel tan to necessa r i o al lo s c o p o . 

A q u e s t o p ropos i to , r i spondendo a mol t i lettori 

che ci hanno ch ies to se era poss ib i le mod i f i care 

loro s tess i la M F di un qua ls ias i g ruppo T V in mo 

do da por tar la dai 4 0 / 4 5 usual i ai 5 2 / 5 9 n e c e s 

sar i , c o n f e r m i a m o la possib i l i tà in q u a n t o in m o l 

te M F si r iesce a mod i f i ca re la f requenza di s in to 

nia s e m p l i c e m e n t e a g e n d o sul nuc leo e quando 

la rego laz ione del nuc leo non è suf f ic iente si può 

s e m p r e mod i f i ca re il n u m e r o del le s p i r e ed il v a 

lore del le capac i tà present i . 

Ol t re a ques to non d o b b i a m o d imen t i ca re un 

altro e l e m e n t o che ha la sua impor tanza , vale 

a dire che l ' impedenza di usc i ta di una M F ha un 

va lore abbas tanza e levato , mentre è r isaputo che 

la presa di an tenna di un qua ls ias i te lev isore pre

sen ta una i m p e d e n z a carat ter is t ica di 7 5 oppure 

3 0 0 o h m (in r i fer imento al fat to che i cav i di d i 

s c e s a hanno appun to ques te i m p e d e n z e cara t te 

r ist iche) qu ind i d iventa necessa r i o app l i care a l 

l 'usc i ta del le M F un t ras fo rmatore adat ta tore 

d ' i m p e d e n z a che appun to port i l ' impedenza 

d 'usc i ta a 3 0 0 o h m , m a n t e n e n d o nel c o n t e m p o 

la la rghezza di banda di 5 ,5 /6 M H z obb l iga tor ia 

per la r icez ione del v ideo e del suono . 

Ci s o n o stat i poi dei lettori che si l a m e n t a v a n o 

perché non r iusc ivano a r icevere mai nul la, altri 

che invece si c o m p l i m e n t a v a n o per la fac i l i tà 

c o n cui r iusc ivano a captare una inf in i tà di s t a 

z ion i ed a f fe rmavano che per loro rappresen tava 

o rma i una norma l i tà il segu i re ora un p r o g r a m m a 

spagno lo , ora uno ing lese, t edesco , sv izzero , por

t o g h e s e , russo o no rvegese . 

Perché ques ta insp iegab i le d i f ferenza di r isul 

tat i q u a n d o il mon tagg io è s tato fat to obb l i ga to 

r iamente nel la s tessa m a n i e r a ! 

A ques to p ropos i to g iunge oppo r tuno fare qua l 

che d is t inz ione. 

Occo r re infatt i tener p resente che vi p o s s o n o 

essere del le zone par t i co la rmente favorevo l i ed 

altre invece mo l to m e n o , e non s o l a m e n t e que -
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sto , m a è d ' uopo r icordare anche che la r icez ione 

non avv iene per v ia d i re t ta , m a s o l a m e n t e per r i

f l ess ione dagl i strati alti de l l ' a tmos fe ra , qu ind i 

ch ia ramen te sogge t ta ed in f luenzata da f enomen i 

impreved ib i l i che var iano non s o l a m e n t e da zona 

a z o n a , m a anche nel la s t essa z o n a da g iorno a 

g iorno e da ora ad ora. 

Ques t i f e n o m e n i p o s s o n o essere prodot t i da l le 

cond iz ion i a tmos fe r i che , dal le d iverse s tag ion i , 

da l l 'a l tezza deg l i strat i ion izzat i de l la s t ra to

sfera ( ionosfera) che s u b i s c o n o m u t a m e n t i in c o n 

t i nu i tà , e qu ind i può accade re che in una de te rm i 

nata zona un asco l ta to re r iesca a r icevere co l suo 

appa recch io T V una t r a s m i s s i o n e norvegese 

ment re un altro lon tano dal p r imo anche s o l a m e n 

te qua l che d e c i n a di ch i l omet r i in que l lo s tesso 

istante non r iesca a r icevere nul la e, d o p o qua l 

che ora invece la c o s a si r ipeti m a c o n fattor i in 

vers i , vale a dire che ment re il p r imo appa recch io 

non è più in g rado di recepi re a l cuna i m m a g i n e , 

nel s e c o n d o invece non vi s ia altro che l ' imbarazzo 

de l la sce l ta . 

Qu ind i non è suf f ic iente provare un pa io di g ior

ni per poter a f fermare c h e non si r iceve nul la , 

ma occor re invece perseverare in prove anche a 

d is tanza di qua l che g io rno ruo tando l 'antenna 

e ten tando e r i tentando senza s tanca rs i : i ri

sul tat i sono s o l a m e n t e r imandat i . 

Importante è anche il fa t tore a n t e n n a : cercare , 

ad e s e m p i o , di cap ta re le s taz ion i del cana le A 

avendo sul tet to un 'an tenna ada t ta , c o m e d i m e n 

s ion i , al cana le D, o v i ceve rsa , sa rebbe c o m e 

dire vo ler r icevere le em iss ion i V H F (quel le cioè 

del p r imo canale) i m p i e g a n d o l 'an tenna U H F 

(quel la che asserve il s e c o n d o cana le ) . 

S e vo lete fare una prova vi acco rge re te che la 

r icez ione d e l l ' i m m a g i n e , mentre c o n l 'antenna 

g ius ta è o t t ima , c o n l 'an tenna non adat ta , anche 

se il segna le è n o r m a l m e n t e po tente , d iventa 

imposs ib i l e o p e r l o m e n o mo l to nebu losa . 

Per ques to r i spond iamo a co lo ro che ci hanno 

scr i t to « la mia zona è serv i ta dal cana le G , devo 

camb ia re an tenna per r icevere le s taz ion i estere o 

posso tentare c o n la m ia? » d i c e n d o che è n e c e s 

sar io camb ia re an tenna perché i f e n o m e n i di ri

f l ess ione s o n o mo lo p iù p ronunc ia t i nei cana l i 

A - D - C - D quind i si dovrà esp lorare m a g g i o r m e n t e 

quest i canal i c o n una an tenna adat ta . 

A ques to s c o p o potete provvedere acqu i s tando 

un 'an tenna c o n 2 - 3 e lemen t i per c i a s c u n o di que 

sti cana l i e provar la ins ta l lando la su di un pa lo e 

d i rez ionando la per s u c c e s s i v i tentat iv i . 

Se poi non vo le te sobbarcarv i la s p e s a di u n ' a n 

tenna potete provvedere da vo i c os t r uendov ene 

a lcun i tipi c o n del le c o m u n i p iat t ine da 3 0 0 o h m 

s a g o m a t e c o m e v is ib i le in f ig. 2 e r i cavando le 

Il variabile come vedesi nella foto verrà fissato la
teralmente al gruppo, con l'aiuto di una squadretta 
metallica, che andrà rivettata al coperchio, e questo 
perché usando le viti non risulterà possibile infilare 
il coperchio al qruppo stesso. 

PIATTINA 
PER TV 

Fiq. 2 Se volete evitare la spesa di più antenne a 
2 o 3 elementi da installare come prova per i diver
si canali, potete usare della normale piattina da 
300 ohm per TV. 
Ne taglierete diversi spezzoni della lunghezza che 
appare dal progetto che vi abbiamo riportato nel
l'articolo ed i capi liberi delle piattine andranno 
quindi cortocircuitati a due a due, come appare in 
figura. Nel punto di mezzo delle stesse uno dei fili 
dei due andrà interrotto ed ai capi liberi verrà col
legato il cavo di discesa, anch'esso una piattina da 
300 ohm. 
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misure di l unghezza da l la f requenza del cana le 

che des ide ra te r icevere s e c o n d o la f o rmu la : 

Lunghezza (in cent.) = 141 : frequenza in MegaHz 

C o m u n q u e in l inea di m a s s i m a , per i cana l i A -

B - C - D europe i potete avva lerv i di ques te lunghez

ze : 

Canale A 
Canale B 
Canale C 
Canale D 

280 cm. 
240 cm. 
220 cm. 

80 cm. 

Le due es t remi tà de l la p iat t ina and ranno s a l d a 

te a s s i e m e , qu ind i , al cen t ro , c o m e poi si può 

anche dedurre dal d i segno di f ig . 2 , verrà intro

dot to s o l a m e n t e uno de i fili che c o m p o n g o n o la 

p iat t ina e sui due t roncon i and ranno saldat i gli 

es t remi del c a v o di d i s c e s a (anch 'esso una piat

t ina da 3 0 0 o h m uguale a que la imp iega ta per f a 

re l 'antenna). 

Il cos to di ques ta rea l izzaz ione è irr isorio e, una 

vol ta cons ta ta to su qua le cana le si r iceve meg l io 

e qua le d i rez ional i tà la mig l iore potete sost i tu i re 

ta le an tenna di for tuna c o n una d i rez iona le a 2 

o più e lemen t i , s icur i s tavo l ta di fare cent ro . 

Il qruppò visto superiormente. L'uscita del segnale 
di AF sarà prelevata dai due terminali estremi della 
basetta visibile a sinistra, tramite uno spezzone di 
piattina da 300 ohm e collegata alla presa anten 
na VHF del televisore. 
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A b b i a m o anche lettori che , d i s p o n e n d o ne l l ' ap

pa r tamen to da loro o c c u p a t o di un imp ian to di 

an tenna cent ra l izza to , p rovv is to qu ind i di un 

ampl i f i ca to re adat to per un so lo cana le , hanno 

da to la c a c c i a al le T V estere c o n r isultat i men 

che de luden t i . 

A quest i r i spond iamo c h e , e s s e n d o l 'ampl i f i 

catore di A F insta l la to adat to ad ampl i f i ca re 

s o l a m e n t e uno dei cana l i , c o n esso non sarà p o s 

sib i le r icevere anche tutt i gli altri perc iò dov ranno 

insta l lare una l inea di d i s c e s a separa ta da que l la 

cent ra l i zza ta . 

C o m u n q u e , c o m e a b b i a m o det to p r ima , è ne 

cessar ia s o l a m e n t e un po ' di paz ienza e di app l i -

Il filo che andrà a collegarsi al condensatore varia
bile esterno verrà saldato sul secondo terminale 
contando da destra della basetta in ceramica; tale 
terminale corrisponde al piedino 1 della valvola 
PCF82, cioè la placca della sezione triodica dello 
stesso tubo. 

La possibilità di ricevere le stazioni estere ci viene 
data dal fatto che le onde elettromagnetiche quan
do colpiscono la troposfera e la ionosfera vengono 
riflesse sulla terra in quantità dipendente dall'an
golazione con cui esse incontrano detti strati e 
dalla intensità degli stessi, intensità che varia a 
seconda delle condizioni atmosferiche e dagli orari. 
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caz ione per avere que i r isul tat i che c i a s p e t t i a m o 

e che s o n o avva lora t i da tut te le fo togra f ie g iunte 

nel la nost ra redaz ione . 

A ques to p ropos i to d o b b i a m o r ingraziare in m o 

do par t ico lare il s ignor Luc io D ' A m b r o s i o di Te 

ramo che a c c l u s o al le fo togra f ie ci ha inv ia to a n 

che de i p rez ios i sugge r imen t i che noi c i af fret t ia

m o a c o m u n i c a r e ai nostr i let tor i che s i cu ramen te 

li t rove ranno e s t r e m a m e n t e in te ressant i . 

Eg l i , infat t i , p rec i sandoc i che si t rova in una zo 

na in cu i a n c h e le norma l i t r asm iss ion i de l la R A I -

T V i ta l iana r isu l tano r icevibi l i c o n qua l che dif f i 

col tà e mai in man ie ra .per fe t ta (questo per so t to 

l ineare la pos iz ione s favorevo le de l la sua ab i ta 

z ione) , m a l g r a d o tut to cap ta c o n fac i l i tà tutte le 

s taz ion i eu ropee c o m p r e s e anche que l le russe, 

no rveges i , d a n e s i , spagno le e po r toghes i . 

Il me todo segu i to è d e g n o di m e n z i o n e : infatti 

eg l i , ab i tando in p ross imi tà del G R A N S A S S O 

ha d i rez iona to l 'antenna ve rso ques to mon te che , 

c o m p o r t a n d o s i c o m e uno s p e c c h i o , rif lette le o n 

de e le t t r omagne t i che p roven ien t i da l la ionosfera . 

Dal le sue esper ienze , e noi non a b b i a m o dif f i 

co l tà a porvi fede poiché s a p p i a m o quan to il S i g . 

D ' A m b r o s i o sia ser io , p rec iso e me t i co l oso , sono 

appars i ch i a ramen te a lcun i f e n o m e n i che s i a m o 

lieti di r ipor tarv i : 

R1 820 ohm 
R2 = 10.000 ohm potenziometro lineare 
R3 = 2.700 ohm 1 Watt 
R4 = 330.000 ohm 
CI = 10.000 pF. a carta 
C2 = 100 mF. elettrolitico 25 VI. 
C3 = 32 mF. elettrolitico 250 VI. 
C4 = 32 mF. elettrolitico 250 VI. 
C5 = 10.000 pF. a carta 
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Riportiamo lo schema della parte alimentatrine al 
nostro convertitore. Come si potrà notare, è necessaria una 
tensione di 17 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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Nelle foto monoscopi e programmi russi, captati 
in Italia dalle ore 9 alle 10 della mattina. Molte vol
te il video non risulta ben contrastato, occorre però 
ricordare che la-distanza tra tali emittenti e il posto 
di ricezione supera spesso i 2.000 chilometri. 

O 

la r icez ione del le T V estere r isulta mo l to più f a 
c i le nei per iod i est iv i ed inoltre le s taz ion i del l 'est 
eu ropeo (Russ ia , C e c o s l o v a c c h i a , Bu lga r i a , R o 
m a n i a , ecc) s o n o di più fac i le cap taz ione al mat t i 
no presto p r ima del sorgere del so le f ino al p r imo 
pomer igg io , ment re di con t ro quel le de l l 'Eu ropa 
Occ iden ta l e (Spagna , Po r toga l l o ecc) si r i cevono 
meg l i o sul ta rdo pomer i gg io od addir i t tura a sera 
inol t rata. 

Q u e s t o f e n o m e n o e sp iegab i le col fa t to che la 

p ropagaz ione segue il m o v i m e n t o rotator io del la 

terra e po iché è sc ien t i f i camen te p rova to che la 

ion izzaz ione del la ionos fe ra , che è lo st rato de l la 

s t ra tos fera d i re t tamente in te ressato al la r i f less io

ne del le o n d e , a u m e n t a q u a n d o essa è co lp i ta dai 

raggi del so le ne der iverà che le o n d e in esso 

inc ident i c o n una cer ta inc l inaz ione verranno 

r i f lesse con magg io re in tens i tà e po t ranno così 

copr i re d is tanze magg io r i . 

Appunto per questa ragione al matt ino si r ice

veranno maggiormente le t rasmiss ion i dai paesi 

de l l 'es t perché è ad est che il so le sorge ed i paes i 

de l l 'oves t si t roveranno anco ra i m m e r s i nel le 

tenebre , ment re nel ta rdo p o m e r i g g i o sa ranno 

quest i u l t imi paes i i più co lp i t i da l la luce (per cu i 

la p ropagaz ione d iventa più ef f icace) ment re in 

quel l i de l l 'es t comincerà l en tamen te a ca lare la 

not te, al la qua le cor r isponderà un i ndebo l imen to 

deg l i strat i ionizzat i c o n minore poss ib i l i tà d i r i

f l ess ione de l le onde . 

A b b i a m o inol t re r icevuto del le let tere da lettori 

res ident i nel l ' I ta l ia mer id iona le ed insu lare che af

f e r m a n o di po te r r icevere in con t inu i tà t r a s m i s s i o 

ni da s taz ion i g reche , j ugos lave e, ad interval l i , 

anche s taz ion i arabe (a lmeno così pare dal fa t to 

che non r i escono ad in terpretarne né scr i t ture né 

par la to per cu i non s a n n o d is t inguerne c o n p rec i 

s ione la nazional i tà e qu ind i d e v o n o aff idarsi più 

che al t ro al b u o n senso) . 

A l t r i , po i , c o m e a b b i a m o det to , c i hanno inv iato 

n u m e r o s i s s i m e fo tograf ie da pubb l i ca re , so lo 

che la magg io ranza del le s tesse s o n o s ta te r iprese 

t roppo d is tant i dal te lev isore , e per di più c o n 

macchine fotograf iche da 36 mm. per cui l ' imma

gine r isul ta di appena 1 0 x 1 0 mm. 

Ingrandir le d iventa u n ' i m p r e s a p iu t tos to dif f i 

co l t osa in quan to le i m m a g i n i ingrand i te r isul te

rebbero mo l to imper fe t te (sia per la g rana del m a 

ter iale fo tosens ib i le s ia per di fett i di s focatura) 

per cu i a b b i a m o dec i so di tener le nel nos t ro ar

ch iv io . 

R icorda tev i che per o t tenere una fo to perfet ta 

in ques te cond iz ion i occo r re app l i ca re davant i 

a l l 'obb ie t t i vo del la m a c c h i n a una lente add iz io 

nale di a l m e n o 1 diot t r ia (è suf f ic iente una lente 

da occh ia l i da v is ta che abb ia ugua le g radaz ione) . 
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T r a l a s c i a n d o il c a m p o V i d e o r i s p o n d i a m o ora 
ad un al t ro g ruppo di lettori che ci hanno ch ies to 
c o m e m a i , ruo tando il nuc leo de l l ' osc i l l a to re del 
conver t i to re , invece di i m m a g i n i v ideo si s i a n o 
acco r t i , c o n comprens ib i l e s tupore , di essers i 
s in ton izza t i su s taz ion i di po l i z ia , su t r asm iss i on i 
da aere i e rad io tax i . 

Q u e s t o fa t to è a b b a s t a n z a sp iegab i le perché 
ques te t r asm iss ion i v e n g o n o ef fet tuate in m o d u 
laz ione di f requenza per cu i p o s s o n o b e n i s s i m o 
essere c a p t a t a dal te lev isore e r ivelate da l lo s t a 
d io « aud io » che nei nostr i appa recch i te lev is iv i 
r isul ta in F M . 

A q u e s t o p ropos i to ci è s ta to ch ies to c o m e a u 
men ta re la la rghezza di b a n d a sui vari cana l i in 
m o d o da po ter spaz iare l ungo tut ta la g a m m a 
V H F , in in te r ro t tamente da i 6 0 f ino ai 2 0 0 M H z , 
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.Dalle ore 11 alle 16 è possibile captare tutte le sta
zioni dell'Europa centrale, quali la Danimarca, Nor- La Jugoslavia per coloro che abitano nella fascia 
vegia, Svezia, Germania ecc. Le immagini a volte adriatica, può essere ricevuta a qualsiasi ora del 
giungono con tale intensità da risultare nitide quan- giorno. Le foto qui riprodotte sono state captate da 
to le immagini delle normali stazioni RAI-TV locali. Teramo dal sigg. Lucio D'Ambrosio i.lCXZ. 



Nelle ore serali riesce possibile captare tutte le 
emittenti che si trovano ad ovest dell'Italia, cioè 
Spaqna e Portogallo. Le foto qui presentate dimo
strano con quanta nitidezza video è possibile que
sta ricezione. 

c o s a non o t ten ib i le a g e n d o s o l a m e n t e sul nuc leo 

(ed a n c h e p iu t tos to d i sagevo le in quan to il c o 

m a n d o si t rova nel la par te poster iore del g ruppo 

qu ind i r isulta s c o m o d o dover lo rego lare ogn i 

vo l ta che si c a m b i a cana le ) . 

La so luz ione di ques to p r o b l e m a oltre ad essere 

mo l to fac i le r isulta anche di d i sc re to in teresse 

perché pe rmet te rà , una vo l ta c o m m u t a t a la g a m 

m a , una s in ton izzaz ione più s e m p l i c e e la p o s s i 

bi l i tà di esp lo rare tutte que l le f requenze alle 

qual i non si po t rebbe ma i g iungere c o n la so la 

ro taz ione del nuc leo de l l ' osc i l la to re . 

Non dovete fare altro che col legare un p iccolo 

var iabi le da 10 pF sul secondo terminale del sup. 

por to in c e r a m i c a che si t rova tra il g ruppo e la 

m a s s a , nel m o d o vis ib i le in f ig. 3 . Però, po iché s a 

rà mo l to di f f ic i le t rovare in c o m m e r c i o dei va r i a 

bil i di così p i cco la capac i tà , potete p rocura rvene 

uno da 3 0 pF e co l legare in ser ie ad esso un c o n 

densa to re f i sso in c e r a m i c a da 15 pF per r iso l 

vere il p r o b l e m a . 

Infatti s a p p i a m o che due condensa to r i co l l e 

gati in ser ie p resen tano una capaci tà to ta le 

deduc ib i l e da l la fo rmu la (che tutt i conoscere te ) 

Ct -- C1 X C 2 : C1 + C 2 

per cu i un condensa to re da 3 0 pF co l l ega to in 
ser ie ad uno da 6 pF darà una capac i tà to ta le 
3 0 < 15 : 3 0 - 15 - 1 0 pF 
è propr io la capaci tà di Cui a b b i a m o b i sogno . 

C o n ques ta u l t ima post i l la c r e d i a m o di avere 
r isposto a tutte le d o m a n d e che ci s o n o se 
poste per cu i c h i u d i a m o l ' a rgomento c o n la c o n -
z ione di non doverv i più tornare sopra . 

A l let tore che ne d o v e s s e essere in te ressa to 

r ipe t iamo che quest i conver t i to r i s o n o anco ra 

reperibi l i in numero l imi ta to p resso la nost ra re

daz ione di V i a Cracov ia 21 - B O L O G N A al prezzo 

immu ta to di L. 6 . 5 0 0 • 4 0 0 per spese pos ta l i . 

E S A U R I T O 
P r e m e t t i a m o però che te rm ina ta la scor ta a n 

cora d ispon ib i le non s a r e m o più in g rado di s o d 

d is fare eventua l i r ich ieste in quan to e s s e n d o 

dett i gruppi di p roven ienza t e d e s c a , po iché, negl i 

u l t imi t emp i , il ma rco è s tato mo l to r iva lutato, 

il nuovo prezzo per l'Italia sa rebbe di g ran lunga 

super iore a que l lo pra t ica to f inora per cu i ne 

c e s s e r e b b e la c o n v e n i e n z a di acqu i s to da parte 

del let tore. 
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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. 

GENERATORE DI DENTI DI SEGA 

(Sig. Sala Avito, Genova) 

Un giorno, facendo degli esperimenti con una val
vola 6 C S 6 sono riuscito a creare un buon generatore 
di denti di sega; l'idea è nata in quanto volevo miglio
rare l 'oscil loscopio da me costruito e che già lavorava 
assai bene. Naturalmente avrei voluto metterci un o-
scillatore semplice, perché di oscillatori veloci a tre o 
più valvole ce ne sono in commercio, ma sono com
plessi e di difficile realizzazione; inoltre lo spirito di eva
sione che mi animava mi portava a non considerare 
gli oscillatori noti, come quello di Mil ler o di Schmidt 
ecc. 

Così, dopo vari esperimenti, ho realizzato questo 
oscillatore che non è tanto veloce, all' incirca come il 
Miller, però è molto lineare. Il potenziometro R1 deve 
essere da 0,25 Megaohm perché con valori superiori 
il dente di sega si incurva alla fine della corsa. 

Al contrario di diversi oscillatori da me provati che 
presentavano una difficile messa a punto necessitan
do di ben precisi valori delle capacità e delle resisten
ze, questo invece è abbastanza tollerante. Infatti è suf
ficiente che il valore di C2 sia una decina di volte quel
lo di C I . Inoltre posso dire che è molto sensibile al 
sincronismo che si applica alla griglia, e pur avendo 
una resistenza di griglia di 1.000 ohm, vedi R4, riesce 
a sincronizzarsi attraverso una resistenza di 1 Mohm. 

Tutto sommato mi sembra si tratti di un ottimo o-
scillatore che spero possa tornare utile a qualche let
tore. 

// signor Sala ci aveva inviato, unitamente a quello 
pubblicato, altri due schemi di generatori a dente di 
sega impieganti la stessa valvola 6CS6; ringraziando 
per la sua cortese collaborazione ci scusiamo 
con lui per non aver/i pubblicati prima per mancanza di 
spazio: abbiamo infatti scelto quello che più ci è parso 
possa interessare i nostri lettori per la sua linearità di 
funzionamento. 

Componenti 
R1 = 250.000 ohm (potenziometro lineare) 
R2 220.000 ohm 
R3 100.000 ohm 
R4 1.000 ohm 
C1 - vedere testo 
C2 - vedere testo 
V1 valvola 6CS6 
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Componenti 

R1 = 3.300 ohm 
R2 = 470 ohm 
R3 = 47 ohm 
R4 = 130 ohm 
R5 1 Megaohm 
R6 = 100 ohm Trimmer potenziometrico 
C1 = 10 mF 10 volt elettrolitico 
C2 •-• 0,1 MF a carta 
C3 = 10 mF 10 volt elettrolitico 

C4 = 10.000 pF 
C5 260 pF variabili ad aria allineato a C6 
C6 = 500 pF variabile ad aria allineato a C5 
L1 = bobina per onde medie 
TR1 = transistor NPIM di tipo AC127 o equivalente 
TR2 = transistor NPN al silicio di tipo BC107 o qual

siasi tipo al silicio NPN per BF o AF 
MICROFONO = dinamico o piezoelettrico 
PILA 9 volt 

TRASMETTITORE AM. PER OM. 

(Sig. Ivo Cataldi, Monterubbiano) 

Con questo mio progetto, che spero venga pubbli
cato sulla vostra rivista, ho inteso riprendere quanto 
già esposto dal Sig. Dal Re sul numero di settembre, 
circa un trasmettitore per onde medie. Essendo in pos
sesso di un microfono dinamico, anziché piezoelettrico 
come indicato nel suddetto schema presentato dal Sig. 
Dal Re, ho cercato di adattarlo all'ingresso con l'ag
giunta di uno stadio amplificatore di B.F., aumentando 
in tal modo anche la potenza di emissione. Per comodi
tà ho ritenuto opportuno indicare sul mio schema an
che il punto in cui può essere inserito il microfono pie
zoelettrico, per dare ai lettori la possibilità di impie
gare entrambi i tipi di microfono. Ed ora occupiamoci 
dello schema elettrico: il potenziometro R6 serve per 
regolare la polarizzazione dell'emettitore dello stadio 
Finale, pertanto in trasmissione si cercherà di regolarlo 
in modo tale da far assorbire al transistor TR2 una cor
rente media di 15-18 mA. La frequenza di emissione 
può essere variata con i condensatori C5 e C6 oppure 

con la bobina L1, componenti che costituiscono il cir
cuito di sintonia. Chi volesse variare la frequenza di 
emissione con la bobina dovrà far uso di un cacciavite 
con cui agire sul nucleo ferromagnetico della bobina 
stessa, mentre chi volesse servirsi del condensatore 
ad aria non avrà che da girare l'apposita manopola; è 
evidente quindi che converrà regolare preventivamente 
L1 ad un valore medio da tenere fisso e quindi servirsi 
del variabile ad aria per sintonizzare l'apparato sulla 
frequenza di emissione voluta. 

Per L1 ho impiegato una bobina per onde medie che 
è possibile recuperare da un qualsiasi gruppo di alta 
frequenza di apparecchi a valvole e a transistor. Per 
antenna si impiegherà uno spezzone di filo di lunghezza 
di un metro circa e per l'alimentazione una comunissi-
ma pila da 9 Volt. 

Per quanto riguarda il transistor TR2, in luogo del 
BC107 da me impiegato, è possibile usare altri comuni 
transistor di B.F., purché al silicio, od anche degli NPN 
adatti per A.F. 
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OSCILLOFONO PER CODICE MORSE 

(Sig. Marco Vizzani, Roma) 

Sono un appassionato di radiotelegrafia e ho realiz
zato un semplice apparecchio che ha per scopo di ini
ziare i principianti alla conoscenza ed alla pratica del 
codice Morse, mediante la manipolazione e la lettura 
a orecchio dei segnali. Il tasto, come vedesi in diségno, 
ad ogni contatto collegherà la pila d'alimentazione al
l'apparecchio. Quest'ult imo consiste in un oscillatore di 
B.F. la cui impedenza dì carico è costituita dalla cuffia. 

Quando si « manipola », cioè quando si preme il tasto 
si produce l'oscillazione di B.F. che si può ascoltare in 
cuffia. In questo modo si possono ottenere segnali brevi 
o lungi, a seconda della durata del contatto, il corri
spondenza di ogni punto o linea che si vuole trasmette
re. Il potenziometro R3 agisce sulla potenza del suono 
che viene emesso. Inoltre variando i valori dei conden
satori C1 e C2 si possono ottenere delle variazioni di 
tonalità del suono emesso. 

Questo apparecchio risulta molto comodo per chiun
que voglia fare pratica sulla t rasmissione in codice 
Morse in quanto consente di ascoltarsi in cuffia eser
citando cos i un controllo diretto sull 'operazione della 
manipolazione. 

COMPONENTI: 

R1 2.700 ohm 1/4 di Watt 
R2 = 1.800 ohm 1 /4 di Watt 
R3 = 50.000 ojm potenziometro 
R4 = 22.000 ohm 1 /4 di Watt 
C1 = 25.000 pF. a carta 
C2 = 10.000 pF. a carta 
TRI * Transistor PNP tipo AC128o equivalente 
Cuffia da 2000 ohm 
Tasto telegrafico. 

Componenti 
R1 = 1 mega ohm (potenziometro) 
R2 = 47.000 ohm 
R3 = 15.000 ohm 
R4 = 10 ohm 
C1 = 500mFelett. 
C2 = 1.000 itiF elett. 
TR1 AC128 
Helé da 150-300 ohm 

TEMPORIZZATORE TRANSISTORIZZATO 

(Sig. Tarabusi Elio, Battipaglia Sa.) 

Prima di accingermi a realizzare un temporizzatore 
non avrei mai pensato queanto potesse risultare utile 
per tante applicazioni; in casa mia per esempio ne ho 
installati quattro, per gli usi più disparati. Ne ho instal
lato uno per comandare le luci delle scale, un altro, 
adibito allo stesso uso, per il garage, dopo aver aumen
tato il tempo fino a circa 3 minuti, il terzo per cambia
re le diapositive nel mio proiettore, il quarto infine lo 
usa mia moglie per il frullatore. Le applicazioni pratiche 
di questo dispositivo possono essere infinite; può ad 
esempio servire in qualche officina per regolare i tempi 
di funzionamento di qualche macchina, in campagna 
per comandare la pompa del pozzo, per regolare i tem
pi delle lampade abbronzatrici, in quanto è risaputo 
che occorre rimanere esposti a tali raggi per periodi 
di tempo rigorosamente controllati. M a non voglio di
lungarmi oltre sulle possibili applicazioni pratiche del 
temporizzatore e passo senz'altro a descrivere lo sche
ma elettrico. Il circuito prevede l' impiego di un transi
stor A C 1 2 8 , sul cui collettore risulta applicato un relè 
Siemens da 180 o 3 8 5 ohm. Applicando tensione al 
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circuito il condensatore elettrolitico C1 da 500 mF, 
caricandosi, fa sì che sulla base risulti presente una 
tensione positiva di 9 volt, cioè uguale a quella di emet
titore. 

In tale condizione il transistor non conduce e il relè 
rimane diseccitato. A questo punto se noi premiamo il 
pulsante in parallelo a C1 cortocircuitiamo tale conden
satore, cioè lo scarichiamo, e contemporaneamente 
applichiamo alla base del transistor una tensione ne
gativa. In tali condizioni il transistor diventa conduttore 
e il relè si eccita. Ora lasciando il pulsante il condensa
tore elettrolitico si carica lentamente attraverso le re
sistenze R 1 - R 3 , e progressivamente la tensione pre
sente sulla base si riporterà alle condizioni i n i z i l i cioè 
al potenziale positivo di 9 volt seguendo la legge di ca 
rica di C 1 , provocando così la diseccitazione del relè. 

Il tempo durante il quale il relè permane eccitato è 
quindi stabilito oltre che dal valore della capacità C1 
anche dalla posizione del cursore del potenziometro 
R 1 . Con un valore di C i pari a 500 mF è possibile otte
nere tempi variabili da 5 a 25 secondi. Poiché per certe 
applicazioni può essere necessario disporre di tempi 
di attrazione del relè maggiori ho inserito nel circuito 
un altro condensatore C2 di capacità pari a 1.000 mF, 
che è possibile collegare in parallelo a C1 tramite l'in
terruttore indicato con la sigla S 1 , ottenendo in tal 
modo una capacità totale di 1.500 mF. In queste condi
zioni si può raggiungere un tempo massimo di un minu
to. Sono naturalmente raggiungibili anche tempi molto 
più brevi o più lunghi, ma lasciamo al lettore il piacere 
di scegliere a suo piacimento quei valori che riterrà 
adatti alle sue esigenze. 

MISURATORE DI CAMPO (Sig. Zanardi Stefano, Sondrio) 

spaziate di 1 cm., con filo di 8 /10 di mm.; per i 21 M H z 
8 spire con le medesime caratteristiche: per i 28 M H z 
5 spire su diametro di 25 mm. spaziate di 1 5 mm., con 
filo di 8 /10 di mm. per i 144 M H z infine 3 spire su dia
metro di 5 mm. spaziate di 5 mm., con filo di 1 0 / 1 0 . 
di mm. 

Per tarare un semplice trasmettitore da me costruito 
decisi tempo fa di costruirmi un misuratore di campo 
modificando lo schema di una vecchia rivista di elettro
nica al fine di poter utilizzare i componenti già in mio 
possesso ed anche per un certo anticonformismo che 
mi ha sempre animato in costruzioni del genere. 

Questo apparecchio risulta dalla combinazione di un 
rivelatore a diodo e di un amplificatore a corrente con
tinua, lo l'ho previsto per le bande dei 2, 10, 15 o 2 0 
metri, cioè 144, 28 , 21 e 14 MHZ, ma naturalmente 
può essere utilizzato per altre frequenze predisponendo 
le bobine appropriate. 

Esso è di grande utilità al momento della taratura dei 
trasmettitori e per la messa a punto delle antenne diret
tive per ottenere la massima potenza erogata. 

L'impiego di questo misuratore di campo è molto 
semplice: innanzitutto si effettua l'azzeramento dell ' in
dice dello strumento mediante il potenziometro R1 , 
quindi si infila nella presa di antenna un filo lungo po
che decine di centimetri con diametro compreso fra 
10 e 2 0 mm. e si accorda il circuito con l'aiuto del con
densatore variabile C1 fino a che l'indice del mil l iam
perometro non devia. L'energia alta frequenza captata 
dall 'antenna è raddrizzata dal diodo e questa tensione 
positiva viene applicata alla base del transistor. La cor
rente di base viene così amplificata e si produce una 
deviazione dell' indice del mill iamperometro. 

Questo strumento è dotato di ottima sensibilità e i 
rischi di interferenza sulla frequenza utilizzata sono ri
dotti al minimo. 

Il transistor che ho utilizzato è un N P N al germanio 
di tipo 2 N 2 1 3 A , ma è possibile impiegarne altri equi
valenti, come il 2 N 3 5 ecc. Come strumento ho usato 
un mill iamperometro da 100 microA. fondo scala. Per 
quanto riguarda la bobina L1 dovrà essere dimensiona
ta a seconda delle frequenze sulle quali si lavora: per le 
mie necessità ho costruito le seguenti bobine: per i 
14 MHz ho avvolto 11 spire su diametro di 2 5 mm. 

Componenti 

RI = 50.000 ohm potenziometro a filo 
R2 = 500 ohm 1/2 Watt 
R3 = 500 ohm 1/2 Watt 
C1 •= 50 pF variabile 
C2 = 1.000 pF 
TR1 - Transistor NPN al 'ermanio di tipo 2N213A 

o 2N35 o equivalente 
L1 = vedi testo 
DG1 = Diodo al germanio di tipo OA70 p equivalente 
MA = milliamperometro con 100 microA. f.s. 
PILA da 1,5 Volt 
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Componenti 

R1 
R2 
R3 
R4 = 
R5 = 
R6 = 
R7 = 
R8 = 
R9 -
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 

2.5 Megaohm (potenziometro logaritmico) 
2.700 ohm 
1 Megaohm (potenziometro logaritmico) 

150.000 ohm 
1 Megaohm (potenziometro logaritmico) 
500 ohm 2 watt 
47.000 ohm 2 watt 
47.000 ohm 2 watt 
220.000 ohm 1/4 watt 

= 220.000 ohm 1 /4 watt 
= 470.000 ohm 1 /4 watt 
= 200 ohm 1 watt 
= 1.500 ohm 2 watt. 
= 1.500 ohm 2 watt 
= 500 ohm (potenziometro a filo) 
= 2.700 ohm 10 watt 

C1 = 56 pF 
C2 = 680 pF 
C3 = 390 pF 
C4 = 3.300 pF 
C5 = 20 mF25 V elettrolitico 
C6 = 20.000 pF 
C7 = 20.000 pF 
C8 = 1 0 m F 6 4 V elettrolitico 
C9 =•• 1 0 m F 6 4 V elettrolitico 
C10 = 50^50 mF 500 V elettrolitico 
C11 = 5 0 - 5 0 m F 5 0 0 V elettrolitico 
V1 = valvola 6SN7GT o equivalente 
V2 = valvola 6V6GT o EL84 o 6AQ5 
V3 = valvola 6V6GT o EL84 o 6AQ5 
T1 = trasformatore d'alimentazione (vedi testo) 
T2 = trasformatore d'uscita (vedi testo) 
F1 = fusibile 
S1 interruttore 
ALTOPARLANTI a 5 ohm di impedenza 

AMPLIFICATORE DI B.F. A VALVOLE 

(Sig. Rivabella Silvano, Vigevano) 

Da una vecchia rivista di radiotecnica, ho ricavato 
uno schema di amplificatore a valvole che ho poi modi
ficato in alcune parti, ottenendo un sensibile migliora
mento delle caratteristiche di funzionamento. Il primo 
circuito da me modificato è quello di ingresso a cui ho 
aggiunto il controllo dei toni alti che originariamente 
non c'era;-inoltre ho cambiato la parte riguardante 
l 'alimentazione predisponendo un raddrizzamento a 
diodi a semiconduttore, in sostituzione della vecchia 
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valvola raddrizzatrice 5Y3 che si surriscaldava in ma
niera inaccettabile, infine ho aggiunto in parallelo al
l'alimentazione dei fi lamenti un potenziometro a filo 
da 500 ohm che risulta utile per combattere il ronzio. 
Volendo fare una cosa raffinata si potrebbero accen
dere le valvole con tensione continua di 6,3 volt. 

La risposta in frequenza di questo amplificatore, 
cioè la sua banda passante, va da 20 Hz a 20 .000 Hz 
e la potenza di cui si può disporre in uscita è di 10 
watt. 

Il trasformatore di alimentazione, indicato con la s i 
gla T1 nello schema, è a primario universale ed è for
nito di due secondari, di cui uno per l'alimentazione dei 
filamenti delle valvole a 6,3 volt 1,6/2 A ; e l'altro a 
presa centrale per le tensioni anodiche che fornische 
340-^-340 volt, 100 mA.; la potenza di T1 è 50 watt. 
Il tipo da me impiegato è il 1966 G B C H/1 53. 

Il trasformatore di uscita, indicato con T2, fornisce 

8 Watt di potenza. Il pr imar io.a presa centrale ha 
impedenza 5.000 + 5.000 ohm ed il secondario ha 5 
ohm; per questo trasformatore ho usato il tipo 1966 
GBC H/5. 

I due altoparlanti, uno per i toni bassi ed uno per i 
toni alti, sono montati in parallelo ed hanno entrambi 
5 ohm di impedenza. 

Per quanto riguarda il contenitore di questo ampli
ficatore, ho sperimentato che la cassa acustica ideale 
per esso ha le dimensione frontali di 2 8 x 5 0 cm. 
per 16 cm. di profondità. L'altoparlante per i toni 
bassi deve avere 20 cm. di diametro e quello per i 
toni alti 10 cm. 

Ricordo infine che per evitare disturbi di funziona
mento è bene abbandonare nelle schermature, soprat
tutto racchiudere i potenziometri di controllo in una 
scatola di metallo, effettuare buone saldature e dispor
re i trasformatori perpendicolarmente. 

METRONOMO ELETTRONICO 

(Sig. Antonio Gualandi. Cuneo) 

Il metronomo era in origine un apparecchio mecca
nico destinato a segnare il tempo mediante un bilan-
cere munito di una scala graduata in colpi al minuto. 
L'impiego più corrente di questo apparato era come 
strumento per ritmare il tempo di una esecuzione 
musicale. Oggi è nato il metronomo elettronico che 
grazie ai transistor permette un consumo estrema
mente ridotto e consente di regolare il numero di 
colpi emessi al minuto entro un largo margine. 

Anch' io mi sono cimentato nella realizzazione di un 
tale dispositivo e posso dire di aver ottenuto dei risul
tati veramente soddisfacenti. Come si può desumere 
dall 'esame dello schema proposto in figura, ho fatto 
uso di un solo transistor di tipo A C 1 2 8 ; esso funziona 
da oscillatore bloccato graize al primario di un trasfor
matore a presa centrale. La frequenza delle oscillazioni, 
e pertanto del numero dei colpi emessi, è determinata 
dal valore delle resistenze e dei condensatori in gioco. 
Per agire su questa frequenza si potrà manovrare il po
tenziometro lineare da 1 megaohm, R2, che ha in 
parallelo una resistenza del medesimo valore, R1 . 

Il secondario del trasformatore, il cui primario fa 
parte del circuito oscillante, è collegato ad un piccolo 
altoparlante che permette di ascoltare i segnali emessi 
dall'oscillatore. 

Il condensatore elettrolitico C2 interviene nella fre
quenza delle oscillanzioni di ri lassamento; con un valo
re di 10 mF., per esempio, ho ottenuto una frequenza 
compresa fra 35 e 2 2 0 colpi al minuto, da un estremo 
all'altro della corsa del potenziometro. Con un valore 
di C2 pari a 5 mF., la frequenza più bassa che ho otte
nuto è stata di 60 colpi al minuto. Questi valori sono 
puramente indicativi, in quanto in fase di montaggio 
ognuno potrà agire sulla gamma di frequenze di cui 

vorrà disporre adottando quel valore di capacità che 
più gli conviene. Una volta scelto il valore di capacità 
si potranno segnare sul comando esterno del potenzio
metro delle divisioni, per esempio ogni 20o, ad ognuna 
delle quali corrisponderà una certa frequenza di colpi 
emessi; naturalmente il numero di colpi corrispondenti 
a ciascuna posizione del potenziometro saranno stati 
preventivamente contati e cronometrati varie volte al 
fine di conseguire la perfetta messa a punto dell 'appa
rato. 
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COMPONENTI: 

R1 = 1 megaom 1/4 di Watt 
R2 = 1 megaohm potenziometro 
R3 = 68.000 ohm 1/4 di Watt 
C1 = 50 mF. 1 2 volt elettr. 
C2 - 10 mF. 1 2 volt elettr. 
TRI - Transistor PNP di tipo ACI28 o equivalente 
TI - Trasformatore d'uscita (modello Euro Kit 2 15/4) 

pe. un push-pull AC 128 
HP Altoparlante da 1 Watt con 4 ohm di impedenza 



Componenti 

RICEVITORE A TRANSISTOR 

(Sig. Gibellini Francesco, Mantova) 

Già da molti anni il mondo dell'elettronica mi avvince 
e in particolare la ricezione con tutti i problemi ad essa 
inerenti; così cominciai con una semplice galena e via 
via continuai con montaggi sempre più complessi e 
perfezionati impieganti diversi transistor. 

Quello che vorrei proporre all'attenzione dei lettori è 
uno degli ultimi che ho realizzato e funziona davvero 
egregiamente. 

Per quanto riguarda la parte alta frequenza le bobine 
L1 e L2 sono avvolte sullo stesso nucleo di ferroxeube 
e il loro dimensionamento dovrà essere fatto in base al
la gamma di frequenze che si desidera ricevere. Per 
avere dei dati puramente indicativi posso dire che per 
L1 ho avvolto 100 spire di filo rame con diametro 
0,18 mm. con presa intermedia alla decima spira, men
tre per L2 ne ho, avvolte 2 0 di diametro 0,40 con presa 
alla seconda. 

I condensatori C1 e C2 sono dei variabili ad aria di 
valore rispettivamente 2 6 0 pF e 130 pF. Col circuito 
risonante L1-C1 si ricevono le onde medie, mentre con 

L2-C2 si ricevono le onde corte. La capacità C3 può 
variare fra 2 0 pF e 100 pF a seconda della lunghezza 
dell'antenna che si adotta. 

Il segnale rivelato dal diodo al germanio O A 7 0 viene 
applicato, tramite C5 , alla base di T R 1 , un 0 C 7 1 , la 
quale base risulta polarizzata ad una tensione negativa ri
spetto all'emettitore tramite il partitore di resistenze 
R2-R3 . Sull'emettitore di questo transistor è applicata 
una resistenza di 1.500 ohm, siglata con R 5 ; destinata 
alla stabilizzazione; naturalmente essa viene shuntata 
a massa attraverso un condensatore elettrolitico per 
evitare una controreazione; è molto importante rispet
tare la polarità di questo condensatore. 

Il segnale amplificato che si presenta sul collettore 
di TR1 viene inviato in base al transistor TR2 per mezzo 
del condensatore C7 di 100 mF. La base di TR2, un 
0 C 7 2 , è polarizzata attraverso il partitore R 6 - R 7 . 

Per quanto riguarda II trasduttore acustico si può 
usare sia la cuffia che l'altoparlante: io ho usato questb 
secondo sistema, interponendo un trasformatore adat
tatore di impedenza con primario a 680 ohm e secon
dario a 8"ohm, essendo tale l' impedenza dell'altopar
lante di cui disponevo. La regolazione del volume si ot
tiene mediante il potenziometro R I , 
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R1 = 50.000 ohm (potenziometro lineare) C8 - 100 mF 12 V elettr. 
R2 = 47.000 ohm C9 = 20 mF 30 V elettr. 
R3 = 15.000 ohm L1 = 100 spire di filo di rame diametro 0,18 mm. av-
R4 4.700 ohm volte su nucleo ferroxcube con presa alla decima spira 
R5 1.500 ohm L2 ^ 1 0 spire di filo di rame diametro 0,5 mm. av-
R6 = 10.000 ohm volte su nucleo ferroxcube con presa alla secon-
R7 = 2.200 ohm da spira 
R8 ^ 120 ohm TR1 Transistor PIMP tipo OC71 o equivalente 
C1 260 pF variabile ad aria TR2 Transistor PNP tipo OC7 o equivalente 
C2 130 pF variabile ad aria DG1 Diodo al germanio di tipo OA70 o equivalente 
C3 fra 20 e 100 pF in funzione dell'antenna T1 Trasformatore adattatore di impedenza con pri-
C4 500 pF mario a 680 ohm e secondario a 8 ohm 
C5 =- 2 0 m F 1 2 V elettr. S1 interruttore 
C6 — 50 mF 12 V elettr. PILA a 9 Volt 
C7 100 mF 12 V elettr. ALTOPARLANTE da 8 ohm 



Il componente che trova più largo impiego nei cir
cuiti elettronici è senza dubbio la resistenza. In 
questo articolo oltre alle applicazioni di più norma
le impiego troverete anche una interessante tabel
la per conoscere il wattaggio in base alla corrente 
che facciamo scorrere attraverso questo compo
nente. 

LA RESISTENZA OHMMICA 

Su l n u m e r o 1 di N u o v a E le t t ron ica a v e v a m o 

p resen ta to sul retro de l la coper t ina il d i s e g n o d e l 

le res is tenze nei vari valor i deduc ib i l i da l le str isele 

di co lo re di cu i s o n o provv is te s e c o n d o il c o d i c e 

in ternaz iona le de i co lo r i , e ques to per fac i l i tare 

lo spe r imen ta to re nel la esat ta ident i f i caz ione di 

ques t i c o m p o n e n t i senza tant i sforzi m n e m o n i c i . 

Infatti ques ta tabe l la po teva essere r i tagl iata 

ed app l i ca ta sul b a n c o di lavoro in m o d o da aver la 

s e m p r e so t t occh io così da cont ro l la re d i re t ta 

men te il va lore de i s ingo l i c o m p o n e n t i 

Pur t roppo però tale numero è anda to esaur i to 

c o m p l e t a m e n t e e vi sono de i lettori che , non e s 

s e n d o n e potut i entrare in p o s s e s s o t e m p e s t i v a 

men te , si s o n o t rovat i privi di ques ta p r ima cope r 

t ina che ora m a n c a nel la loro co l lez ione di c o d i c i . 

C o s t o r o si s o n o rivolt i a noi e c i hanno gen t i l 

men te p regato di esegu i re una r ipet iz ione de l la 

s t e s s a , e noi li a c c o n t e n t i a m o mo l to vo lent ier i 

c o m p l e t a n d o l a inoltre c o n un breve ar t ico lo ed 

una tabe l la che c r e d i a m o sarà di g rande ut i l i tà ed 

in teresse per mol t i spe r imen ta to r i . 

C o g l i a m o ques ta o c c a s i o n e per scusa rc i di a l 

cun i errori di co lo re che appa iono ev ident i tra i 

d i segn i di res is tenze r iportat i sul s u m m e n z i o n a t o 

n. 1 di N u o v a E le t t ron ica , errori causa t i dal t i po 

grafo per una errata sov rappos i z i one dei co lor i 

re la t i vamente al le res is tenze da 1,5 M e g a o h m 

(il B I A N C O del la s e c o n d a st r isc ia al pos to del 

V E R D E ) e da 8 2 - 8 2 0 - 8 . 2 0 0 - 8 2 . 0 0 0 - 8 2 0 . 0 0 0 -

8,2 M e g a o h m (la s e c o n d a str isc ia è s e m p r e R O S 

S A invece nel nost ro d i s e g n o è s ta to r iportata di 

co lo re N E R O ) 

IL CODICE DEI COLORI 

Tutte le res is tenze, m e n o que l le che r ipor tano il 

loro va lore o h m i c o d i re t tamente scr i t to su l l ' i nvo 

lucro , v e n g o n o dis t in te s e c o n d o il loro va lore at

t raverso del le str isc ie di co lo re s e c o n d o un c o d i c e 

in te rnaz iona le . 

Le st r isc ie s o n o gene ra lmen te in n u m e r o di 3 e 

dal le f igure di coper t ina p o s s i a m o dedur re il s i 

gn i f i ca to co r r i sponden te a c i a s c u n co lo re che d ' a l 

t ronde a b b i a m o pensa to anche di esp l i ca re , per 

evi tare equ i voc i , anche in una tabe l la a parte che 

appare qui so t to ind ica ta . 

Ol t re al le tre st r isce ne può essere r iportata a n 

che una quar ta : ques t ' u l t ima serve ad ind icare la 

to l le ranza di cos t ruz ione sul va lore de l la res is ten

za. 

Qua lo ra ques ta fasc ia non fosse p resen te è sot 

t in teso che la to l le ranza è del 2 0 % per cu i a m 

m e t t e n d o che il va lore di una res is tenza , s e c o n 

do il cod i ce dei co lo r i , vo lesse per e s e m p i o s i gn i 

f icare 1 .000 o h m , una to l le ranza del 2 0 % ci v iene 

ad in formare che la resist iv i tà ef fet t iva può v a 

riare da un m i n i m o di 8 0 0 o h m ad un m a s s i m o 

di 1 .200 o h m . 

Se a b b i a m o invece una quar ta s t r isc ia di co lo re 

A R G E N T O c iò vorrà dire che la to l le ranza in q u e 

sto c a s o è de l 1 0 % per cu i , r i facendoc i a l l ' e s e m 

pio p receden te , il va lore de l la res is tenza osc i l la 

tra i 9 0 0 ed i 1.1 0 0 o h m . 

U n a s t r isc ia di co lore O R O sta ad ind icare che 

la to l le ranza è l imi tata al 5 % per cu i la res is tenza 
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CODICE RELATIVO 

ALLE RESISTENZE 

COLORE 1" Fascia 2" Fascia 3" Fascia 4" Fascia 

Nero 0 tolleranza sul 

Marrone 1 1 0 valore indicato 

Rosso 2 2 00 

Arancio 3 3 000 
Oro: 5% 

Giallo 4 4 0.000 
Oro: 5% 

Verde 5 5 00.000 Argento: 10% 

000.000 
Niente 20% 

Blu 6 6 000.000 

Viola 7 7 0.000.000 

Grigio 8 8 00.000.000 

Bianco 9 9 000.000.000 

da 1 .000 o h m potrà even tua lmen te essere di 
va lo re c o m p r e s o tra i 9 5 0 ed i 1 .050 o h m . 

IL W A T T A G G I O DI UNA RESISTENZA 

N o r m a l m e n t e q u a n d o si prende in c o n s i d e r a 

z ione il w a t t a g g i o di una res is tenza, vale a dire 

la po tenza d iss ipab i le da l la s tessa , si r icorre p ra 

t i c a m e n t e a cons ide raz ion i d imens iona l i per cu i 

più una res is tenza è g rossa più ha wa t tagg io e le 

va to . A q u e s t o p ropos i to vi a b b i a m o a l lega to del le 

f o to che mos t rano , a g randezza natura le, i d ivers i 

t ip i , c o m e d i m e n s i o n i , di res is tenze ed a b b i a m o 

inoltre p rovvedu to a r iportarvi le due serie più 

c o m u n i , c ioè le P H I L I P S e quel le di t ipo A M E R I 

C A N O . 

Cap i ta soven te al lo sper imen ta to re , q u a n d o si 

acc i nge ad un mon tagg io da lui ideato, di t rovars i 

imba razza to nel la sce l ta de l la po tenza e nel t i m o 

re di sbag l ia re tende s e m p r e , per stare sul s icuro , 

ad e c c e d e r e nel w a t t a g g i o inserendo per e s e m p i o 

de l le res is tenze da 1/2 wat t q u a n d o sa rebbero 

suf f ic ient i c o m p o n e n t i da 1/8 di wat t . 

Invece si può ovv iare a ques to i nconven ien te , 

che inoltre c o m p o r t a dei mon tagg i v o l u m i n o s i 

q u a n d o po t rebbero essere ridott i di mo l to , s e m 

p l i cemen te c o n o s c e n d o il va lore o h m i c o de l la re

s i s tenza da inser ire e la cor ren te che vi scor re at

t raverso : nel la tabel la ind ica ta in coper t ina t rove

rete un va l ido a iu to per stabi l i re la po tenza in wat t 

uti le per usare il c o m p o n e n t e adat to . 

A d e s e m p i o s a p e n d o che sul co l le t to re di un 

t rans is tor lo s c h e m a e le t t r ico r ich iede una resi 

s tenza da 1 0 . 0 0 0 o h m e che la cor ren te di co l le t 

tore è di 1 m A , da ques to p o s s i a m o dedurre dal la 

tabe l la che si può t ranqu i l l amen te inser i re una re

s is tenza da 1/8 di wat t in quan to essa è in g rado 

di soppor ta re una corrente di 3 ,5 m A . 

S e m p r e c o n l 'aiuto de l la nost ra tabe l la si p o s 

sono r isolvere anche p rob lemi invers i : per e s e m 

pio s a p e n d o i| w a t t a g g i o di una res is tenza si può 

risalire al la cor rente soppor tab i le senza che essa 

si r iscald i in m o d o e c c e s s i v o . 

P e n s i a m o qu ind i che ques ta tabe l la rapp resen 

terà un va l ido a iu to al lo spe r imen ta to re permet 

tendog l i di vo l ta in vo l ta di sceg l ie re la res is tenza 

da inserire in un c i rcu i to c o n la po tenza adat ta 

senza dover andare a lume di naso s p e c i a l m e n t e , 

e ques to s u c c e d e mo l to s p e s s o , q u a n d o ne l l ' e len

c o c o m p o n e n t i che di so l i to a c c o m p a g n a uno 

s c h e m a e le t t i i co ques ta p rec isaz ione non appare. 

Q u a n t o de t to f inora sul w a t t a g g i o di una resi 

s tenza è riferito na tu ra lmente ad un un i co c o m p o 

nente : per quan to c o n c e r n e invece la po tenza di 

due o più e lemen t i co l legat i in ser ie o in para l le lo 

le cose c a m b i a n o un po' e noi p rec i se remo que 

sto fat to q u a n d o t ra t te remo le var ie c o m b i n a z i o n i 

di res is tenze. 
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Nella foto resistenze tipo americano a grandezza 
naturale; partendo da sinistra abbiamo come prima 
la resistenza da 1,4 di Watt, pòi quella da 1/2 
Watt, da 1 Watt,da 1,5 Watt, da 2 Watt e da 
3 Watt. 

Nella foto abbiamo delle resistenze tipo Philips 
riportate a grandezza naturale: partendo da sini
stra sono rispettivamente da 1/4 Watt, da 1/2 
Watt, da 1 Watt, da 1,5 Watt, da 2 Watt e da 
3 Watt. 

RESISTENZE IN SERIE 

Q u a n d o non si d i spone di un par t ico lare valore 

res is t ivo che e v e n t u a l m e n t e risult i necessa r i o in 

un qua ls ias i c i rcu i to si può ovv iare a vol te a tale 

i nconven ien te c o l l e g a n d o in ser ie due o più resi 

s tenze (nel m o d o che appare in f ig . 1) f ino a rag

g iungere il va lo re r ich iesto. 

La f o rmu la per c o n o s c e r e il va lore o h m i c o to

tale di ques ta c o m b i n a z i o n e è di e s t r e m a s e m p l i 

ci tà in q u a m o si r isolve in una c o m u n e operaz ione 

di add iz ione di tutt i i va lor i de l le res is tenze imp ie 

gate. 

P e r e s e m p i o , una res is tenza di 4 7 0 o h m co l le 

gata in ser ie c o n una da 2 2 0 ed una da 5 6 o h m 

ci darà un va lore res is t ivo to ta le di 4 7 0 + 2 2 0 -t-

-J- 5 6 = 7 4 6 o h m , va lore che non f igura nei c o m 

ponent i s tanda rd m a che a l l ' occo r renza p o s s i a m o 

ot tenere c o n ques ta s e m p l i c e operaz ione . U n 

altro van tagg io der iva to dal c o l l e g a m e n t o in ser ie 

di due o p iù res is tenze cons is te ne l l ' aumen to 

del la po tenza d iss ipab i le in r i fer imento a que l la di 

c i a s c u n c o m p o n e n t e la c o m b i n a z i o n e . Q u e s t o 

a u m e n t o è però rego la to da ben prec ise cond i z i o 

ni d ipenden t i da l le res is tenze imp iega te per cu i 

sarà oppo r tuno darv i una rapida s c o r s a . 

Di so l i to , q u a n d o si co l l egano in ser ie due o 

più res is tenze, si è portat i a conc lude re che il wa t -

tagg io dei s ingo l i c o m p o n e n t i venga a n c h ' e s s o 

s o m m a t o c o n il r isul tato che tre res is tenze, per 

e s e m p i o , da 1 wat t , d iano un valore to ta le res i 

s t ivo da to da l la s o m m a dei d ivers i valor i e c o n una 

po tenza g loba le di 3 wat t . 

Q u e s t o è esa t to s o l a m e n t e in un c a s o spec i f i co , 

q u a n d o cioè il va lore de l le res is tenze è esa t ta 

men te ugua le per tutte tre, e c o m e resist iv i tà e 

c o m e wa t tagg io . 

Così c o l l e g a n d o in ser ie tre res is tenze da 1 .000 

o h m 1 wa t t si avrà una res is tenza tota le da 3 . 0 0 0 

o h m 3 wat t . 

A ques to r isul tato si può g iungere anche at t ra

verso una rapida consu l taz ione del la tabe l la che 

f igura nel la penu l t ima pag ina e nel la qua le p o s 

s i a m o vedere che una res is tenza da 1 .000 o h m 1 

wat t lasc ia passare una cor rente di 3 1 , 6 m A per 

cu i a t t raverso le tre res is tenze ugual i p a s s e r a n n o 

al m a s s i m o s e m p r e gli s tess i 3 1 , 6 m A . 

A ques to va lore di res is tenza (cioè i 3 . 0 0 0 ohm) 

e, di co r ren te (i 3 1 , 6 mA) cor r isponderà infatt i 

una po tenza di 3 wat t 

C o m e c o n c l u s c i o n e d i r emo al lora che il w a t t a g 

gio di due , tre, o più res is tenze ugual i co l lega te 

in ser ie si t raduce in una mo l t ip l i caz ione de l la po 

tenza di un e l e m e n t o per il numero di quan te re

s is tenze c o m p o n g o n o la c o m b i n a z i o n e . 

Q u e s t o ca l co lo non è però va l ido q u a n d o le re

s is tenze s o n o d iverse fra di loro, o c o m e va lore o 

c o m e wa t tagg io . 
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RESISTENZE IN PARALLELO 

A b b i a m o appena v is to che il c o l l e g a m e n t o in 

ser ie di due o più res is tenze si r iduce nel la s o m m a 

dei valor i di ogn i s ingo lo c o m p o n e n t e la c o m b i n a 

z ione con inol t re a u m e n t o del la po tenza in rappor

to ai t ipi di res is tenze imp iega te , se ugual i o d i 

verse. 

Se poi a n c h e c o n un c o l l e g a m e n t o in serie non 

ci f osse poss ib i l e consegu i re un va lore res is t ivo 

par t ico lare oppure ci f osse necessar io a b b a s s a 

re il va lore di una res is tenza già inser i ta in un cir

cu i to sarà o p p o r t u n o serv i rc i del c o l l e g a m e n t o in 

para l le lo 

Se le res is tenze da co l legare in para l le lo s o n o due 

e di va lore o h m i c o d iverso , per conosce re il va lore 

tota le si dovrà usare la seguen te f o r m u l a : 

R totale (RI ' R2) : (R1 - R2) 

E por tando l ' esemp io da l la teor ia al la prat ica 

con R1 s e m p r e da 1 .000 o h m ed R2 da 4 7 0 o h m 

a v r e m o : 

R totale = (1.000 < 470) : (1.000 + 470) = 320 ohm 

Se poi invece di due le res is tenze da co l legare 

in para l le lo f osse ro in numero super iore la s u c c i 

tata f o rmu la andrebbe t ras fo rmata nel la seguen te : 

1.000 
R totale = — 

(1.000:R1) - (1.000:R2) - (1.000:R3 

Q u e s t a f o rmu la serve per ca lco la re il va lore di 

res is tenze co l l ega te in para l le lo in qua ls i vog l ia 

numero . 

Nel c a s o che le res is tenze da co l legare aves 

sero tutte lo s tesso va lore o h m i c o , a l lora il pro

b l e m a v iene e s t r e m a m e n t e fac i l i ta to perché per 

avere il va lo re tota le basterà d iv idere il va lore di 

una di esse per il numero di quan te v e n g o n o ut i 

l izzate per cu i c o l l e g a n d o in para l le lo due res is ten

ze, per e s e m p i o , di 1 .000 o h m av remo una res i 

s tenza to ta le di 5 0 0 o h m e se invece fossero 

quat t ro il r isu l tato da rebbe 2 5 0 o h m e c c . 

Le fo rmu le sopradescr i t te sa ranno mo l to util i 

per c o n o s c e r e anche , a v e n d o una res is tenza di 

valore noto , il va lore res is t ivo da agg iungere in 

para l le lo al f ine di o t tenerne una infer iore nel la 

misura e v e n t u a l m e n t e r ich iesta dal c i rcu i to . 

S e per e s e m p i o a v e s s i m o b i sogno di una re

s is tenza da 1 .400 o h m (R totale) ed a v e s s i m o a 

d i spos i z i one un va lore di 2 2 0 0 o h m (R1) per c o 

nosce re l 'ent i tà de l la res is tenza incogn i ta (R2) 

da inser i re in para l le lo non d o v r e m m o fare altro 

che serv i rc i de l la f o r m u l a : 

R2 = (R1 X R totale) : (R1 - R totale) 

che c o n i va lor i dat i sarà: 

R2 (2200 < 1400): (2200 - 1400) = 3900 

Poiché s i a m o in t e m a di res is tenze sarà uti le 

c o m p l e t a r e il nost ro q u a d r o c o n qua l che altra 

app l i caz ione che r iguarda s e m p r e le res is tenze, 

ad e s e m p i o c o m e ca l co la re il va lore in o h m per 

o t tenere una data cadu ta di tens ione . 

Se noi a b b i a m o un ampl i f i ca to re che v iene 

a l imen ta to da una tens ione di 5 0 volt e des ide r i a 

m o c o n la s tessa so rgen te a l imenta re anche u r 

p reamp l i f i ca to re che necess i t i so l amen te d ' 12 

vol t , qua le va lore o h m i c o sarà necessa r i o per la 

cadu ta di t ens ione r ich ies ta? 

Per r iso lvere ques to p r o b l e m a occorrerà i nnan 

z i tu t to c o n o s c e r e l ' asso rb imen to del p reamp l i f i 

ca to re e qu ind i p o t r e m o ut i l izzare la f o r m u l a : 

O H M = Volt da ridurre : mA X 1000 

che nel nos t ro c a s o d i ven ta , a m m e s s o che l 'assor

b i m e n t o s ia man tenu to en t ro i 10 m A : 

(50 - 12) : 10 X 1000 = 3800 ohm 

Oltre al va lo re sarà a n c h e necessa r i o c o n o s c e r e 
il w a t t a g g i o de l la res is tenza da inser i re nel c i r cu i 
to a f f inché sia in g rado di soppor ta re t ranqu i l 
l amen te la cor rente che vi scorrerà a t t raverso. 

A q u e s t o s c o p o potete r icorrere al la tabe l la che 
appare in penu l t ima pag ina m a , qua lo ra fosse 
necessa r i o esegu i re altri ca l co l i per po tenze s u p e 
riori, sarà che r ipor t iamo necessa r i o che r ipor t ia
m o a n c h e ques t ' u l t ima f o r m u l a : 

Watt = Volt di caduta X mA : 1000 

che si t r aduce per i valor i succ i ta t i in : 

(50 - 12) X 10 : 1000 = 0,38 watt 

da cu i si può dedurre che la res is tenza da i m p i e 

gare deve avere un w a t t a g g i o di 0 , 3 8 wat t per 

cu i in prat ica si può usare t ranqu i l l amen te una 

res is tenza da 1/2 wat t . 

Un 'a l t ra app l i caz ione del le res is tenze può c o n 

s is tere nel la necessi tà di amp l ia re il f o n d o sca la 
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Per ampliare la portata degli strumentini di misura 
sarà sufficiente inserire in parallelo ad essi-una 
resistenza nel modo indicato in figura. Il valore del
la resistenza da inserire è deducibile dalla formula 
da noi utilizzata nell'esempio riportato nell'articolo. 

R = Volt : mA X 1.000 

con t ro l i ando qua le tens ione r isulta necessa r i o per 

far dev iare a fondo sca la la lancet ta de l lo s t ru 

men to in e s a m e . 

A m m e t t e n d o che lo s t r umen to da 5 0 m A preso 

c o m e e s e m p i o r ich ieda per far dev ia re a fondo 

sca la la lance t ta una t ens ione di 5 vol t , la sua 

res is tenza in terna r isulterà d i : 

5 : 50 1.000 = 100 ohm 

C o n o s c e n d o la res is tenza interna ( 1 0 0 ohm) i 

m i l l i amper f ondo sca la de l lo s t rumen to (50 mA) 

la por tata m a s s i m a cui è nost ro des ider io m o d i 

f icar la ( 2 5 0 m A ) , e s e g u i r e m o la seguen te o p e r a 

z ione 

250 : 50 - 1 = 4 

per c o n o s c e r e il va lore de l la res is tenza incogn i ta 

da app l icare in para l le lo , sarà ora suf f ic iente d i 

v idere il va lore qui sopra o t tenuto per il va lore 

de l la res is tenza interna de l lo s t r umen to : 

100 : 4 = 25 ohm 

Quind i a c o n c l u s i o n e d i r e m o che per poter a m 

pl iare un f ondo sca la di uno s t rumen to a 5 0 m A 

c o n 1 0 0 o h m di res is tenza in terna, per por tar lo 

a 2 5 0 m A , basterà inser i re in para l le lo ai suo i 

te rmina l i una res is tenza da 2 5 o h m . 

S i a m o conv in t i che le f o rmu le e gli e s e m p i pre

sentat i in ques to ar t ico lo r isu l teranno di va l ido 

aiuto non so lo ai p r inc ip iant i , ma a n c h e a co lo ro 

per i qual i la radio è e r imarrà sempre un utile e 

istrutt ivo p a s s a t e m p o . 

di un qua ls ias i m i l l i a m p e r o m e t r o , c o s a ques ta 

che si rende necessar ia q u a n d o , per e s e m p i o , si 

deve misurare una cer ta cor ren te a v e n d o a d i s p o 

s iz ione uno s t r u m e n t o che può soppor ta re co r ren 

ti di in tens i tà infer iore. 

S u p p o n i a m o che s ia vos t ra in tenz ione misurare 

una cor rente di 2 5 0 m i l l i ampere c o n uno s t ru 

m e n t o c a p a c e di soppor ta re s o l a m e n t e 5 0 miT-

l iampere . 

Per ragg iungere lo s c o p o sarà su f f i c ien te inse

rire in para l le lo al lo s t r u m e n t o una res is tenza 

adat ta e di va lore tale che possa assorb i re la co r 

rente ecceden te il m a s s i m o soppor tab i l e da l m i l 

l i ampe rome t ro m a n t e n e n d o nel c o n t e m p o la pro

porz ione esat ta da l la qua le po ter r isal i re, t rami te 

l ' ind icaz ione de l lo s t r umen to , al la cor ren te effet

t iva presente nel c i rcu i to . 

M a qua le va lo re? 

A ques to p o s s i a m o g iungere c o n o s c e n d o la 

res is tenza in terna de l lo s t r umen to la qua le di s o 

l i to è s e m p r e r iportata su l l ' i nvo luc ro de l lo s tesso , 

se ta le va lo re non r isu l tasse r iportato lo si può 

r icavare da l la f o rmu la : 



0,47 510 730 1000 1400 2060 2520 3300 4600 
1 350 500 700 1000 1400 1730 2230 3160 
1,5 290 420 575 815 1150 1400 1820 2600 
2 250 350 475 707 1000 1220 1580 2235 
4,7 165 230 330 450 650 800 1100 1500 

10 112 160 223 316 450 550 700 1000 
15 91 125 180 260 360 450 575 815 
22 75 110 150 215 315 380 480 650 
27 70 95 130 180 250 330 420 600 
47 51 73 100 140 206 252 330 460 

68 45 62 85 130 170 220 280 380 
100 35 50 70 100 140 173 223 316 
120 32 45 60 90 130 150 200 300 
150 29 42 57 81 115 140 182 260 
220 24 33 45 70 98 120 150 217 

270 22 30 43 60 85 110 130 190 
330 21 28 38 52 75 95 120 170 
470 16 23 33 45 65 80 110 150 
560 15 19 28 43 60 70 95 130 
680 14 18 27 40 55 60 85 120 

1000 11 16 22 31 45 55 70 100 
1500 9 12 18 26 36 45 57 81 
2200 7,5 11 15 21 31 38 48 65 
2700 7 9,5 13 18 25 33 42 60 
3300 6,5 8,5 12 17 22 30 38 55 

4700 5 7 10 14 20 25 33 46 
5600 4,5 6,5 9 12 18 23 30 45 
8200 4 5,5 3 11 16 20 25 36 
10000 3,5 5 7 10 14 17 22 31,5 
15000 2,9 4 5,7 8 11,5 14 18 26 

22000 2,4 3,3 4,5 7 9,8 12 15 21,7 
33000 2,1 2,8 3,8 5,2 7,5 9.5 12 17 
47000 1,6 2,3 3,3 4,5 6,5 8 11 15 
68000 1,4 1,8 2,7 4 5,5 6 8,5 12 

100000 1,1 1,6 2,2 3,1 4,5 5,5 7 10 
150000 0,9 1,2 1,8 2,6 3,6 4,5 5,7 8,1 
220000 0,7 1,1 1,5 2,1 3,1 3,8 4,8 6,5 
330000 0,6 0,8 1,2 1,7 2,2 3 3,8 5,5 
470000 0,5 0,7 1 1,4 2 2,5 3,3 4,6 

v a l o r i 

In 

O H M 

C O R R E N T E I N m l l l i a m p e r A M M I S S I B I L E P E R : 

1/8 Watt 1/4 Watt 1/2 Watt 1 Watt 2 Watt 3 Watt 5 Watt 10 Watt 




