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Con questo strumento sarete in grado di controllare la 
effettiva capacità di un qualsiasi condensatore da un 
minimo di 1 picofarad ad un massimo di 100.000 pi
cofarad. La precisione di questo capacimetro è asso
luta per cui vi sarà estremamente utile specie in quei 
progetti, e sono tanti, in cui anche piccole variazioni 
di capacità rispetto a quelle richieste comportano delle 
notevoli differenze di funzionamento. 

un CAPACIMETRO di 
Il capac ime t ro è senza a lcun dubb io uno s t ru 

m e n t o mo l t o ut i le a tu t t i co loro che in un m o d o 

o ne l l 'a l t ro si in teressano di radio, per dire di e le t 

t ron ica in genere, dal c o m u n e rad ior ipara tore , al 

rad ioamato re , al p r inc ip ian te . 

Lo s t rano è che ques to s t r u m e n t o non conosce , 

nonos tan te la sua ut i l i tà , una logica d i f fus ione e 

la causa è na tu ra lmen te , c o m e sempre in quest i 

cas i , da impu ta rs i al cos to mo l t o e levato del lo 

s tesso in vers ione profess iona le , qu ind i do ta to 

di una cer ta prec is ione, e dal fa t to che quel l i eco

nom ic i non hanno cara t te r is t i che tal i da farv i a f f i 

d a m e n t o per cui t an to var rebbe af f idarsi alla let

tu ra d i re t ta sugl i invo lucr i dei c o m p o n e n t i da u t i 

l izzare scar tando quel l i che presentano del le dif

f i co l tà di r i conosc imen to . 

Eppure t u t t o s o m m a t o la real izzazione di un ca

pac ime t ro di p rec is ione, come po t re te cons ta 

tare vo i s tessi , non è per n iente d i f f ic i le e n e m m e 

no t r oppo cos tosa, spec ia lmen te q u a n d o si può a-

vere s o t t o m a n o uno schema co l l auda to c o m e 

que l lo che vi s t i amo presentando. 

Quando l 'avrete t e r m i n a t o vi s tup i re te del la pre

c is ione che esso possiede pur se per il m o n t a g g i o 

sono occors i dei c o m p o n e n t i in numero l im i ta to 

e di no rma le conoscenza. 

A l le nostre paro le, che po t rebbero saper un po ' 
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di esageraz ione, ci sarà ch i di voi ob ie t te rà sul la 

vera ut i l i tà che può offr i re un capac ime t ro , anche 

se di prec is ione come il nost ro , cons ide rando lo 

even tua lmen te solo c o m e un be l l ' aggegg io da t e 

nere in mos t ra sul tavo lo di lavoro senza avere ef

fe t t iva necessi tà di ut i l izzar lo. 

A quest i r i sponderemo con esempi di poss ib i 

lità d ' imp iego , ma c red iamo che so lamen te 

quando l 'avrete real izzato vo i vi renderete con to 

p ienamen te del la sua ef fet t iva ut i l i tà e di c o m e 

possa r isul tare add i r i t tu ra ind ispensabi le conve 

nendo alla f in f ine con noi che un buon capac i 

me t ro possa spesso essere add i r i t tu ra più va l ido 

del so l i to ed onn ip resente tester . 

C o m u n q u e scend iamo pure nel de t tag l io par

landovi di a lcun i casi in cu i la d ispon ib i l i tà di 

un capac ime t ro si rende pressapoco imper iosa , 

ques to se ci tenete ve ramen te ad esegui re i vo 

stri m o n t a g g i c o m e vanno fa t t i r i sparmiando an 

che t e m p o e denaro. 

Infat t i quan te vo l te vi siete t rova t i alle prese 

con de i condensa to r i d i capaci tà sconosc iu ta , od 

a lmeno incer ta , perché la d ic i tura od il cod ice si 

è cance l la to e per amore di t ranqu i l l i tà vi s iete 

r isolt i a ge t ta re il c o m p o n e n t e perché non ne po

tevate conoscere la capac i tà e non des ideravate 

correre rischi eccess iv i ! Oppure quan te vo l te ave

te real izzato due p ro to t ip i pe r fe t t amen te ugual i 



elevata PRECISIONE 
c o m e schema e c o m e c o m p o n e n t i r i levando che 

benché le tens ion i m isu ra te negl i stessi pun t i 

fossero iden t iche , tu t tav ia uno dei due funz io 

nava meg l io de l l 'a l t ro senza alcuna rag ione appa 

ren te ! 

Vi sarete senza dubbio chiest i il perché di que

sto fat to che apparentemente non propone alcuna 

ragione logica. 

Ebbene la colpa di queste incongruenze è p ro 

pr io da impu ta rs i ai condensa to r i , ques t i c o m 

ponent i che t roppo spesso hanno dei va lor i non 

co r r i sponden t i a q u a n t o r isul ta dal la capac i tà 

impressa sul loro invo luc ro a causa del le t o l l e 

ranze di cos t ruz ione che non raramente rasentano 

il 2 0 od anche il 2 5 % . 

E so lamen te con un capac ime t ro di e levata pre

c is ione sarete in g rado di rendervi con to c o m e , 

per esemp io , un condensa to re da 4 7 pF nomina l i , 

quan t i r isu l tano dal le indicazioni su l l ' i nvo lucro , 

possa invece con tu t ta fac i l i tà essere di 4 0 pF 

oppure di 5 4 pF e pot re te anche ver i f icare che su 

10 condensator i , ammet t iamo, da 10.000 pF 

solo uno corr isponde alla capacità dichiarata 

men t re gl i al t r i vi fa ranno segnare valor i di 8 . 0 0 0 -

9 . 5 0 0 - 1 1 . 0 0 0 - 1 2 . 5 0 0 pF ed è propr io ta le d i f fe 

renza che causa la d ivers i tà di f u n z i o n a m e n t o 

di due p ro to t ip i appa ren temen te ugual i . 

Se poi vi d i le t ta te di t rasmiss ione al lora uno 

s t r u m e n t o c o m e il nos t ro r isul terà ancora più 

ut i le in q u a n t o esso è in g rado di misurare le ca 

paci tà parassi te che sono sempre present i in un 

c i rcu i to , le capac i tà residue di condensa to r i var ia 

bi l i , quel le di un cavo coassiale o di due f i l i che 

scor rono para l le lamente e vi accorgere te con m e 

ravigl ia c o m e un f i lo di co l l egamen to pos to in un 

m o d o in t roduca una capac i tà parassi ta di un cer

to va lore , men t re se d ispos to in una posiz ione 

anche solo l egge rmen te diversa possa causare 

del le capac i tà parassi te con di f ferenze che rag

g i ungono f i no i 5 0 pF, fa t to re ques to che m o d i 

f ica i n teg ra lmen te t u t t e le cara t te r is t i che del cir

cu i to , spec ia lmen te poi se si t ra t ta di que l lo di s in 

ton ia . 

Perciò se e f fe t t i vamen te vo le te che tu t t i i vos t r i 

m o n t a g g i funz ion ino nel m o d o per fe t to che noi r i 

scon t r i amo in quel l i realizzati nel nost ro labora to 

rio, oppure anche quel l i che r icaverete da al t re 

pubbl icaz ion i cons im i l i , il nos t ro capac ime t ro vi 

sarà di es t rema ut i l i tà . 

Con esso sarete f i n a l m e n t e sicur i che al pos to 

di un condensa to re da 1 0 0 pF, c o m e even tua l 

men te r ich iesto da uno schema e le t t r ico , ne i n 

ser i rete ve ramen te uno di tale capac i tà e non da 

8 0 o 1 10 o 1 2 0 pF c o m e po t rebbe cap i tare anche 

se il condensa to re acqu is ta to vi è s ta to vendu to 

propr io per 1 0 0 pF. 
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R 1 = 470 ohm 1/2 W a t t R 14 120.000 ohm 1/4 di Wat t C 7 = 220.000 pF 
R 2 = 3.300 ohm 1/2 Wat t R 15 = 470.000 ohm t r i m m e r C 8 = 1 mF 
R 3 = 250.000 ohm t r i m m e r R 16 = 120.000 ohm 1/4 di Wat t C 9 = 1,47 mF (1 mF +" 0,47 mF) 
R 4 = 120.000 ohm 1/4 di Wat t R 17 = 470.000 ohm t r i m m e r TU 1 = t rans is tor unigiunzione 2N2646 
R 5 = 250.000 ohm t r i m m e r R 18 120.000 ohm 1/4 di Watt TR 1 = t ransistor al s i l ic io NPN BC1Ò7 
R 6 = 120.000 ohm 1/4 di Wat t Mk 1 megaohm 1/4 di Watt DZ 1 — diodo zener da 12 Vòl t 
R 7 = 250.000 ohm t r i m m e r m 1.500 ohm 1/4 di Watt RS1 - RS2 - RS3 - RS4 = diodi al germanio 
R 8 = 120,000 ohm 1/4 di W a t t m 

; = _0,47_ mF a carta OA95 
R 9 = 250.000 ohm t r i m m e r c : 

— 1.000 pF ceramico o pin-up M A = = s t rumento da 100 microamper 
R 10 = 120.000 o h m 1/4 di W a t t C 2 = 2.200 pF ceramico o pin-up S 1 = = in te r ru t tore di rete 
R 11 = 250.000 ohm t r i m m e r C i = 10.000 pF S 2 = = commuta tore a 12 posizioni 1 via 
R 12 = 120.000 ohm 1/4 d i W a t t C £ 22.000 pF Pila 18 vol t (2 pi le in ser ie da 9 Volt ) 
R 13 = 250.000 ohm t r i m m e r C ( 100.000 pF ex = condensatore da control lare 



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

I pregi r iscont rat i nel lo s t r umen to di cui vi vo 

g l i amo descr ivere le cara t ter is t iche tecn iche e di 

real izzazione sono parecch i e tu t t i ben def in i t i 

per cui ci t r o v i a m o nella possib i l i tà di poterve l i 

documen ta re in m o d o che abbiate l 'esatta d i m e n 

s ione de l l ' apparecch io . 

II p r imo cons ta na tu ra lmen te nel f a t t o che la 

sua cost ruz ione r isulta m o l t o sempl ice , specie per 

la possib i l i tà di real izzarlo su c i rcu i to s t a m p a 

to , ed al c o n t e m p o di s icuro f unz i onamen to , q u i n 

di in secondo luogo poss iamo senza dubb io p ren 

dere in cons ideraz ione la sua g a m m a di misure 

che va da una capac i tà m in ima di 1 p ico fa rad , 

ve ramen te esigua f ino ad un mass imo di 1 0 0 . 0 0 0 

p ico fa rad , qu ind i una possib i l i tà di misura senza 

al t ro no tevo le e suf f ic iente per le p iù svar iate ap

pl icazioni . 

Col nost ro s is tema p o t r e m o inol t re leggere i va 

lori del le capac i tà so t to con t ro l lo d i r e t t amen te 

sul la scala di un c o m u n e m i l l i a m p e r o m e t r o , che 

use remo c o m e indice, senza b isogno di appor ta re 

a lcuna mod i f i ca alla scala del lo s t r u m e n t o in 

quan to t an to la scala q u a n t o l 'escurs ione de l l 'ago 

r ispet to ai var i valor i di capac i tà r isu l tano l ineari 

qu ind i d i r e t t amen te proporz iona l i . 

Come u l t imo preg io d o b b i a m o inf ine e n u m e r a 

re que l lo che agl i e f fe t t i prat ic i r isulta il più impor 

tan te , vale a dire que l lo r i fer i to alla prec is ione ne l 

le misure che rappresenta , c o m e di re, il « c lou » 

del nos t ro p roge t to e che ci pe rme t t e di con t ro l 

lare se un condensa to re di 5 pF è ve ramen te ta le 

e non di 6 pF o che que l lo da 8 0 non è invece di 

7 8 oppure di 8 2 pF. 

Il p r inc ip io di f u n z i o n a m e n t o del capac ime t ro , 

c o m e abb iamo già de t to , è m o l t o semp l i ce ed in 

tu i t i vo : esso p ra t i camen te consta in un osc i l la

to re a r i lassamento , con onde a dente di sega, di 

assoluta prec is ione, d o v u t o a l l ' imp iego di un t r a n 

s istor U N I G I U N Z I O N E (sul numero precedente di 

questa stessa rivista vi abb iamo sp iegato con 

dovizia di par t ico lar i le possib i l i tà d ' imp iego di 

ques to c o m p o n e n t e propr io per me t te rv i in c o n d i 

zione di po te r comprende re gl i schemi che vi pre

sen te remo e che imp l i cano l 'uso di tal s e m i c o n 

dut to re) di t i po 2 N 2 6 4 6 o a l t ro dal le medes ime 

cara t te r is t iche. 

Qu ind i t r am i te un c o m m u t a t o r e (nel lo schema 

di f ig . 1 è ind ica to con S2) noi v e n i a m o ad inse

rire su l l ' eme t t i t o re di ques to t rans is to r 8 c o n d e n 

sator i di capac i tà diverse una dal l 'a l t ra . 

In questa maniera no i , a seconda del la pos iz io

ne del c o m m u t a t o r e , o t t e n i a m o o t to f requenze 

diverse che possono essere regolate agendo sui 

t r i m m e r po tenz iomet r i c i R 3 - R 5 - R 7 - R 9 - R 1 1 -

- R 1 3 - R 1 5 - R 1 7 . 

L'ut i l izzazione di quest i t r i m m e r d iventa un fa t 

tore m o l t o i m p o r t a n t e perché con essi a b b i a m o la 

possib i l i tà di regolare il f unz i onamen to de l l ' appa

recch io c o m p e n s a n d o le immancab i l i to l le ranze e-

s is tent i cos t ru t t i vamente nei condensator i C2-C3-

C4-C5-C6-C7-C8-C9 e per tarare conveniente

men te lo s t r u m e n t o c o m e av remo la possib i l i tà 

di vedere in segu i to . 

Il segnale a l te rna to presente su l l ' emet t i t o re 

del t rans is to r un ig iunz ione, t r am i t e il c o n d e n s a t o 

re C 1 , v iene poi t ras fer i to sul la base del t rans is to r 

TR1 (un N P N al s i l ic io t i po B C 1 0 7 A ) che p rovve

de ad ampl i f i ca re il segnale a l te rnato p rodo t t o dal 

t rans is to r un ig iunz ione. 

Qu ind i sul co l le t to re di TR1 verrà in f ine inser i 

t o il condensa to re sconosc iu to o da con t ro l la re di 

cui v o g l i a m o conoscere pe r fe t t amen te la capac i 

tà . 

Per la misura del la capac i tà noi ci s i amo r i fer i 

t i al f a t t o r isaputo che in presenza di una cor ren te 

a l ternata un condensa to re si c o m p o r t a esa t ta 

men te c o m e una c o m u n e resistenza il cui va lore 

d ipende dal la f requenza di osci l laz ione e da l l ' en 

t i tà del la capac i tà , d i m i n u e n d o la f requenza il v a 

lore resist ivo a u m e n t a men t re ques t ' u l t imo d i m i 

nuisce a u m e n t a n d o la capac i tà . 

A i capi del condensa to re in prova av remo q u i n 

di presente una tens ione a l ternata più o m e n o e le

vata a seconda del va lore capac i t i vo inser i to e 

che d o p o essere s tata raddrizzata verrà misura ta 

da uno s t r u m e n t o da 1 0 0 m ic roampere f o n d o 

scala. 

Per avere la necessaria prec is ione la tens ione d i 

a l imen taz ione dovrà r isul tare di 12 vo l t che, c o m e 

vedes i dal lo schema e le t t r i co , ve r ranno stabi l iz

zati da un d iodo Zener da 1/2 w a t t , ind ica to nel lo 

schema con la sigla D Z 1 . 

Per l 'a l imentaz ione di t u t t o il comp lesso si p rov 

vedere qu ind i con due norma l i pi le da 9 vo l t p o 

ste in serie per una tens ione to ta le di 1 8 VOLT 

poiché l 'assorbimento è contenuto nei l imi t i di 

circa 20 mi l l iampere, la durata del le pile sarà suf

f i c ien te perché voi per mo l t i mesi non dobb ia te 

cambiar le . 

Ovv iamen te si po t rebbe provvedere ad a l i m e n 

tare il p roge t t o con la tens ione di rete imp iegando 

un p icco lo a l imen ta to re in a l ternata s tab i l izzato, 

ma in ques to caso il cos to r isulterà n o t e v o l m e n t e 

magg io ra to per il necessar io acqu is to del t ras fo r 

ma to re , del raddr izzatore e dei t rans is to r da usare 

per la real izzazione di de t to a l imen ta to re . 

R E A L I Z Z A Z I O N E P R A T I C A 

Noi per il m o n t a g g i o , da to anche il cara t tere 

de l l ' apparecch io , a b b i a m o op ta to per una real iz-
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zazione su c i rcu i to s t a m p a t o , péro ci t e n i a m o a 

precisare che anche un semp l i ce cab lagg io a f i lo 

può assolvere ugua lmen te al lo scopo in quan to la 

real izzazione del p roge t to non r isul ta cr i t ica. 

In fa t t i c o m e già vi sarete accor t i lo scopo del la 

nostra rivista non è so lamen te que l lo di p roporv i 

del le real izzazioni in te ressant i , ma anche di p ro-

porve le nella più sempl i ce veste poss ib i le in m o d o 

che i vos t r i m o n t a g g i possano r isul tare o t t i m a 

men te funz ionan t i in quals ias i m o d o des ider ia te 

esegui r l i . È ovv io che un m o n t a g g i o su c i rcu i to 

s t a m p a t o darà al vos t ro s t r u m e n t o una parvenza 

di pro fess ional i tà che sarà ancora più p ronunc ia ta 

spec ia lmen te se lo p rovvedere te di un aspet to e-

s ter iore cu ra to , c ioè se il con ten i to re ed il re la

t i vo panne l lo saranno in cara t tere con le cara t te 

r is t iche « special i » del nos t ro p roge t to . 

La baset ta del c i rcu i to s t a m p a t o che noi abb ia 

m o s tud ia to è quel la che appare a grandezza na

tura le nel. d i segno di f i g . 2 e c o m e sempre po te te 

r iportar la su rame per au to inc iderve la qua lora non 

vo les te acquis tar la già pe r f e t t amen te incisa. In 

f ig . 3 invece r isulta il m o n t a g g i o già c o m p l e t o di 

t u t t i i c o m p o n e n t i necessar i e da essa po te te de 

durre come dovete inserir l i nei vari fo r i seguendo 

fede lmen te il d isegno. 

A l t r i p rob lem i non ne es is tono t a n t o più che, 

per evi tare quals ias i f o r m a di er rore , abb iamo r i -

Fig. 2 - In f igura vi abbiamo r ipor tato a gran
dezza naturale i l disegno del c i rcu i to stam
pato del capacimetro presentato in ar t ico lo . 
Nella foto possiamo vedere come vengono 
dispost i sul c i rcu i to stampato i component i 
relat iv i al capacimetro. 

por ta to a par te anche la d ispos iz ione dei t e r m i n a 

li del t rans is tor un ig iunz ione . 

Dal c i rcu i to s t a m p a t o par t i ranno i f i l i che an 

dranno a co l legars i al c o m m u t a t o r e S2 che è d i 

t i po a 11 posiz ion i 1 via di cu i noi u t i l i zzeremo 

so lamen te 8 te rmina l i lasc iando gl i al t r i l iber i . 

Il cursore del c o m m u t a t o r e andrà qu ind i co l le 

ga to alla presa de l l ' eme t t i t o re del t rans is to r un i -

g iunz ione, e le altre pos iz ion i ve r ranno messe in 

con ta t t o con i cor r ispet t iv i for i con t rassegnat i in 

ord ine progress ivo da 1 a 8. 

A seconda del la pos iz ione del c o m m u t a t o r e a-

v r e m o le seguent i scale di le t tura sul lo s t r u m e n t o 

m i c r o a m p e r o m e t r i c o : 

1 posiz ione = 5 0 p ico farad f o n d o scala 

2 posiz ione = 1 0 0 p ico farad f o n d o scala 

3 posiz ione = 5 0 0 p ico farad f o n d o scala 

4 posiz ione = 1 .000 p ico fa rad f o n d o scala 
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5 posiz ione = 5 . 0 0 0 p ico farad f ondo scala 

6 posiz ione = 1 0 . 0 0 0 p ico farad f o n d o scala 

7 posizione = 50.000 picofarad fondo scala 

8 posizione = 100.000 picofarad fondo scala 

C o m e a b b i a m o an t i c ipa to lo s t r u m e n t o da u t i 

lizzare c o m e ind icatore sarà un m i c r o a m p e r o m e 

t ro da 1 0 0 m ic roampere f o n d o scala per cui per 

la le t tura nel la p r ima posiz ione di S2 il valore i n 

d ica to dalla lancet ta andrà d iv iso per due per ave

re la misura del la capac i tà inser i ta per il con t ro l l o , 

nella pos iz ione 2 la le t tura del la capac i tà sarà e-

sa t t amen te quel la segnata da l l ' i nd ica to re , nella 

posiz ione 3 si mo l t ip l i cherà il va lore le t to per 5, 

nella posiz ione 4 andrà invece mo l t i p l i ca to per 

1 0, e così via per t u t t e le al t re por ta te . 

Una cosa da cont ro l la re sc rupo losamen te è la 

po lar i tà dei d iod i R S 1 - R S 1 - R S 3 - R S 4 quando 

so dei d is tanz ia to r i : na tu ra lmen te ques to proPle-

ma non esiste se ne ut i l izzerete uno di legno o di 

mater ia p last ica. A b b i a m o c redu to bene pun tua 

lizzare ques to fa t t o perché sulla por ta ta di 5 0 

pF f o n d o scala se il c i r cu i to s t a m p a t o dovesse 

t rovars i t r oppo v ic ino al meta l lo del la scato la 

p o t r e m m o dover cons ta ta re che la lancet ta del lo 

s t r umen to , invece di fe rmars i sul lo ZERO nella po

siz ione di r iposo po t rebbe misurare una capaci tà 

residua di 1 0 - 1 5 pF causat i appun to dal la v i c i 

nanza del c i rcu i to con la massa. 

Qu ind i se vo le te ev i tare ques to inconven ien te , 

che na tu ra lmen te ha la sua impor tanza so lamente 

per le p r ime due por ta te di 5 0 e 1 0 0 pF, cercate 

di imp iegare un panne l lo f ron ta le p re fe r ib i lmente 

in p last ica. 

Se invece dovre te p ropr io imp iegarne uno m e -

andre te ad inser ir l i nel c i rcu i to s t a m p a t o perché 

se essi r isu l terassero co l legat i in maniera inversa 

a quan to r ich iesto dal c i rcu i to lo s t r u m e n t o ovv ia 

men te non pot rà funz ionare . 

Se avrete c o m p i u t o t u t t e le operaz ion i di m o n 

tagg io con sc rupo lo il c i rcu i to , una vo l ta t e r m i n a t o 

funz ionerà i m m a n c a b i l m e n t e qu ind i , f i n i t o il ca 

b lagg io si procederà ad una precisa tara tura sul le 

var ie por ta te selez ionabi l i con il c o m m u t a t o r e , 

ma per fare ques to nella maniera mig l io re sarà 

o p p o r t u n o che il con t ro l lo avvenga con il c i rcu i to 

già inser i to nel con ten i to re che voi avrete già pre

d ispos to in precedenza. 

Per q u a n t o concerne il mob i l e t t o occorrerà 

tenere presente a lcun i acco rg imen t i per ev i tare 

p rob lemi che po t rebbero insorgere se non opere 

rete nelle dovu te maniere . 

Se in fat t i il con ten i to re sarà meta l l i co fa te in 

m o d o che esso non sia t r oppo p icco lo ed è bene 

che il c i rcu i to s t ampa to r isult i d is tanz ia to dal m e 

ta l lo di a l m e n o 1 c m , qu ind i app l ica te so t to di es-

ta l l i co cercate a lmeno del le bocco le (quel le in cui 

inser i rete il condensa to re da misurare) i n t e r a m e n -

' t e in p last ica per r idurre al m i n i m o le capac i tà 

residue. 

A n c h e i due f i l i che dal le bocco le and ranno a 

cong iungers i con il c i rcu i to s t a m p a t o dov ranno 

essere scel t i con a t tenz ione : per essi ut i l izzate 

del f i lo r ig ido ed i due spezzoni andranno tenu t i 

abbastanza d is tan t i l 'uno da l l 'a l t ro . 

Tenete presente che due f i l i paral le l i possono 

ben iss imo causare una capac i tà di 3 - 4 pF. 

C o m u n q u e ques to è un p rob lema pu ramen te 

marg ina le per cui se cons ta ta te che nella po r ta 

ta dei 5 0 pF la lancet ta non r imane fe rma su l lo 

Zero r isul ta ev idente che es is tono del le capa

cità parassi te e vo i p rovere te e v e n t u a l m e n t e 

a mod i f i ca re la distanza de i f i l i che si c o n g i u n g o 

no alle bocco le , oppure sos t i tu i re le bocco le s tes

se con altre di t ipo d iverso per r idurre al m i n i m o 

det te capac i tà . E se ma lg rado c iò (prec is iamo che 
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Fig. 3 - Schema prat ico di mon
taggio del capacimetro v is to dal 
lato dei component i . Nel dise
gno è stato omesso l ' interrutto
re di rete che ovviamente andrà 
inser i to in uno dei capi che si 
col legano alle pi le di al imenta
zione. 

Anche in questa f o t o potete ve
dere come r isul tano d ispost i sul 
la basetta del c i rcu i to stampato 
i component i del pro to t ipo da 
noi realizzato. Notare come i l 
condensatore C9 r isu l t i compo
sto anche in questo montaggio 
da due condensator i uno da 1 
mF ed uno da 0,47 mF post i in 
paral lelo. 
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f i g . 4 

Per evi tarv i di errare nel le con
nessioni del t ransistor unigiun-
zione v i present iamo come r isul 
tano d ispost i i t re terminal i B1 -
B2 - E v is t i dalla parte uscent i 
dal corpo. 

ques to può succedere so lamen te con un pannel lo 

di a l lumin io) non vi fosse possibi le r idurre queste 

capaci tà parass i te ad un valore infer iore ai 2 pF, 

quando e f fe t tuere te del le misure le dovre te s e m 

p l i cemen te defa lcare dal va lore segna to da l lo 

s t r umen to , i n f i ne se la lancet ta del m i c r o a m p e r o 

me t ro dovesse muovers i in senso cont ra r io al nor

male non dove te fare a l t ro che invert i re i due f i l i 

di co l l egamen to ai t e rm ina l i del lo s t r umen to . 

T A R A T U R A 

Per cons iderare ve ramen te u l t ima ta l 'opera

zione del m o n t a g g i o del nost ro capac ime t ro , co 

me u l t imo occor rerà p rovveder lo di una adeguata 

tara tura alla qua le si perv iene a t t raverso una g i u 

sta regolaz ione dei t r i m m e r po tenz iomet r i c i che 

nel lo schema e le t t r ico v e n g o n o con t radd is t in t i 

dal le s igle R 3 - R 5 - R 7 - R 9 - R 1 1 - R 1 3 - R 1 5 -R17 o n 

de fare in man ie ra che in relazione ad ogn i po r ta 

ta la lancet ta del lo s t r u m e n t o vada a f o n d o scala 

in cor r ispondenza alla mass ima capac i tà m isu ra 

bile ind icata dal la pos iz ione del c o m m u t a t o r e . 

Na tu ra lmen te per esegui re questa def in i t iva 

operaz ione sarà necessar io r icorrere ad 8 c o n d e n 

sator i c a m p i o n e le cui capac i tà s iano ve ramen te 

r i spondent i al va lore esa t to r ich iesto per ogn i 

por ta ta e più ch ia ramen te di 5 0 - 1 0 0 - 1 5 0 - 1 . 0 0 0 -

5 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0 - 5 0 . 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 0 pF. 

Pur t roppo però non si può fare a f f i damen to 

ai condensa to r i che ci v e n g o n o of fer t i l i be ramente 

in c o m m e r c i o in q u a n t o essi sono v iz iat i da t o l l e 

ranze che c o m p o r t e r e b b e r o degl i error i di m i s u 

ra i n f i rmando la va l id i tà stessa del nos t ro capa

c ime t ro per cu i ci s i amo r ivo l t i a farc i se lez iona

re appos i t amen te dal le d i t te cos t ru t t r i c i una serie 

di 8 condensa to r i da usare c o m e camp ione . 

Tale se lez ionatura però, c o m e log ico, non ci v i e 

ne esegui ta g ra tu i t amen te , po iché impl ica una 

perdita di tempo notevole, ma, a prezzo di favore 

come ci hanno puntual izzato, sul le 800 l i re. 

Qu ind i , a m e n o che non abb ia te un am ico che 

possegga un capac ime t ro di provata prec is ione, 

sarà necessar io che voi lo acqu is t ia te , v is to che 

da questa operaz ione, quel la di ta ra tu ra , d i pende 

rà la per fez ione del vos t ro apparecch io . 

E ovv io che una vo l ta ta ra to il vos t ro s t r u m e n t o 

po te te vo i stessi preparare camp iona tu re per i vo 

str i amic i che in tendessero anch 'ess i realizzare 

un capac ime t ro . 

In possesso dei condensa to r i c a m p i o n e po te te 

qu ind i iniziare la tara tura con l 'a iuto di un s e m p l i 

ce cacc iav i te ed in appena pochi m inu t i . 

Come p r i m o prendete il condensa to re da 

1 0 0 . 0 0 0 pF ed inser i tene i t e rm ina l i nel le bocco le 

di ut i l izzazione. 

Scons ig l i amo l ' imp iego di f i l i di p ro lunga , per la 

nota ques t ione del le capac i tà parass i te , ma cons i 

g l i amo di f issare i t e rm ina l i del condensa to re d i 

r e t t amen te ai morse t t i ev i tando anche di toccare 

con le mani il corpo del condensatore in prova in 

quanto ciò introdurrebbe una modif ica di capacità 

che può ragg iungere anche i 4 0 - 5 0 pF, cosa q u e 

sta in to l lerabi le per uno s t r u m e n t o d i prec is ione 

c o m e noi lo des ide r iamo. 

C o m m u t a t e qu ind i il c o m m u t a t o r e S2 nella p o 

sizione cor r i sponden te appun to ai 1 0 0 . 0 0 0 pF 

(cioè ne l l 'u l t ima posiz ione) e regolate il t r i m m e r 

R17 con un cacc iav i te f ino a che la lancet ta non 

co inc ida con il f o n d o scala dello, s t r u m e n t o i nd i 

ca tore (essendo esso d i 1 0 0 la lancet ta dovrà 

fe rmars i a p p u n t o in cor r ispondenza di questa 

quant i tà ) . 

La tara tura di questa por ta ta con ciò può dirsi 

t e rm ina ta qu ind i si passerà alle altre por ta te ese

guendo sempre le stesse operaz ion i , va le a d i re : 

i nser imento del condensa to re c a m p i o n e , c o m m u 

taz ione di S2 in cor r ispondenza del la pos iz ione 

adat ta al c o m p o n e n t e , regolaz ione del t r i m m e r 

in teressato vo l ta per vo l ta , sempre cercando di 

far co inc idere esa t tamen te la lancet ta con il f o n d o 

scala del lo s t r u m e n t o ind ica tore . 

Quando avrete esegu i to t u t t e queste operaz io 

ni di ta ra tura il vos t ro capac ime t ro p u ò essere 

cons idera to già p ron to per entrare in funz ione 

e vi merav ig l ie re te cons ta tando c o m e t u t t o q u e l 

lo che noi v i abb iamo an t i c ipa to cor r i sponda a 

pura ver i tà , sia per q u a n t o concerne la prec is io

ne, sia per il servizio che vo i pot re te t ra rne . 
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Facc iamo solo presente ai nostr i le t tor i che con 

S2 nella posiz ione dei 5 0 pF qualora il t r i m m e r R3 

r isul tasse rego la to alla sua m in ima resistenza po 

t rebbe anche succedere che il t rans is tor un ig iun 

zione non entrasse in osc i l laz ione, ma ques to p ro 

b lema è f ac i lmen te superab i le in quan to ruo tando 

il t r i m m e r da capo a l l 'a l t ro della sua escurs ione 

t rovere te sempre un 'a l t ra posiz ione non solo ido 

nea per far osci l lare il t rans is tor , ma anche per 

mandare a f o n d o scala la lancet ta . 

Per il mater ia le occor ren te alla real izzazione 

noi ci s iamo r ivol t i ad a lcun i grossi t i ed abb ia 

m o r i levato i so t to ind ica t i prezzi: 

Trans is tor un ig iunz ione t i po 2 N 2 6 4 6 = L. 7 5 0 

Trans is tor NPN t i po BC1 0 7 = L. 3 5 0 

C o m m u t a t o r e 11 Posizioni 1 via = L. 3 5 0 

D iodo Zener da 1/2 w a t t = L. 3 0 0 

D iodo al ge rman io (serie di 4) = L. 4 0 0 

T r i m m e r po tenz iomet r i c i = L. 160 c a d a u n o 

Serie condensa to r i per la t a r a t u r a L 8 0 0 

Serie condensa to r i per il m o n t a g g i o - L. 4 0 0 

Serie resistenze = L. 1 8 0 

S t r u m e n t o da 1 0 0 m ic roampere f.s. = da L. 

L. 3 . 0 0 0 a L. 5 . 0 0 0 secondo grandezza e marca 

Bocco le in p last ica = L. 2 5 0 

Circu i to s t a m p a t o già p ron to = L. 5 0 0 

pag. 570 



Un economico ricetrasmettitore che 
un nostro collaboratore ha realizza
to con ottimi risultati. La portata di 
questo apparecchio completamente 
transistorizzato si aggira sui 2 chilo
metri. 

Sig. Cantagalli geom. Giuseppe 
Lugo (Ravenna) 

La real izzazione di un p icco lo r i ce t rasmet t i to re 

che con sol i 5 t rans is to r possa superare con f ac i 

l ità i 2 ch i l ome t r i di por ta ta e ragg iungere in c o n 

d iz ion i amb ien ta l i favorevo l i , c ioè in m o n t a g n a 

o in aperta c a m p a g n a , i 4 ch i l ome t r i ed o l t re può 

sembra re anche una cosa abbastanza semp l i ce , 

ma realizzarlo con mater ia le di recupero e di d i 

mens ion i che non super ino i 5 X 10 c m . , vale a 

dire poco più g rande di un pacche t to di s igaret te , 

con inc luso na tu ra lmen te pila di a l imentaz ione e 

a l topar lan te , d iventa una impresa abbastanza 

complessa e degna di ogn i r ispet to . 

Perciò d o b b i a m o s ince ramen te c o m p l i m e n t a r c i 

con il s ign. Cantagal l i che ha po r ta to nella nostra 

redazione il p ropr io m o n t a g g i o facendocene p ro 

vare o v v i a m e n t e por ta ta e sensib i l i tà per far fede 

alle sue asserzioni . 

Se q u i n d i noi a b b i a m o dec iso di presentare 

sul le pagine di Nuova Elet t ronica ques to p roge t 

to è s ta to a p p u n t o perché ne abb iamo appu ra to la 

va l id i tà ed abb iamo pensa to che un ta le r ice

t rasmet t i t o re possa interessare i nostr i le t tor i i 

qua l i po t rebbero real izzarne esemplar i ana logh i 

da uti l izzare con p ro f i t to in svar iate appl icaz ion i 

e s i tuaz ion i . Non v o g l i a m o d i lungarc i t r o p p o sul le 

possib i l i tà o f fe r te da una copp ia di apparecch i 

s imi l i ma s i amo conv in t i che pescator i , cacc ia

to r i , ins ta l la tor i di an tenne , campegg ia to r i , ed 

escurs ion is t i di ogn i genere saprebbero già che 

uso f a m e anche senza i nostr i ragguagl i per cui 

t ra lasc iamo di parlare di que l lo che può avere 

s ign i f i ca to so lamen te c o m e add i t i vo , ma pass ia

m o senza a lcun indug io a que l lo che si r i fer isce 

alla real izzazione prat ica del p roge t to . 

C I R C U I T O E L E T T R I C O 

Lo schema e le t t r i co di ques to r i ce t rasmet t i to re 

è que l lo v is ib i le in f i g . 1 . , e c o m e po te te cons ta 

tare , esso prevede l 'ut i l izzazione di sol i 5 t rans i 

s tor che v e n g o n o imp iega t i c iascuno nel le d iverse 

necessità c ioè una par te di essi , e p rec i samente 

quel l i relat iv i alla BF v iene imp iega ta t an to q u a n 

do il comp lesso si t rova in posiz ione di r icezione 

che in posiz ione di t rasmiss ione . 

In ogn i m o d o per po te r descr ivere il c i rcu i to 

e le t t r ico senza fare con fus ione , s u p p o n i a m o che 

i c o m m u t a t o r i si t rov ino pred ispost i sul la posiz ione 

r i fer i ta alla RICEZIONE. 

Il segnale cap ta to da l l 'an tenna g iungerà , a t 

t raverso il c o m m u t a t o r e S 1 , alla bob ina L1 che, 

avvol ta a t t o rno alla bob ina di s in ton ia L2, lo t r a 

sferirà sul c i rcu i to di s in ton ia f o r m a t o dal la s tes

sa L2 e dal condensa to re var iab i le C 1 . 

Qu ind i lo stesso segnale s in ton izzato verrà r i 

ve la to dal t rans is to r T R 1 , un NP N al s i l ic io t i po 

2 N 7 0 6 , che v iene i m p i e g a t o c o m e r ivelatore in s u -

perreazione. Il segnale di BF, p re levato dal cir

cu i to r ivelatore t r am i t e l ' impedenza di A F J A F 1 , 

verrà qu ind i inv ia to al p r imar io di un t r a s f o r m a t o 

re d ' accopp iamen to che nel lo schema v iene c o n 

t rassegnato dal la sigla T-1. 
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Ques to t ras fo rmato re è provv is to di due secon 

dari uno dei qual i è co l lega to , a t t raverso ii c o n 

densatore e le t t ro l i t i co C5 , alla base del p r imo 

t rans is to r p reampl i f i ca to re di BF (vale a dire TR2) 

che cons is te in un PNP al ge rman io t i po A C 1 2 5 , 

men t re l 'al tro secondar io , c o m e vi mos t re remo 

a suo t e m p o , servirà so lamen te quando il r ice-

t rasmet t i t o re si t rova c o m m u t a t o nella posiz ione 

di T R A S M I S S I O N E , 

Susseguen temen te dal co l le t to re del t rans is to r 

TR2 il segnale passerà ad un secondo t rans is to r 

di BF, cos t i t u i t o ancora da un PNP al ge rman io 

t ipo 0 C 7 4 sost i tu ib i le da un s imi lare A C 1 2 8 , il 

quale provvedere a l l 'ampl i f i caz ione f ina le . 

Sul co l le t to re di q u e s t ' u l t i m o t rans is tor , che 

nel lo schema è des igna to con la sigla T R 3 , t r o 

v i a m o inf ine un t ras fo rma to re d 'usc i ta il cui av

v o l g i m e n t o p r imar io r isulta ada t to per un 0 C 7 4 , 

oppure per un AC 1 2 8 , ed il secondar io con 8 

o h m di impedenza per poter lo adat ta re a l l ' i m 

pedenza de l l 'a l topar lan te che è a p p u n t o di 8 

o h m , na tu ra lmen te nel p ro to t i po che vi p resen

t i a m o . 

In posiz ione d i r icezione i t rans is to r T R 4 e T R 5 

si t r ovano esclusi dal c i rcu i to e non sogge t t i alla 

tens ione di a l imentaz ione. 

Se ora noi c o m m u t i a m o invece il r i ce t rasmet -

t i to re nella posiz ione d i T R A S M I S S I O N E , no te 

remo fac i lmen te che il dev ia tore S2 in te r rompe 

la tensione a TR1 e la applica invece a l l 'emet t i 

tore del t ransistor TR4 che funziona come osci l la

tore di AF contro l lato a quarzo. 

Il quarzo imp iega to in questa real izzazione è 

p rec isamente del t i po ove r tone ed osci l la alla f re 

quenza di 72 MHz . 

Il t rans is to r osci l la tore imp iega to in ques to p ro 

ge t to è un t i po della SGS e più p rec isamente un 

P. 3 9 7 , ma nel caso non r iusciste a reper i r lo po 

t res te sempre sost i tu i r lo con un 2 N 7 0 6 oppure 

ancora con un 2 N 7 0 8 , ma in ques to caso av remo 

un m ino r rend imen to di AF . 

Sul co l le t to re di ques to t rans is tor , il T R 4 , t r o 

ve remo qu ind i il c i rcu i to di s in ton ia , f o r m a t o 

dal la bobina L3 e dal condensa to re C8 , che dovrà 

r isultare accorda to sul la f requenza dei 7 2 M H z . 

Su L3 v iene avvol ta una seconda bob ina , i n 

dicata con L4, provv is ta di presa cent ra le , ai cu i 

capi es t remi si t r ovano app l ica t i due d iod i t i po 

A A 1 1 9 (nel l 'evenienza po te te ut i l izzarne anche 

al tr i t i p i , purché con le stesse carat ter is t iche) 

ai qua l i spet ta il c o m p i t o di dup l icare la f r e q u e n 

za dei 72 M Hz per por tar la sui 1 4 4 M Hz. 

Inf ine abb iamo l 'u l t imo t rans is tor , il T R 5 , che 

v iene p i lo ta to dalla f requenza dup l ica ta e qu ind i 

sul suo co l le t to re , t r am i t e il c i rcu i to d 'accordo 

C 1 1 / L 5 , noi acco rd iamo il f ina le sulla f requenza 

dei 1 4 4 M H z , f requenza che at t raverso il c o n d e n -
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satore C 1 3 , dopo essere stata pre levata da una 

spira del la bob ina L5, v iene inviata a l l 'an tenna 

i r rad iante t r am i t e il dev ia tore S 1 . 

Non abb iamo ancora accenna to a c o m e m o d u 

lare il segnale di A F ma , p res tando un po ' di a t 

tenz ione al lo schema e le t t r i co , il le t tore avrà già 

compreso che l 'a l topar lante stesso, a t t raverso il 

dev ia tore S 4 , invierà il segnale di BF a l l ' avvo lg i 

m e n t o secondar io del t r as fo rma to re T 1 , que l lo 

c ioè che non v iene ut i l izzato nella pos iz ione di r i 

cezione e del quale abb iamo già accenna to p r ima , 

che provvedere poi a t rasfer i r lo per induz ione su l 

l 'al tro secondar io che sapp iamo co l lega to al 

t rans is tor T R 2 (vale a dire il p r imo s tad io p r e a m 

pl i f icatore) . 

Ana l i zzando la pos iz ione dei d iversi dev ia to r i , 

sulla pos iz ione t rasmiss ione oppure r icezione, no 

t e r e m o che in posiz ione t rasmiss ione dal co l le t 

tore d i TR3 il dev ia tore S3 preleverà la tens ione 

di a l imentaz ione modu la ta in BF e la appl icherà 

al t rans is to r TR5 che sarà qu ind i a l imen ta to da 

una tens ione modu la ta . 

Con ques to abb iamo t e r m i n a t o la descr iz ione 

tecn ica del f u n z i o n a m e n t o del r i ce t rasmet t i to re 

per cui c o m i n c i a m o a dare de luc idaz ion i sul c o m e 

è s tata esegui ta la real izzazione prat ica del p r o 

t o t i po . 

R E A L I Z Z A Z I O N E P R A T I C A 

Per amore d i g iust iz ia, e non per raf f reddare il 

vos t ro en tus iasmo, s iamo obb l iga t i a dire che 

ques to p roge t to , essendo f o r t e m e n t e m i n i a t u 

r izzato, non è ce r tamen te da cons ig l iare a co lo ro 

che non hanno mo l ta pazienza oppure che non 

sono ab i tua t i a lavorare con una cer ta prec is ione 

ed accuratezza. 

Par tendo sub i to dalla sezione r icevente a n n o 

t e r e m o che la bob ina L2 deve essere f o rma ta da 

3 spire d i f i lo da 0 ,6 m m avvol te su d i un d i a m e 

t ro di 8 m m . 

Su questa bob ina andrà e f fe t tuata una presa 

cent ra le dal la qua le ci si co l legherà poi alla i m 

pedenza di A F , cioè a J A F 1 . 

Come u l t imo avve r t imen to circa la real izzazione 

del la sopra ind ica ta bob ina agg iunge remo che le 

spire della stessa saranno spaziate rego la rmen te 

in m o d o da avere una spirale lunga al l ' inc i rca 

8 m m . 

La bobina per l 'an tenna, cioè L 1 , sarà invece 

c o m p o s t a da due sole spire d i f i lo r ig ido ricoperto 

in p last ica avvo l te su d i a m e t r o di m m . 4 ed inser i te 

a l l ' in terno di L2 in m o d o che si t rov ino pressap

poco al cen t ro . 

I co l l egamen t i t ra la bob ina L2 ed il t rans is to r 

TR1 devono necessar iamente r isul tare mo l t o cor t i 

ed inol t re la resistenza R1 è cos t i tu i ta da un t r i m 

mer po tenz iome t r i co che va pos to anch 'esso 

nelle i m m e d i a t e v ic inanze di T R 1 . 

Badate bene d i non met te re al pos to del t r i m 

mer un po tenz iome t ro anche se esso dovesse 

avere uguale valore in q u a n t o con q u e s t ' u l t i m o 

c o m p o n e n t e vi r iuscirà e s t r e m a m e n t e di f f ic i le, 

se non add i r i t tu ra imposs ib i le , far funz ionare il 

t rans is tor . 

L ' impedenza di A F , J A F 1 , può essere n o r m a l 

m e n t e acqu is ta ta in c o m m e r c i o già p ron ta r ich ie

dendo al vos t ro ab i tua le fo rn i to re il t i po 0 / 4 7 0 

oppure 0 / 4 7 1 GBC , p ra t i camen te qu ind i una 

impedenza da 2 -3 m ic rohenry che pot rà anche 

essere au tocos t ru i ta avvo lgendo su d i un suppor 

t o da 3 m m di d i a m e t r o 5 0 spire di f i lo di rame 

da 0,1 8 m m . 

Per il t r as fo rma to re T1 il s ign . Cantagal l i ha 

usato un c o m u n e t ras fo rma to re m in ia tu ra in ter-

t rans is tor ia le d ' accopp iamen to e, po iché esso si 

t rovava sprovv is to de l l ' avvo lg imen to secondar io 

supp lemen ta re (di que l lo c ioè che t r a m i t e S4 

verrà co l lega to a l l 'a l topar lante) il succ i ta to s igno 

re ha t o l t o con g rande pazienza i lamier in i che 

f o r m a v a n o il nuc leo del t ras fo rma to re qu ind i an 

che la sot t i le carta che serve alla p ro tez ione del 

ca r tocc io , ed ha avvo l to sopra questa 5 0 spire 

di f i lo s m a l t a t o da 0 ,12 m m di d i ame t ro , r ime t 

t endo , ad operaz ione u l t ima ta , i relat iv i lamier in i 

al suo posto . 

Questa operaz ione, come po te te cons iderare , è 

abbastanza comp l i ca ta e labor iosa per cu i non 

sapp iamo quan t i s iano co lo ro che si sen tono in 

g rado , c o m e pazienza s ' in tende, di por tar la a ter 

m ine in maniera decorosa. 

Per ragg iungere lo s tesso scopo si po t rebbe a n 

che appor ta re una mod i f i ca al lo schema base nel 

m o d o ind ica to in f i g . 3 s f ru t tando la presa cen 

t ra le che si t rova quas i sempre prev is ta per il se

condar io ed imp iegando la per co l legar la al dev ia 

to re S4 . 

Con ques to faci le s is tema di aggi rare l 'ostacolo 

a v r e m m o r isol to il nost ro p rob lema senza dover 

m a n o m e t t e r e il t r as fo rma to re con n o n t roppe 

possib i l i tà di r iusci ta f inale ma di con t ro pens iamo 

che venga r idot ta la sensib i l i tà de l l ' a l topar lan te 

in posiz ione T R A S M I S S I O N E per cui sarà neces

sar io parlare di f ron te ad esso ed a voce più a l ta. 

È pure cons ig l iab i le , se avete a d ispos iz ione d i 

versi t ip i di t ras fo rmato r i in te r t rans is tor ia l i , p ro 

var l i t u t t i per t rovare que l lo che r isul terà c o m e 

rend imen to il più e f f ic iente. 

Il t ras fo rmato re d 'usc i ta T2 cons ta invece di 

un c o m u n e t ras fo rmato re per un t rans is to r 

O C 7 2 - O C 7 4 o A C 1 2 8 con un secondar io ad 8 

o h m per adat ta r lo a l l ' impedenza carat ter is t ica 

de l l 'a l topar lan te . 
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Nella fo to (notevolmente ingrandita) i l let
tore potrà vedere in linea di massima 
come sono dispost i sul c i rcu i to i var i 
stadi che compongono il r i ce t rasmet t i to re . 
In al to a s in istra possiamo ad esempio 
vedere il t ransistor osci l latore TR 4 le due 
bobine L 3 - L 4 i due diodi del duplica
tore inf ine i l t ransistor TR 5 e la bobina 
L 5 disposta v ic ino all 'antenna. Sul lato 
destro le due bobine L 1 e L 2 del lo sta
dio r icevente, e i contat t i del deviatore 
S 1 comandati dal deviatore a s l i t ta . In 
basso t rov iamo la pila di a l imentazione. 

Può anche cap i ta re che ta le c o m p o n e n t e sia 

più f ac i lmen te reper ib i le per un f ina le in push-pu l l 

dei t rans is to r sop ramenz iona t i , e p ra t i camen te 

po t re te t r anqu i l l amen te procedere a l l 'acqu is to 

di de t to spe r imen tando po i duran te l 'ascol to se 

il r icevi tore r isulta più po ten te ut i l izzando t u t t o 

l ' avvo lg imen to del p r imar io oppure una porz ione 

l im i ta ta . 

Per la sezione t r asm i t t en te dovre te necessar ia

men te au tocos t ru i rv i le bob ine . In iz ieremo da 

quel la osc i l la t r ice, nel lo schema L3, che dovrà 

essere f o rma ta da 5 spire avvol te su di un d ia 

met ro di 8 m m con f i lo di rame sma l t a to da 0,6 

m m . 

La bob ina L4 è c o m p o s t a di 4 spire che a n 

d ranno avvo l te in te rca lando le tra le spire di L3 

con f i lo sempre da 0,6 m m : il d iamet ro del la b o 

bina sarà na tu ra lmen te sempre di 8 m m . 

È impo r tan te che la presa centra le di L4 r isul t i 

p ropr io sul la seconda spira, ques to per non sb i lan 

ciare il dup l i ca to re di f requenza. 

A p ropos i to di ques to s tad io del c i rcu i to cons i 

g l i amo di imp iegare per DG1 e DG2 due d iod i d a l 

le ident iche cara t ter is t iche per cui sarebbe o p 

por tuno acquis tar l i già accopp ia t i ed o p p o r t u n a 

men te selez ionat i per l 'ut i l izzazione nei c i rcu i t i 

r ivelator i a rappor to per FM qual i ad esemp io i 

2 / A A 1 1 9 . 

Le conness ion i tra d iod i e t rans is tor f ina le è be 

ne s iano t enu t i m o l t o cor t i per ev i tare inut i l i 

perd i te di AF . 

La bobina L5 è inf ine c o m p o s t a da _3 spire di 
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Fig. 3 - Coloro che t rovassero d i f f ico l toso 
r iavvolgere sul t rasformatore T 1 l'avvol
g imento secondario supplementare, po
tranno modi f icare lo schema e le t t r ico 
come in f igura , cioè impiegando un tra
s formatore sul cui secondario sia pre
sente una presa centrale, questa servirà 
per col legarsi t rami te i l deviatore S 4 al
l 'al toparlante quando dovrà funzionare da 
microfono. 

f i lo da 0,8 s tagna to o a rgen ta to con presa del 

co l le t to re a 3 /4 di spira dal lato super iore m e n 

tre per il condensa to re C 1 3 la presa andrà ef

f e t t ua ta da 3 / 4 di spira dal lato massa. 

Per quanto concerne il commut ta tore per il 

cambio RICEZIONE/TRASMISSIONE l 'autore ha 

impiegato un piccolo ma est remamente in

gegnoso s t r a t a g e m m a : ha in fat t i preso un c o m u n e 

dev ia tore a levet ta , usando lo a 2 vie 3 posiz ion i , 

ado t t ando per S1 l ' accorg imento che noi vi de 

sc r i v iamo. 

Egli ha s m o n t a t o il dev ia tore ed ha inser i to al 

di so t to del la leva un lamier ino s a g o m a t o con un 

f o ro di misura sol idale alle d imens ion i del perno 

in m o d o che spos tando la leva esso si spost i 

avant i ed ind ie t ro a seconda del la posiz ione del la 

stessa. 

A d un es t remo del lamier ino ha poi sa ldato un 

f i lo d 'acc ia io avendo cura di isolarne l 'est remi tà 

con un pezzet to di p last ica od a l t ro copren te iso

lante . 

Il m o v i m e n t o del f i lo sarà rego la to da que l lo del 

l amie r ino e servirà a comanda re i con ta t t i del de

v ia tore S 1 , dove anche ques t ' u l t imo dovrà essere 

deb i t amen te au tocos t ru i to semp l i cemen te m o n 

tando su di una baset ta di p last ica 3 con ta t t i to l t i 

dal co rpo di un quals ias i relè. 

Con ques to s is tema, solo in apparenza labor io 

so ma in ef fet t i abbastanza sempl ice , av remo a 

d isposiz ione un o t t i m o c o m m u t a t o r e d i an tenna 

con poche perd i te di AF. 

C o m u n q u e allo scopo possono essere ado t ta t i 

al t r i accorg imen t i qual i ad esemp io l 'uso di dev ia 

to r i a 4 o 5 posiz ioni 2 vie a levet ta o ro ta t i v i ; r i 

co rd iamoc i però sempre che per ev i tare perd i te 

di AF si co l legherà d i re t t amen te C13 sul la bobina 

t enendo a su f f i c ien te distanza il f i lo che dal c o n 

densatore andrà al c o m m u t a t o r e . 

M E S S A A P U N T O 

Per e f fe t tuare una per fet ta messa a pun to del 

r i ce t rasmet t i to re sarebbe qu i necessar io aver lo 

già real izzato in due esempla r i , sempre che non 

abbiate un a m i c o rad ioamato re che d isponga di 

un r icevi tore ada t to a captare la f requenza dei 

1 4 4 M H z . 

Assoda to ques to c o m i n c e r e m o innanzi t u t t o 

dalla par te t r a s m i t t e n t e : inser i to il quarzo ne l l 'ap

pos i to a l l ogg iamen to d issaldate ora il co l l ega

m e n t o tra i d i od i e l ' emet t i to re del t rans is tor T R 3 , 

qu ind i inser i te t ra gli stessi d iod i ed il cen t ro di 

5 0 - 1 0 0 m i c r o a m p e r e f ondo scala. 

Ruota te ora il compensa to re C8 f ino a che la 

lancet ta de l lo s t r u m e n t o non raggiunga il f o n d o 

scala. 

In questa cond iz ione l 'osci l latore eroga già 

energia di A F . 

A ques to pun to tog l ie te pure l 'a l imentaz ione 

t r am i t e S5 e r ipr is t inate il co l l egamen to dei due 

d iod i DG1 e D G 2 con l 'emet t i to re di TR5 . 

Sarà poi ut i le col legare in serie al dev ia tore S3 

un m i l l i a m p e r o m e t r o nella posiz ione 1 0 - 2 0 m i l -

l iampere f o n d o scala d issa ldando nel c o n t e m p o 

la conness ione che da C 1 3 va al dev ia tore an 

tenna . 

R iaccendete qu ind i il t r asme t t i t o re , sempre con 

S 5 , e rego la te C11 f ino ad o t tenere il m ino r as

so rb imen to poss ib i le . 
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Facc iamo presente che se l 'osci l la tore non e n 

t ra in osc i l laz ione o c o m u n q u e non funz iona , op 

pure anche se i d iod i non sono inser i t i nella g i u 

sta po la r i t à , il f ina le non assorbirà nessuna cor

rente, fa t to re ques to deduc ib i le dal m i l l i ampe ro -

me t ro che ci ind icherà una cor ren te nul la. 

Quando av remo cons ta ta to che il t rans is to r 

f ina le assorbe cor ren te , e c iò starà a s igni f icare 

che l 'osci l la tore T R 4 eroga A F , poss iamo cercare 

di o t tenere da ques to il r end imen to m a s s i m o ruo

t ando l en tamen te il compensa to re C8 . 

Il m a s s i m o t ras fe r imen to di energia A F da l l ' o 

sc i l la tore al t rans is tor f ina le avv iene quando lo 

s t r u m e n t o m i l l i a m p e r o m e t r i c o pos to in serie ad 

S3 ci ind icherà la magg io re cor ren te possib i le , 

cor rente che si aggirerà n o r m a l m e n t e sui 7 - 1 0 

mA. 

L 'accordo de l lo s tad io f ina le si o t t i ene quando , 

ruo tando C1 1 , r iusc i remo ad avere il m ino r assor

b i m e n t o poss ib i le a t to rno ai 2 - 3 mA. 

La messa a pun to de l l 'osc i l la tore può anche 

essere e f fe t tua ta m a n t e n e n d o co l lega to il m i l -

l i a m p e r o m e t r o c o m e a v e v a m o ind ica to p r ima , 

vale a dire t ra i d iod i DG1 e D G 2 , perché se l 'o

sci l la tore non eroga AF non p o t r e m o ma i leggere 

neppure un asso rb imen to di cor ren te da parte del 

t rans is tor T R 5 . 

A ques to pun to d iventa necessar io far i r rad ia

re da l l ' an tenna la mass ima energia di A F che cor

r isponde in u l t ima anal is i al m a s s i m o assorb i 

m e n t o da par te del c i rcu i to . 

In fa t t i noi rego lando il compensa to re C1 1 ab 

b iamo o t t e n u t o che il t rans is to r T R 5 assorba una 

cor rente m i n i m a di 2 -3 m A e poi inserendo l 'an

tenna d o v r e m o cercare che l ' assorb imento rag 

g iunga il m a s s i m o di 7 - 1 0 m A al quale p o t r e m o 

g iungere o mod i f i cando la lunghezza de l l 'an tenna 

stessa, oppure var iando il va lore del condensa to re 

C 1 3 , od ancora spos tando la preda del lo s tesso 

condensa to re sul la bobina L5. 

Facc iamo presente, perché ne abb ia te un ' idea , 

che la d i f ferenza tra la cor rente m i n i m a e la 

mass ima assorbi ta con l 'antenna innesta ta cor

r isponde in prat ica con l 'energia di AF erogata . 

A m m e t t i a m o ad esemp io che ad accordo m i n i 

m o si sia r iusci t i ad o t tenere un asso rb imen to 

m i n i m o di 2 m A e che d o p o aver co l lega to l 'an

tenna e t r ova to per essa la lunghezza più adat ta 

si sia r iusci t i ad avere 8 m A , la so t t raz ione 8 -2 

ci darà 6 m A che cor r isponde alla cor rente ut i l iz

zata per il r end imen to del nost ro r i ce t rasmet t i to re . 

Per avere la potenza basterà mo l t ip l i ca re il r i 

su l ta to del la sot t raz ione per la tens ione di a l i 

mentaz ione che, essendo di 9 vo l t , darà una p o 

tenza di 6 X 9 = 5 4 m i l l iwa t t . 

Per dare un 'a l t ra ind icaz ione ut i le alla messa a 

pun to agg iung iamo che il p ro to t i po ut i l izzava una 

an tenna da 4 9 c m . 

Termina ta la ta ra tura del la parte di AF dov re 

m o ora tarare lo s tad io r icevente, in prat ica c ioè 

il t rans is to r T R 1 . 

A ques to scopo è ind ispensabi le avere a d ispo

sizione un secondo apparecch io capace di e m e t 

tere un segnale da poter captare , cioè sulla f r e 

quenza dei 1 4 4 M H z , perché d i ve rsamente noi 

av remo solo la possib i l i tà di cont ro l la re la super-

reazione ma non r iusc i remo a s intonizzarc i su di 

una f requenza di emiss ione . 

Per la regolaz ione del la superreaz ione occor 

rerà ruotare leggermente con un cacc iav i te di 

p last ica il t r i m m e r R1 f ino a sent i re ne l l 'a l topar

lante il f i sch io cara t te r is t ico del la superreaz ione. 

Se avete già un secondo r i ce t rasmet t i to re in 

funz ione po t re te ora ruotare il compensa to re 

C1 f ino a s intonizzarv i sul la f requenza di t r asm is 

s ione e no tere te che a vo l te questa regolaz ione 

compor te rà anche un nuovo r i tocco su R1 per 

r i innescare la superreaz ione. 

Se anche dopo t u t t i ques t i ten ta t i v i non vi f os 

se possibi le s intonizzarv i po te te provare ad ov 

v iare a l l ' i nconven ien te spaz iando un po ' di più 

le spire del la bob ina L2 ed e v e n t u a l m e n t e cor

reggere la posiz ione in terna della bob ina L 1 . 

In ogn i m o d o la par te più cr i t ica di tu t ta la 

real izzazione, con t ra r i amen te a quan to po te te 

pensare, non è rappresentata dal la par te di t r a 

smiss ione, ma da quel la di r icezione qu ind i , fa t ta 

una pr ima prova t enendo i due comp less i ad una 

dec ina di met r i di d is tanza, a l lon tanatev i di a l 

meno mezzo ch i l ome t ro ed a questa d is tanza cer

cate di s intonizzarv i ancora meg l io con C1 e re

go la te con pazienza R1 f ino ad o t tenere la mass i 

ma sensib i l i tà . 

A n c h e p rovando a r i toccare la posiz ione del la 

bobina L 1 , c o m e vi abb iamo già de t to , può essere 

un 'o t t ima cosa per conoscere a questa distanza 

la posiz ione giusta che offra il magg io r rend i 

men to . 

Quando tu t t a la sezione r icevente sarà messa a 

pun to po t re te provvedere al f i ssaggio f inale del le 

due bob ine L1 ed L2 usando qua lche goccia di 

c e m e n t a t u t t o in m o d o che non abb iano più a 

muovers i . 

I le t tor i che vo lessero c imenta rs i in questa 

realizzazione ed avessero b isogno di u l ter ior i 

sch ia r imen t i , po t ranno r ivolgersi d i r e t t amen te a l 

l 'autore del p roge t to ind i r izzando le let tere al 

s ign. CANTAGALL I G e o m . GIUSEPPE - Piazza 

Cavour 13 - LUGO (Ravenna) non d imen t i cando 

ovv iamen te di agg iungere i f rancobo l l i per la r i 

sposta. 
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RICETRASMETTITORI a 
Considerando che è nostra intenzio
ne iniziare la presentazione di pro
getti di ricetrasmettitori transistoriz
zati, per favorire coloro che deside
rano cimentarsi alla costruzione di 
tali apparecchi, inizieremo parlando 
dello stadio più critico, quello cioè 
che condiziona il funzionamento del 
trasmettitore, vale a dire lo stadio 
che genererà il segnale di alta fre
quenza. 

Come pot re te supporre ques to ar t ico lo non è 

r ivo l to a que i rad ioamator i che hanno già una p ro 

fonda esper ienza in mater ia , benché pens iamo 

che anche essi possano t rovare altra mater ia per 

arr icchi re il loro bagagl io di conoscenza, ma più 

che a l t ro , c o m e d 'a l t ronde nostra ab i tud ine , i n 

t e n d i a m o fare par tec ip i i nostr i meno p rovvedu t i 

le t tor i dei r isu l tat i del le nost re esperienze e del la 

nostra preparaz ione. 

Qu ind i con ques to ar t ico lo des ider iamo sp ia 

nare la st rada ai p r inc ip ian t i che des iderano far 

par te in f u tu ro di quel la r is t ret ta cerchia ca tegor ia 

de t ta s e m p l i c e m e n t e O M , che abbracc ia co loro 

che non si l im i tano so lamen te al c a m p o del la 

r icezione ma più spec i f i ca tamen te si in teressano 

anche di t rasmiss ione . 

Ed è fuor i di dubb io che cos toro hanno b isogno 

di qua lcuno che li guid i nei loro pr imi passi , che 

li cons ig l i nella scel ta dei c i rcu i t i ada t t i , che inse

gni c o m e ef fe t tuare le ta ra ture necessar ie e c o m e 

usare l 'apparecch io già m o n t a t o per o t tenere i 

r isul tat i m ig l io r i . 

Nei numer i p recedent i del la nostra r ivista noi 

ci s iamo già so f fe rmat i su cert i p rob lemi inerent i 

anch'essi al campo della t rasmiss ione ma più 

che altro ci s iamo l imi tat i a d iscutere come vanno 

cost ru i t i gl i apparecch i di misura necessar ia a 

cont ro l lare che tu t t a la potenza erogata dal t r a 

sme t t i t o re venga i rradiata da l l 'an tenna, par tendo 

qu ind i dal p resuppos to di una real izzazione già 

u l t ima ta ed i succ i ta t i ar t ico l i ve r tevano qu ind i ad 

insegnare ai già possessor i di apparecch i di t r a 

smiss ione c o m e uti l izzarl i nel mig l io re dei mod i . 

Ora invece in iz ieremo par lando del la cos t ruz io

ne vera e propr ia pa r tendo da que l lo che c o m u 

nemen te è r i tenuto lo s tad io più impo r tan te e più 

cr i t ico di un t r asme t t i t o re che , c o m e abb iamo già 

accennato , consis te nel lo s tad io osc i l la tore di 

A.F. 

In def in i t iva la real izzazione « in p ropr io » d i un 

t rasmet t i t o re non è una cosa i nve ros im i lmen te 

comp l i ca ta , anzi s i amo concord i ne l l 'a f fermare 

che par t ico lar i d i f f ico l tà cos t ru t t i ve non ne es i 

s tono , specie se le necessar ie de luc idaz ion i v e n 

gono e f fe t tua te con un l i nguagg io semp l i f i ca to 

ed alla por ta ta dei meno esper t i in m o d o che an 

che ques t i u l t im i possano comprende re il f unz io -

z i onamen to del le s ingole par t i , senza dover fare 

dei corsi spec ia l i , cos icché, alla par i , o quas i , dei 

loro co l leghi più nav igat i possano essi stessi 

ten ta re con cogn iz ione di causa a real izzare, od 

anche mod i f i ca re , degl i s c h e m i che f i no a ieri 

po tevano r isul tare per lo m e n o incomprens ib i l i . 

Spe r i amo qu ind i che gl i « anziani » vog l iano 

perdonarc i se con ques to ar t ico lo par le remo di 

cose che a loro sembre ranno ovv ie e se ci sof

f e r m e r e m o a dare consig l i r i tenut i per mo l t i 

p ressoché super f lu i . 
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G E N E R A T O R E D I A F 

Per t rasmiss ione si in tende i r radiare nel lo spa

zio, t r a m i t e un 'an tenna un segnale di A L T A FRE

Q U E N Z A : è ovv io però che per po te r lo i r radiare 

occorrerà innanz i tu t to pr ima generar lo . 

Lo s tad io che provvede a forn i re ques to se

gnale di A F si ch iama OSCILLATORE DI A F e di 

schemi ada t t i a ques to scopo ne es is tono parec

ch i : noi vi p resen te remo quel l i che r i te r remo più 

s ign i f i ca t iv i e a vo i resterà il c o m p i t o di sper i 

menta r l i uno ad uno per fare prat ica e scegl iere 

di vo l ta in vo l ta que l lo che m a g g i o r m e n t e si ada t 

terà alle vos t re par t ico lar i es igenze. 

Da un osc i l la tore di A F noi p o t r e m m o già p re 

levare un segnale di alta f requenza per t ras fe 

rir lo ad una an tenna per essere i r radiato, ma n a t u 

ra lmen te la potenza erogabi le dal so lo osc i l la 

to re non p u ò essere m o l t o r i levante per cui le 

d is tanze ragg iung ib i l i saranno l im i ta te . 

Per po te r qu ind i aumenta re potenza, e di c o n 

seguenza copr i re magg ior i d is tanze, sarà neces

sario che il segnale pre levato dal genera tore di 

A F venga amp l i f i ca to da al tr i s tad i t rans is tor iz 

zati p ropr io c o m e si p rocede usua lmen te negl i 

amp l i f i ca to r i d i Bassa Frequenza f i no ad o t tenere 

la potenza necessar ia per po ter ragg iungere i 10 

ch i l omet r i oppu re i 5 0 o i 1 0 0 ed o l t re , quel la 

d is tanza cioè che des ider iamo venga coper ta sen 

za d i f f ico l tà dal t r asmet t i t o re che ci acc ing iamo 

a real izzare. 

Per ora però t ra lasc iamo la t ra t taz ione di c iò 

che segui rà l 'osci l la tore d i A F ed in te ress iamoc i 

invece di ques to par t ico lare s tad io che, c o m e ab 

b i a m o già accenna to , rappresenta la d i f f ico l tà 

pr inc ipa le e p iù impor tan te nella real izzazione di 

un t r asme t t i t o re . 

In fa t t i se a b b i a m o un segnale di AF lo poss ia

mo senza dubb io ampl i f i care , ma se non sapp ia 

m o c o m e o t tener lo sarà anche inut i le parlare di 

c o m e cost ru i re uno s tad io amp l i f i ca to re di AF . 

Gli osc i l la tor i di A F , a seconda di c o m e funz io 

nano, possono essere suddiv is i in due ca tegor ie 

che p resen tano cara t ter is t iche ben de f in i te e pre

c i samen te in : 

V A R I A B I L I (conosc iu t i anche con il n o m e di VFO 

dal le inizial i di Var iab le Frequency Osci l la tor che 

t r a d o t t o vale appun to c o m e osc i l la tore a f re 

quenza var iabi le) ed osc i l la tor i a Q U A R Z O che 

invece funz ionano a f requenza f issa ca ra t te r i s t i 

ca appun to dei quarz i . 

Gl i osc i l la tor i a f requenza var iabi le p resen tano 

il p reg io di avere una f requenza che p u ò essere 

var iata e sono provv is t i di un c i rcu i to d i s in ton ia 

f o r m a t o in s in tes i da una bobina e da un c o n d e n 

satore var iab i le ad essa pos to in paral le lo. 

Per mod i f i ca re la f requenza si può provvedere 

agendo sul la capaci tà del condensa to re var iab i le 

o sul nuc leo in fer r i te della bobina stessa. 

Se, t an to per fare un esemp io , noi a b b i a m o rea

l izzato una bob ina che a var iabi le sem iape r to ge 

neri una f requenza sui 7 Megaher tz ( 40 met r i ) , 

r uo tando per tu t ta la sua corsa il condensa to re 

var iabi le poss iamo t ranqu i l l amen te mod i f i ca re 

la f requenza di emiss ione por tando la da un m i 

n imo di 5 Megaher tz ad un mass imo di 10 M e g a 

hertz senza alcuna d i f f i co l tà ; c o m e dire in prat ica 

che se invece di un t rasmet t i t o re ques to c i rcu i to 

fosse un r icev i tore, con esso noi p o t r e m m o esp lo

rare t u t t a la porz ione di g a m m a compresa fra le 

f requenze dei 5 f i no ai 10 Megaher tz ruo tando 

s e m p l i c e m e n t e il var iabi le. 

Questo c i rcui to potrebbe sembrare una manna 

per coloro che non hanno molta dimest ichezza 

coi p rob lemi della t rasmiss ione se non accen 

nass imo agl i i nconven ien t i cui esso è sogge t to . 

Il p r imo inconven ien te che si presenta ut i l iz 

zando un c i rcu i to osci l la tore var iab i le , spec ia l 

men te se a t rans is tor , cons is te nella precar ia 

s tabi l i tà di f requenza per cui può cap i tare che , 
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se per esemp io avete s in ton izzato il vos t ro t ra 

smet t i t o re sui 7 Megaher tz , avv ic inando la mano 

al var iabi le o a quals ias i al tra par te del c i rcu i to 

osc i l lante la f requenza può fac i lmen te s l i t tare 

sui 6,9 Megaher tz per poi r i tornare sui 7 M e g a 

hertz non appena avrete a l lon tana to la mano . 

Lo stesso inconven ien te si può mani fes tare 

anche quando duran te il f u n z i o n a m e n t o il t r an 

s istor si scalda obb l i gando ch i vi sta r icevendo 

duran te la t rasmiss ione , a mod i f i care in c o n t i 

nui tà la s in ton ia di r icezione. 

Inf ine si hanno anche var iaz ioni di f requenze 

se la tens ione di a l imentaz ion i non è per fe t ta 

men te stabi l izzata e camb ia di valore durante il 

f unz i onamen to . Da ciò si può qu ind i conc ludere 

ohe gl i osc i l la tor i VFO, se non sono cost ru i t i con 

un notevo le numero di t rans is to r ed in maniera 

ben più comp lessa di quel la che si r ichieda per 

un t rans is to r por ta t i le , vengono imp iega t i so la

men te per la real izzazione di apparecch i econo 

mic i nei qual i non sia r ichiesta una par t ico lare 

s tabi l i tà di f requenza. 

T rovano qu ind i c o m u n e imp iego spec ia lmente 

nei rad iomic ro fon i per onde med ie a m o d u l a 

zione d 'ampiezza oppure nei rad iomic ro fon i per 

le onde u l t racor te ma a modu laz ione di f requenza. 

Invece gli osc i l la tor i che si d i m o s t r a n o senza 

dubb io i più ind icat i per un buon r i ce t rasmet t i to re 

sono quel l i che imp iegano un quarzo. 

Non s ta remo cer to a fare in questa sede una 

d isser taz ione appro fond i ta sulla i n t ima ent i tà 

di un quarzo ma ci l im i t e remo a dire che esso 

cons is te in un cr is ta l lo del lo s tesso minera le , il 

quale a seconda di c o m e v iene tag l ia to e del suo 

spessore ha la carat ter is t ica di compor ta rs i p ra

t i c a m e n t e c o m e un c i rcu i to di s in ton ia (una b o b i 

na ed un condensatore) accorda to su di una ben 

de te rm ina ta f requenza che resta cos tan te e non 

può asso lu tamen te essere var iata in quan to in 

d ipendenza de l lo spessore che non può subi re 

mod i f i che da parte di agent i estern i . 

Di quarzi ne es is tono di diversi t ip i e d i m e n 

sioni e nella fo togra f ia i n b a s s o è possibi le d i s t i n 

guerne a lcun i dei t ip i più c o m u n i . 

Su ogn i invo lucro che li con t iene è impressa la 

f requenza di osci l laz ione in Megaher tz oppure in 

Ki lohertz , ad esemp io 3,8 Megaher tz (oppure 

3 . 8 0 0 Ki lohertz) o 7 , 1 5 0 M H z ( 7 . 1 5 0 KHz) o 

ancora 6 , 1 3 5 M H z 6 . 1 3 5 KHz) e 2 7 , 0 5 0 M H z 

( 2 7 . 0 5 0 KHz) ed ancora 7 2 , 2 5 0 M H z ( 7 2 . 2 5 0 

KHz) ecc. 

Quest i inser i t i in un osc i l la tore generano un se

gnale di A F sulla ben precisa f requenza ind icata 

sul co rpo con ten i to re . 

Il van tagg io di usare un quarzo in un osc i l la 

tore è, in p r im is , que l lo di avere a d ispos iz ione 

una f requenza a l t amen te stabi le ed insensib i le 

agl i agent i estern i per cui si può t r anqu i l l amen te 

avv ic inare una mano a l l 'osc i l la tore senza r i scon

t rare s l i t tament i di f requenza la qua le r isul ta 

ind ipendente anche dal le possibi l i var iaz ion i 

del la tens ione di a l imentaz ione e pe rmane ina l 

terata anche se il t rans is to r osc i l la tore dovesse 

scaldars i f ino a 7 0 grad i . 
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Fig. 1 In un oscillatore di AF, la bobina L1 ed il con
densatore variabile C2 dovranno essere rapportati 
in funzione alla frequenza di emissione come dai 
dati indicati in tabella. Il tr immer R1 , utile a ricerca
re il valore più idoneo di polarizzazione di base, in 
fase di progettazione, può essere sostituito in se
guito con una resistenza fissa. 

Ques to c o m p o n e n t e qu ind i è senz 'a l t ro il più 

ada t to per la real izzazione di r i ce t rasmet t i to r i 

per le onde cor te ed u l t racor te e lo t rovere te 

sempre presente nei comp less i di qual i tà . 

Ovv i amen te a t u t t e queste o t t i m e prero

gat ive hanno un r iscont ro in que l lo che può 

essere cons idera to l ' inconven iente di un quarzo, 

e cioè il prezzo d 'acqu is to che non lo fa ce r ta 

men te un c o m p o n e n t e e c o n o m i c o . 

Inol t re a ques to d o b b i a m o agg iungere che non 

essendo possib i le mod i f i ca re con esso la f re 

quenza di osc i l laz ione se si des idera, per esemp io , 

t rasmet te re su due o più f requenze d iverse, occor 

rerà sos t i tu i re ne l l 'osc i l la tore , o c o m m u t a r e su l 

lo s tesso, tan t i quarzi a f requenze diverse t ra di 

loro quan te sono le f requenze sul le qual i si vuo le 

operare. 

Se in fa t t i fosse nostra in tenz ione t rasme t te re 

sui 7 . 1 0 0 - 7 . 1 1 0 - 7 . 1 1 5 KHz occorrerà inse

rire t re quarzi d iversi che r isu l t ino tag l ia t i in m o d o 

che la loro f requenza di osc i l laz ione sia pe r fe t ta 

men te ugua le a quel le r ich ieste, po iché inf ine 

un quarzo norma le costa in media dal le 3 . 0 0 0 

alle 3 . 5 0 0 l i re, a seconda del la f requenza di lavo

ro, si comprende rà c o m e possa d iventare o n e 

rosa la real izzazione di un t rasmet t i t o re che 

d isponga di d iverse f requenze di emiss ione. 

Come v e d r e m o in segu i to sarà però possib i le , 

usando uno stesso quarzo, o t t ene re , t r am i t e stadi 

di dup l i caz ione, f requenze mul t ip le r ispet to a 

quel la f o n d a m e n t a l e : t an to per fare un esemp io 

con un quarzo da 9 Megaher t z poss iamo o t tenere 

f requenze di 18 M H z , 3 6 M H z , 7 2 M H z e 1 4 4 

M H z , o l t re na tu ra lmen te ai 9 M H z inizial i . 

In ogn i m o d o noi ci s t i amo f a t t i vamen te i n t e 

ressando per po ter forn i re ai nostr i le t tor i dei 

quarzi a prezzi più rag ionevol i in m o d o che vo i 

possiate quan to pr ima permet te rv i la real izza

zione di o t t i m i r i ce t rasmet t i to r i per i 2 7 - 3 0 

M H z e per i 1 4 4 M H z senza dover so t tos ta re ai 

prezzi p ro ib i t i v i che v i gono sul merca to nazio

nale. 

Na tu ra lmen te il nost ro opera to ci pot rà anche 

procurare da par te dei r ivendi tor i dei nemic i da 

non so t tova lu ta re , ma c o m e con t ropar t i ta sper ia 

m o di acquis i re la vost ra s impat ia e nel c o n t e m p o 

di r iuscire ad abbassare a l m e n o di un poco il prez

zo cor rente di ques to impo r t an te c o m p o n e n t e . 

L A S C E L T A D E I T R A N S I S T O R 

Prima di presentarv i gli schemi e let t r ic i dei più 

usual i osc i l la tor i sarà doveroso fare qua lche ac

cenno sui t rans is to r da imp iegare negl i osc i l 

lator i di A.F. A ques to p ropos i to poss iamo affer

mare che t u t t i i t rans is to r per alta f requenza 

possono essere i nd i s t i n tamen te imp iega t i c o m e 

osc i l la tor i di alta f requenza, s iano essi al g e r m a 

nio che al s i l ic io, di t i po NPN o PNP. 

Ciò che camb ie rà qualora si vo lessero imp iega 

re dei t rans is to r d iversi da quel l i e lencat i ne l l 'e 

lenco c o m p o n e n t i che accompagna ogn i schema 

e le t t r ico saranno i valor i del le resistenze di po la 

rizzazione di base, quel lo del la tens ione di a l i 

mentaz ione e del la polar i tà di ques t ' u l t ima in c o n 

s iderazione che con i PNP il negat ivo va sempre al 

co l le t to re ed il pos i t i vo a l l ' emet t i to re ment re per 

gli NPN occorrerà inver t i re i co l l egamen t i , va le 

a dire al co l le t to re verrà inv iata la tens ione p o s i 

t iva ed a l l ' emet t i t o re quel la negat iva. 

Ino l t re , sarà ut i le, spec ia lmen te per i p r inc i 

p ian t i , accennare ai t re fa t to r i pr inc ipal i cui si deve 

fare a t tenz ione nella scel ta dei t rans is to r ada t t i 
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Fig. 2 oscillatore VFO con accordo di BASE 

R1 = 47 .000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 22 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 47 pF 
C3 = 100 pF 
C4 = condensatore di sintonia 
C5 = 10 pF 
C6 = 10.000 pF 
L1 = bobina di sintonia (vedi testo) 
L2 = bobina di reazione 
TR1 = transistor al silicio NPN 

e cioè la tens ione di lavoro, la cor rente mass ima 

di co l le t to re e la f requenza di tag l io . Sarebbe 

anche o p p o r t u n o conoscere il f a t to re Beta, vale 

a dire il g rado di ampl i f i caz ione, ma ques to cre

d i a m o sia un p rob lema per ora t rascurab i le per

ché m a n m a n o che vi p resen te remo dei p roge t t i 

di t r asme t t i t o r i p rovvede remo anche ad indicar

vi i t ip i di t rans is tor più ada t t i . 

Nel le prove che po te te già e f fe t tuare sarà in 

ogn i m o d o di una certa ut i l i tà che vo i spe r imen 

t ia te in luogo dei t rans is to r dat i altr i t ip i cons ta 

t ando di persona quale di quel l i in vos t ro possesso 

avrà un magg io re rend imen to in AF e fare così 

già una scel ta pre l im inare sui c o m p o n e n t i che 

a parer vost ro, megl io si prestano nel l ' impiego dei 

vost r i pr imi osc i l la tor i . 

In ogni modo avrete sempre fat to delle interes

santi esperienze che vi saranno preziose nei fu

tur i montaggi che real izzerete. 

Ques to per quan to r iguarda il fa t to re guadagno 

e rend imen to . 

Invece impo r tan te , c o m e an t ic ipa to , r isul ta la 

tens ione di lavoro : se in fat t i avete un t rans is to r 

che abbia una tens ione di co l le t to re mass ima d i 

2 0 vo l t , lo po te te far funz ionare t ranqu i l l amen te 

a tens ion i di 9 - 12 - 15 vo l t , ma non superare 

quest i va lor i . 

Se la cor ren te mass ima di co l le t to re è di 1 0 0 

mi l l i ampere , duran te le prove, sarà bene con t ro l 

lare che duran te il f u n z i o n a m e n t o non venga 

superata la metà d i ques to valore in m o d o che 

il t rans is tor lavor i con un abbondan te marg ine 

di sicurezza con ass icuraz ione di una vi ta lunga. 

U l t i m o e l emen to da cont ro l la re a t t e n t a m e n t e è 

la f requenza di tag l io , c ioè la f requenza mass ima 

ol t re alla qua le il t rans is to r non è più in g rado di 

assolvere alle sue funz ion i . 

Se ad esemp io vo le te realizzare un t r a s m e t t i t o 

re che funz ion i alla f requenza di 7 Megaher tz 

dove te scegl iere necessar iamente un t rans is to r 

la cui f requenza di tag l io sia no tevo lmen te s u 

per iore a quel la r ich iesta, c ioè sia a lmeno di 10 

M H z . Se vo le te invece cost ru i re un t rasmet t i t o re 

per i 1 4 4 M H z avrete b i sogno di un t rans is tor 

che abbia una f requenza di tag l i o di a lmeno 2 0 0 

M H z . 

Inut i le pera l t ro ten ta re di far osci l lare gn t r a n 

s istor sui 2 7 Megaher t z se scegl ie te un t i po che 
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Fig. 3 oscillatore VFO con accordo di COLLETTORE 

R1 = 47 .000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 22 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 47 pF 
C3 = condensatore di sintonia 
C4 = 10.000 pF 
L1 = bobina di sintonia (vedi testo) 
L2 = bobina di reazione 
TR1 = transistor al silicio NPN 



abbia una f requenza di tag l io sui 10 M H z , in 

q u a n t o esso non osci l lerà ma i . 

Per mo l t i d i voi queste nost re a f fe rmaz ion i s e m 

breranno super f lue e t a lmen te ovv ie da rasentare 

pers ino il r id ico lo , ma se vi cap i tasse, c o m e non 

di rado è cap i ta to a noi , di veders i p ropor re dei 

p roge t t i che vor rebbero essere cons ig l ia t i per una 

f requenza, ad esemp io , di 1 4 4 M H z e che imp ie 

gano dei t rans is to r la cui f requenza di tag l io non 

supera i 6 0 M H z conver re te anche vo i che le no 

stre prec isaz ioni g i ungono propr io a p ropos i to . 

T roppo spesso si cons ig l iano in fa t t i dei m o n 

tagg i teor ic i che ad una più a t ten ta cons idera

zione mos t rano senza fa l lo che lo schema non è 

mai s ta to p rova to e l ' incauto real izzatore non m o l 

t o fe r ra to o t te r rà c o m e r isu l ta to so lamen te una 

perd i ta di t e m p o con d ispend io di denaro , nonché 

una crescente sf iducia sulla ser ietà del le pubb l i 

cazioni dal le qual i t rae spun to per le propr ie rea

l izzazioni. 

Un al t ro cons ig l io che des ide r iamo darv i , 

anche se con t ras tan te con q u a n t o al tr i po t reb 

bero d i rv i , è inerente alla potenza erogata da un 

t rans is tor . 

Fig. 4 oscillatore VFO tipo HARTLEY 

R1 = 25 .000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 12 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 § 100 pF 
C3 = 100 pF 
C4 = 10.000 pF 
C5 = variabile di sintonia 
L1 = bobina di sintonia con presa centrale 
L2 = bobina link per prelievo AF 
TR1 = transistor al silicio NPN 

Non è asso lu tamen te vero in fat t i che facendo 

assorb i re più cor ren te al co l le t to re si abbia s e m 

pre un a u m e n t o di energ ia A F anzi, c o m e pot re te 

cons ta tare con l 'ausi l io degl i s t r umen t i che vi i n 

d i che remo (come per esemp io il w a t t m e t r o di AF 

che a b b i a m o già p resen ta to sul n. 4 a pag. 2 4 4 

di questa stessa r ivista) a u m e n t a n d o l 'assorb i 

m e n t o o l t re un cer to l im i te si ha al con t ra r io una 

d im inuz ione di energia AF . 

E non è perc iò de t t o che un t rans is to r di p o 

tenza possa erogare più energia A F di un a l t ro 

ben più m o d e s t o e so l tan to con una precisa m i -

.sura si sarà in g rado di s tabi l i re quale t r ans i 

stor si adat t i m a g g i o r m e n t e a ques to oppure a 

que l lo schema. 

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

D I A F 

Viene da se che ora noi vi p resen te remo a lcun i 

schemi base, schemi ind ica t iv i e qu ind i sprov

v is t i del va lore re lat ivo ai var i c o m p o n e n t i i m -

Fig. 5 oscillatore VFO tipo HARTLEY 

RI = 100 ohm 
R2 = 47 .000 ohm trimmer 
R3 = 3.300 ohm 
R4 = 22 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = variabile di sintonia 
C3 = 1 0 0 p F 
C4 = 10.000 pF 
L1 = bobina di sintonia con presa centrale 
TR1 = transistor al silicio NPN 
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p iegat i , in quan to essi d ipendono dai diversi t ip i 

di t rans is to r che v e n g o n o imp iega t i nella realiz

zazione del p roge t to dal la f requenza alla quale 

v e n g o n o fa t t i osci l lare e dal la tens ione di a l i 

men taz ione qu ind i il p r inc ip ian te po t rebbe anche 

t rovars i in d i f f ico l tà qualora volesse ten ta re qua l 

che esper ienza non conoscendo i valor i da imp ie 

gare. 

Propr io per veni re incon t ro a cos toro vog l i amo 

fac i l i tar l i ind icando c o m e t rovare i va lor i neces

sari senza incont rare eccessive d i f f ico l tà ef fe t 

t u a n d o so lamen te due o t re prove. 

P rend iamo c o m e esemp io lo schema di f i g . 1 

e s u p p o n i a m o che esso sia un quals iasi osc i l la

t o re : tra i c o m p o n e n t i d ' imp iego t r o v i a m o una 

resistenza semi f issa ( indicata con la sigla R1) 

che col lega la base del t rans is to r alla tens ione 

di a l imentaz ione , una seconda resistenza (R2) che 

col lega la base alla massa ed una resistenza, i n 

d icata con R3, inseri ta tra l 'emet t i to re e la 

massa. 

A b b i a m o qu ind i il condensa to re di d isaccop

p i a m e n t o C3 , la resistenza R4 che a l imen ta il 

co l le t to re (in mo l t i s chemi questa resistenza non 

Fig. 7 oscillatore VFO tipo COLPITTS 

R1 = 47 .000 ohm trimmer 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 100 ohm 
C1 = 100 pF 
C2 = 47 .000 pF 
C3 = variabile di sintonia 
C4 = vedi testo 
C5 = vedi testo 
L1 = bobina di sintonia 
T R I = transistor al silicio NPN 

è previs ta) , qu ind i la bobina di s in ton ia L1 con 

in paral le lo il condensa to re var iab i le C2 ed in f i 

ne un condensa to re ind ica to con la sigla C 1 ; che 

dopo il c i rcu i to di s in ton ia provveda a d i saccop 

piare a massa il la to f reddo del c i rcu i to stesso. 

Cerch iamo qu ind i di anal izzare i var i c o m p o 

nent i a cominc ia re dalla resistenza R2 che può 

var iare, a seconda dei t rans is to r imp iega t i tra i 

6 8 0 o h m , i 1 .000, i 1 .500, i 3 . 3 0 0 ed i 4 . 7 0 0 

o h m . 

Poiché esiste una proporz ione tra il va lore di R2 

e que l lo di R 1 , proporz ione che si aggira sul 

rappor to mass imo di 1 a 10 p o t r e m o part i re f i s 

sando ' per R2 un valore med io di 1 .500 o h m ed 

imp iegando per R1 un po tenz iome t ro semi f i sso 

da 4 7 . 0 0 0 o h m . 

R iducendo il va lore di R1 av remo un a u m e n t o 

della cor ren te di co l le t to re , men t re ovv ia 

mente a u m e n t a n d o l o o t t e r r emo una p roporz io 

nale r iduz ione: occorre qu ind i t rovare s p e r i m e n 

t a lmen te un valore che facc ia assorb i re al co l 

let tore del t rans is to r osc i l la tore circa la me tà 

del la cor rente mass ima acconsent i ta dal le sue 

cara t te r is t i che di cos t ruz ione. 
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Fig. 6 oscillatore VFO tipo COLPITTS 

R1 = 25.000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 100 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 47 .000 pF 
C3 = 100 pF 
C4 = variabile di sintonia 
C5 = valore critico (vedi testo) 
L1 = bobina di sintonia 
TR1 transistor al silicio NPN 



Misu rando qu ind i con un o h m e t r o il va lore re

s is t ivo del la parte del po tenz iome t ro ut i l izzata 

da esso p o t r e m o risalire al valore ada t to del la 

resistenza R2 e qu ind i sos t i tu i r lo con una res i 

stenza di va lo re ana logo, r i sparmiando qu ind i 

nel cos to e nel lo spazio. 

La resistenza R3 inser i ta su l l ' emet t i t o re ha il 

c o m p i t o di l im i ta re la cor ren te mass ima di as

s o r b i m e n t o del t rans is to r ed il va lore del la stessa 

può var iare da un m i n i m o di 1 0 o h m ad un mass i 

m o di 2 2 0 o h m . 

Essa serve qu ind i per sa lvaguardare il t rans is to r 

a f f inché du ran te il f unz i onamen to la cor ren te di 

co l le t to re r imanga cos tan te il più possib i le. 

È ovv io che un valore di R3 t roppo e levato v i e 

ne a l im i tare la potenza di A F in usci ta men t re un 

va lore basso servirà ad aumenta r la . 

In ogn i m o d o esiste un l im i te per cui ce rcando 

il va lore di R3 occorrerà tenere sempre presente 

anche que l lo di R1 cu rando che al t rans is tor non 

g iunga una cor ren te super iore , od anche t r o p p o 

v ic ina, a que l la l im i te . 

Il condensa to re C3 che si t rova in paral le lo 

ad R3 serve al d i saccopp iamen to de l l ' eme t t i t o re 

Fig. 8 oscilla ore a quarzo 

R1 = 25 .000 mhm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
R4 = 120 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 47.000 pF 
C3 = da 22 a 47 pF 
C4 = da 22 a 100 pF 
C5 = 100 pF compensatore 
C6 = 1 5 p F 
XTAL. = quarzo fino a 10 MHz. 
TR1 = transistor al silicio NPN 

ed il suo va lore che non è asso lu tamen te cr i t ico, 
va cerca to t ra i 1 .000 ed i 1 0 . 0 0 0 p ico fa rad . 

La resistenza R4 che v e d i a m o inser i ta in serie 
al co l le t to re ha c o m e scopo que l lo d i l im i tare la 
tens ione su l lo s tesso e può anche servire c o m e 
e lemen to di d i saccopp iamen to per TAF, tan t 'è v e 
ro che in mo l t i casi no tere te c o m e ta le res is ten
za venga sost i tu i ta da una impedenza di AF. 

Impor tan te è invece il condensa to re C 1 , il cui 
va lore va sce l to t ra i 1 0 . 0 0 0 , i 4 7 . 0 0 0 o i 
1 0 0 . 0 0 0 p ico fa rad . 

A n c h e nel caso in cui non fosse presente la re
sistenza R4 ques to condensa to re è bene r isult i 
sempre co l legato d i r e t t amen te al pun to d ' i n 
con t ro del c i rcu i to L1 /C2 con la massa. 

Vo lendo qu ind i provare con diversi t ip i di t r a n 
s is tor dovre te l og i camen te cont ro l la re l 'assorb i 
m e n t o con un m i l l i ampe rome t ro pos to in ser ie 
al co l le t to re e regolare il va lore di R1 f i no al 
pun to in cui si ha erogaz ione di energia A F , q u i n 
di p rovando a mod i f i ca re il va lore degl i al t r i 
c o m p o n e n t i con t ro l l ando di vo l ta in vo l ta se 
det ta energia abbia ad aumen ta re oppure a d i m i 
nuire. 

Fig. 9 oscillatore a quarzo 

R1 = 39 .000 /100 .000 ohm 
R2 = 1.000 ohm 
C I = da 47 a 220 pF 
C2 = da 47 a 220 pF 
C3 = 10.000 pF 
JAF1 = impedenza di AF 
XTAL = quarzo fino a 10 MHz. 
TR1 = transistor al silicio NPN 

p a g . 5 8 5 



Fig. 10 oscillatore a quarzo tipo COLPITTS 

R1 = 22 .000 a 47 .000 ohm 
R2 = 2 .200 ohm 
R3 = 1.000 ohm 
C I = da 47 a l 00 pF 
C2 = da 47 a 100 pF 
C3 = 100.000 pF 
C4 = 22 pF 
TRI = transistor al silicio NPN 

O S C I L L A T O R E C O N C I R C U I T O A C C O R D A T O 
D I B A S E 

In f ig . '2 t r o v i a m o lo schema di un p r imo o-

sc i l la tore var iab i le (Un VFO) con accordo di base. 

Facendo una panoramica sui va lor i possibi l i 

dai qual i par t i re c o m e base per t rovare quel l i 

esat t i in cor r ispondenza del t rans is to r che è 

vost ra in tenz ione provare t r o v e r e m o : 

R1 = 4 7 . 0 0 0 o h m 

R2 = 2 . 2 0 0 o h m 

R3 = 1 .000 o h m 

R4 = 2 2 o h m 

C1 = 1 0 0 . 0 0 0 pF 

C2 = 4 7 pF 

0 3 = 1 0 0 p F 

C4 = 1 0 0 pF var iabi le 

C5 = 10 pF 

C6 = 1 0 . 0 0 0 pF 

Quest i dat i sono ut i l i per la real izzazione di o-

sc i l la tor i per onde co r te ; per le onde med ie oc 

correrà aumen ta re la capac i tà dei condensato r i 

C 4 - C2 - C3 . La bob ina L1 sarà f o r m a t a da un 

numero di spire adegua to alla g a m m a su " c u i 

si desidera fa r osci l lare il t rans is tor : r i co rd iamo 

che men t re per le onde cor te saranno necessarie 

poche spire per le onde med ie ne occor re ranno 

un cer to numero . Trovato il numero g ius to di 

spire per L1 sarà sempl i ce da ques to r isal ire a 

quel lo di L2 in quan to di so l i to va r ispet ta to in l i 

nea di mass ima un rappor to di 1/5 per cui se 

per L1 abb iamo 15 spire, per L2 poss iamo imp ie 

gare una bob ina che abbia da 2 a 4 spire. 

Ques t ' u l t ime andranno avvol te sempre su L1 

dal lato r ivo l to verso massa ed è, a ques to p ropo 

si to fare a t tenz ione al senso di avvo lg imen to d i 

L2 in q u a n t o se esso non dovesse r isul tare in fase 

con que l lo di L1 il t rans is to r non va in osc i l la 

z ione ed in quest i casi si proverà ad invert i re i 

te rm ina l i di conness ione di L2. 

Il t r i m m e r po tenz iome t ro R1 andrà rego la to 

duran te la fase di messa a pun to in m o d o che il 

t rans is to r osc i l la tore assorba metà del la cor ren te 

mass ima . La f ig . 3 mos t ra ancora un osc i l la tore 

del t u t t o s im i le , c o m e c o m p o n e n t i e c o m e va lor i , 

al p recedente dal quale si di f ferenzia solo dal f a t 

t o che esso r isulta accorda to sul co l le t to re men t re 

que l lo di f i g . 2 è accorda to sul la base. 
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Fig. 11 oscillatore a quarzo tipo MÉISSNER 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 82 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = variabile di sintonia 
C3 = 10.000 pF 
L1 = bobina di sintonia 
L2 = bobina di reazione 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 



Le cara t ter is t iche sono le stesse e va lgono s i 

m i l m e n t e gli stessi acco rg imen t i di cui abb iamo ' 

già par la to qua le , per esemp io , se la bobina L2 

non è in fase non si ha l ' innesco de l l 'osc i l la 

z ione qu ind i sarà necessar io invert i re il co l le 

g a m e n t o dei capi de l l ' avvo lg imen to stesso. 

Lo schema che invece vi p resen t i amo in f i g . 
4 rappresenta l 'osci l la tore conosc iu to so t to il 
nome di « osc i l la tore di HARTLEY ».Questoc i rcu i to 
è ins i to nel f a t t o che un ta le s is tema non r ichie
de un secondo a v v o l g i m e n t o per la reazione, però 
c o m e si può notare dal lo schema e le t t r ico di f i 
gura , la bob ina di s in ton ia deve essere provv is ta 
di una presa cent ra le che andrà co l legata a 
massa. 

A n c h e per ques to c i rcu i to non abb iamo valor i 
cr i t ic i ad esc lus ione del so l i to t r i m m e r R1 
che andrà rego la to , c o m e i p roge t t i p receden t i , 
in m o d o da fare assorbi re al co l le t to re una cor
rente compa t i b i l e al t i po di t rans is to r imp iega to . 

Lo schema di f ig . 5 rappresenta anch 'esso un 

osc i l la tore HARTLEY e si d i f ferenzia dal lo schema 

precedente so lamen te dal f a t t o che la presa 

cent ra le della bobina di s in ton ia invece di essere 

Fig. 12 oscillatore a quarzo 

RI = 47 .000 ohm trimmer 
R2 = 2.200 ohm 
R3 = 100 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 10.000 pF 
C3 = variabile di sintonia 
JAF1 = impedenza di AF 
L1 = bobina di sintonia con presa centrale 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 

col legata a massa r isul ta co l legata in ques to 

caso spec i f i co alla tens ione di a l imentaz ione. 

Un al t ro t i po di osc i l la tore var iabi le da prendere 

in cons ideraz ione è que l lo ra f f igurato in f i g . 6 

ed è conosc iu to c o m e t i po COLPITTS. 

In ques to t i po di osc i l la tore i valor i cr i t ic i sono 

quel l i re lat iv i ai condensa to r i C5 e C4 che t r o 

v i a m o post i in paral le lo alla bobina di s in ton ia . 

In fa t t i n o r m a l m e n t e il condensa to re C 5 deve 

r isul tare di capac i tà più e levata r ispet to al c o n 

densatore C4 . 

In prat ica a b b i a m o p o t u t o cons ta tare dal le 

nost re prove che anche con valor i ugual i per tu t t i 

e due i condensa to r i si o t t iene ugua lmen te di 

fare ent rare in osc i l laz ione il t rans is tor , c o m u n 

que s o l a m e n t e m isu rando in uscita TAF generata 

si potrà s tab i l i re , a seconda del t rans is to r imp ie 

ga to o anche del la f requenza sulla qua le des ide

r iamo fa r lo osci l lare, qual i s iano i valor i più adat t i 

per consegu i re il magg io r r end imen to in energ ia. 

In f i g . 7 t r o v i a m o invece una var iante de l l ' o 

sc i l la tore COLPITTS 

Se des ide r iamo un osc i l la tore per le onde cor te 

al pos to del condensa to re C4 si può inserire un 

c o m p o n e n t e che abbia una capac i tà compresa 

Fig. 13 oscillatore a quarzo 

*R1 = 10.000 a 22 .000 ohm 
R2 = 2 .200 ohm 
R3 = 47 ohm 
C I = 100.000 pF 
C2 = 47 .000 pF 
C3 = 200 pF compensatore 
C4 = 200 pF compensatore 
JAF1 = impedenza di AF 
L1 = bobina di sintonia 
L2 = bobina link per prelievo AF 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 
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t ra i 1 0 ed i 4 7 pF, valor i che si possono ut i l iz

zare anche per C5. 

Per un osc i l la tore per le onde med ie occor rono 

invece condensa to r i di capaci tà più e leva ta ; per 

C4 è necessar ia in fat t i una capac i tà compresa 

tra i 1 0 0 ed i 2 0 0 pF men t re per C5 occor re 

ragg iungere valor i f ino a 1 .000 pF. 

Per gl i al t r i c o m p o n e n t i anche con ques to 

schema b isognerà scegl iere spe r imen ta lmen te 

i valor i più ada t t i , sempre a seconda del t r ans i 

s tor imp iega to e del la f requenza di osc i l laz ione, 

al f ine di o t tenere i r isu l ta t i , c o m e rend imen to , 

mig l io r i . 

O S C I L L A T O R I F I S S I A Q U A R Z O 

Da quan to in iz ia lmente abb iamo an t i c ipa to 

avrete a rgu i to che l 'osci l latore a quarzo osci l la 

so lamen te sul la f requenza che appare indicata 

su l l ' invo lucro che lo con t iene , pe r tan to il c i r cu i to 

di s in ton ia , che t r o v e r e m o c o m e parte in tegran te 

dei vari s chem i , non v iene ut i l izzato, come si 

po t rebbe i m m a g i n a r e , a mod i f i ca re la f requenza 

Fig. 15 oscillatore a quarzo 

RI = 10.000 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = variabile di sintonia 
C3 = da 82 a 220 pF 
JAF1 = impedenza di AF 
L1 = bobina di sintonia 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 

di osci l laz ione, ma so lamen te per o t tene re l ' inne

sco del quarzo. 

Infat t i se ques to c i rcu i to non v iene ad essere 

s in ton izzato sul la sua f requenza di osc i l laz ione 

anche il t rans is to r non osci l la e pe r tan to non si 

avrà alcuna emiss ione di energia AF . 

Esistono pure dei par t ico lar i s chemi di osc i l 

lator i sprovv is t i di c i rcu i to di accordo. Non abb ia 

m o cer to la pretesa di presentarv i t u t t i i s is temi 

a t tuab i l i , ci l im i t e remo a t ra t ta re più che al t ro gli 

schemi che si d imos t rano m a g g i o r m e n t e val id i 

come funz iona l i tà od a t tua l i tà . 

C o m u n q u e sarà super f luo r a m m e n t a r e al let tore 

che di quarzi ne es is tono una inf in i tà di t ip i ma , 

senza entrare in una lungh iss ima ed inut i le d isser

taz ione sugl i s tessi , d o b b i a m o ant ic ipare che non 

tu t t i sono adat t i per osci l lare con un un ico sche

ma (esistono quarzi per c i rcu i t i con r isonanza in 

serie altr i per r isonanza paral le lo) . Gli spe r imen ta 

tor i po t ranno t rovare qu ind i t ra d ivers i t ip i di 

quarzi a lcuni che , r iescono ad osci l lare con t u t t i 

i c i rcu i t i p resenta t i , al t r i invece, surp lus adat t i 

per i 5 - 1 0 met r i e cos t ru i t i per essere imp iega t i 

in c i rcui t i a va lvo le , che osc i l lano bene so lamen te 
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Fig. 14 oscillatore a quarzo 

R1 = 47 .000 ohm trimmer 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 100 ohm 
C1 = 100.000 pF 
C2 = 47 .000 pF 
C3 = 200 pF compensatore 
C4 = 200 pF compensatore 
L I = bobina di sintonia 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 



con solo due o t re di t u t t i g l i schemi ind ica t i , m e n 

t re c iò non è possib i le con t u t t i gl i a l t r i s chem i . 

T r o v e r e m o ancora al tr i quarzi per i 1 0 0 K i lo 

hertz che r iescono ad osci l lare con c i rcu i t i che non 

possono essere ut i l izzat i per al tr i quarz i ; era 

qu ind i più che g ius to , anzi doveroso , presentare 

ai vos t r i le t tor i t u t t i i t ip i che sono s ta t i p rovat i 

nel nos t ro labora to r io per cui co loro che si c i m e n 

tano in qua lche m o n t a g g i o non avranno d i f f ico l tà 

nella scel ta de l lo schema ada t to essendo al cor 

rente di t u t t e le possib i l i tà che possono p resen

tars i . P ra t i camente le esper ienze che even tua l 

men te fa re te , o l t re ad essere m o l t o d ive r ten t i , 

saranno anche di g rande valore is t ru t t i vo . Voi 

stessi vi renderete con to di c iò quando con poch i 

t rans is to r e qua lche quarzo reper ib i le t ra il m a 

ter ia le surp lus , sapendo inol t re qual i sono gl i 

s chemi più ada t t i a ques to o quel t i po di cr is ta l lo , 

vi sent i re te in g rado di po te r iniziare la p roge t ta 

zione e la real izzazione di apparecch i r i ce t rasmet -

t i t o r i , sapendo già come r isolvere il p rob lema più 

c r i t i co di t u t t a la real izzazione, vale a dire que l lo 

connesso con lo s tad io osc i l lante . 

In iz ieremo qu ind i par landov i dei t ip i di osc i l la

to re f isso che non hanno b isogno di a lcun c i rcu i to 

Fig. 16 oscillatore a quarzo per 27 MHz. 

R1 = 22 .000 ohm 
R2 = 6.800 ohm 
R3 = 100 ohm 
C1 = da 100 a 220 pF 
C2 = da 47 .000 a 100.000 pF 
C3 = variabile di sintonia 
L1 = bobina di sintonia 
XTAL = quarzo overtone 
TR1 = transistor al silicio NPN 

di acco rdo : il p r imo esemp io che vog l i amo pre

sentarv i è que l lo il cu i c i rcu i to e le t t r ico è v is ib i le 

in f i g . 8. 

Ques to c i rcu i to r isulta ada t to per far osci l lare 

quarzi per f requenze f i no ai 10 Megaher t z ed in 

esso gl i unic i valor i cr i t ic i sono quel l i che concer 

nano i condensato r i C 4 e C3 men t re C5 è cos t i 

tu i to da un c o m p e n s a t o r e che andrà rego la to 

f ino ad o t tenere l ' innesco del l 'osc i l laz ione. 

Per osc i l la tor i su queste f requenze, vale a dire 

f ino ai 10 Megaher tz è m o l t o ind ica to anche lo 

schema di f i g . 9 nel qua le i va lor i cr i t ic i per far 

entrare in osc i l laz ione il t rans is to r sono quel l i 

dei condensa to r i C1 e C2 e per essi si devono 

t rovare quel l i adat t i . 

Da notare che ques to c i rcu i to prevede l ' inser i 

m e n t o tra l ' emet t i to re di TR1 e la massa di una 

impedenza di AF . 

Lo schema di f i g . 10 rappresenta una var iante 

del c i rcu i to p recedente e, c o m e pure l 'a l t ro, 

l 'osci l latore appar t iene alla categor ia dei COL

PITTS. 

I condensa to r i C1 e C2 v a n n o anch'ess i scel t i 

a seconda del la f requenza di osc i l laz ione che si 

vuo le o t tenere , c ioè in d ipendenza del quarzo 
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Fig. 17 oscillatore a quarzo per 7 MHz. 

R1 = da 5.600 a 10.000 ohm 
R2 = 2.200 a 3.300 ohm 
R3 = 100 ohm 
C I = 100.000 pF 
C2 = variabile di sintonia 
C3 = 47 .000 pF 
C4 = da 47 a 220 pF 
C5 = da 47 a 220 pF 
L1 = xobina di sintonia 
XTAL = quarzo 



Fig. 18 oscillatore a quarzo per 27 MHz. 

R1 = 10.000 a 22 .000 ohm 
R2 = 3.300 ohm 
R3 = 47 ohm 
C I = 100.000 pF 
C2 = variabile di sintonia 
C3 = 10.000 pF 
L1 = bobina di sintonia 
XTAL = quarzo 
TR1 = transistor al silicio NPN 

e del t rans is to r imp iega t i nel m o n t a g g i o . 

Gli altr i osc i l la tor i che t r a t t e r e m o c o m p r e n d o n o 

invece, c o m e si noterà , un c i rcu i to di s in ton ia 

ed essi , pur abb isognando di magg io r app l i ca 

zione in q u a n t o r ich iedono l 'ut i l izzazione di una 

bob ina e d i un c i rcu i to accorda to che dovrà 

essere s in ton izzato sulla f requenza del quarzo, 

p resentano il van tagg io ind iscut ib i le di po ter 

erogare in usci ta una magg io re quan t i tà di ener

gia A F t an to che possono già essere imp iega t i 

c o m e stadi f ina l i per p icco l i r i ce t rasmet t i to r i . 

Il p r imo schema che vai la pena di p rendere in 

cons ideraz ione è que l lo che appare in f i g . 1 1 

ed è conosc iu to con la denominaz ione di osc i l la 

to re M E I S S N E R . 

Il quarzo di ques to t i po di osc i l la tore si t rova 

inser i to tra la base del t rans is to r ed un capo de l 

l ' avvo lg imen to secondar io del la bob ina di s in ton ia 

di co l le t to re . 

Come sempre avviene in quest i casi , occorrerà 

fare a t tenz ione al senso di avvo lg imen to del la 

bob ina L2 per cui se il t rans is to r non dovesse 

entrare in osci l laz ione sarà necessar io provvedere 

ad invert i re i capi del la stessa. 

Fig. 19 oscillatore a quarzo accordato in emettitore 

R1 = 10.000 ohm 
R2 = 4.700 ohm trimmer 
R3 = 33 ohm 
C I = 100.000 pF 
C2 = 10.000 pF 
C3 = variabile di sintonia 
L1 = bobina di sintonia con presa centrale 
L2 = bobina link 
XTAL = quarzo per 27 o 72 MHz. 
TRI = transistor al silicio NPN 

Dagl i osc i l la tor i ME ISSNER e dai c lass ic iss imi 

c i rcu i t i COLPITTS d i scendono mo l t i ss im i al tr i 

schemi di osc i l la tor i ed in f i g . 12 ve ne p resen

t i a m o il p r imo . In ques to schema si cons ta ta 

c o m e il quarzo si t rov i co l legato tra l ' emet t i to re 

del t rans is to r osc i l la tore ed una presa cent ra le 

della bobina L1 di co l le t to re . 

La resistenza R3 di eme t t i t o re che t r o v i a m o in 

serie a l l ' impedenza di AF (JAF1) in mo l t i schemi 

di osc i l la tor i può essere omessa nel caso che la 

sua omiss ione compor tasse un magg io re rend i 

men to AF . 

A n c h e lo schema di f i g . 13 si a t t iene sos tan 

z ia lmente al s is tema precedente e non di f fer isce 

da esso se non dal f a t t o che il quarzo anziché 

essere co l lega to alla presa centra le del la bob ina 

L1 in ques to schema si t rova inser i to t ra l ' emet t i 

tore ed il p u n t o di co l l egamen to dei due c o n d e n 

sator i che si t r ovano in paral le lo alla bobina 

stessa. 

La scel ta del va lore del le due capac i tà deve 

essere e f fe t tuata in m o d o da o t tenere una per

fe t ta s in ton ia tra il c i rcu i to accorda to e la f re 

quenza del quarzo. In ques to par t ico lare caso i 
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due sudde t t i condensa to r i , nel lo schema e le t t r i co 

sono ind icat i con le sigle C3 e C4, devono avere 

la stessa capac i tà . 

Nella f i g . 14 il quarzo r isulta invece co l lega to 

in paral le lo alla bobina di s in ton ia , t ra la tens ione 

posi t iva ed il co l le t to re del t rans is tor , ed il pun to 

di co l l egamen to dei due condensato r i C3 e C4 

(anch'essi in paral le lo alla bob ina di s in ton ia) va 

connesso con l 'emet t i to re del lo stesso t rans is tor 

osc i l la tore. 

A n c h e in ques to caso occorrerà scegl iere per 

C3 e C4 due condensa to r i il cui va lore va scel to 

spe r imen ta lmen te in m o d o da o t tenere l 'accordo 

del c i rcu i to di s in ton ia sul la f requenza di tag l io 

del quarzo. 

Una var ian te di ques to s is tema è quel la che 

appare r ipor ta ta in f i g . 15 nella quale il quarzo 

si t rova inser i to tra il co l le t to re e la base di TR1 

ment re l 'emet t i to re r isul ta co l lega to a massa 

a t t raverso una impedenza di AF ed alla base 

t ram i te il condensa to re C3 . 

Il va lore di ques to condensa to re è cr i t ico e 

andrà scel to in base alla f requenza di osc i l la

z ione del quarzo. 

In f i g . 16 v i p resen t i amo lo schema di un osc i l 

latore che noi abb iamo imp iega to con o t t im i r i 

su l ta t i nella real izzazione di t r asme t t i t o r i sui 2 7 

e sui 7 2 M H z . In esso il quarzo si t rova co l legato 

tra la base dei t rans is to r TR1 e la massa. 

È necessar io far notare che il condensa to re C1 

di eme t t i t o re si t rova co l legato alla tens ione 

di co l le t to re e non a massa per cui il suo valore 

r isulta cr i t ico perché a u m e n t a n d o l o o d i m i n u e n 

do lo , anche di poco r ispet to al va lore base, si 

hanno no tevo l i var iaz ioni di energia A F erogata . 

In f i g . 17 è rappresenta to un a l t ro t i po di osc i l 

latore che noi abb iamo sovente imp iega to per 

f requenze m o l t o basse, var ian t i tra i 2 ed i 9 M H z , 

ed in esso poss iamo notare che il quarzo si t rova 

co l lega to tra l ' emet t i to re ed i due condensa to r i 

che c o n g i u n g o n o il co l le t to re con la massa. 

Il va lore di quest i condensa to r i , C4 e C5, deve 

essere ident ico per tu t t i e due ed ovv i amen te di 

capaci tà adeguata alla f requenza che noi abb iamo 

scel to. 

Tan to per fare un esemp io vo lendo accordare 

il c i rcu i to di s in ton ia sul la f requenza di 3 -5 M H z 

si può par t i re p rovando due condensa to r i da 2 2 0 

pF ma , se v o g l i a m o aumen ta re det ta f requenza 

sarà necessar io scegl iere dei va lor i di capaci tà 

più bassi , f i no a 1 0 0 o ancora 4 7 pF. 

In f i g . 18 a b b i a m o ancora uno schema di osc i l 

la tore non m o l t o d i f ferente da que l lo presenta to 

in f ig . 16 dal quale d i f fer isce so lamen te dal f a t t o 

che il condensa to re di eme t t i t o re anziché essere 

co l legato alla tens ione di co l le t to re si t rova in 

con ta t t o con la massa. 

Con ques to t i po d i osc i l la tore , na tu ra lmen te 

imp iegando t rans is to r e quarzo ada t t i , si possono 

realizzare r i ce t rasmet t i to r i per le g a m m e dai 14 

f ino ai 72 M H z . 

L 'u l t imo esemp io di osc i l la tore che des ide r iamo 

so t topo r re alla vost ra a t tenz ione è que l lo p resen

ta to in f i g . 19 ed è s ta to da noi ut i l izzato parec

chie vo l te per la real izzazione di apparecch i sul la 

f requenza dei 2 7 e dei 72 M H z . 

Ques to osc i l la tore presenta del le sp iccate 

qua l i tà , p r ima del le qual i quel la di po te r essere 

ut i l izzato con t rans is to r osc i l la tor i di po tenza. 

A l c o n t e m p o però presenta lo svan tagg io di 

avere dei va lor i mo l t o cr i t ic i in q u a n t o ogn i 

t rans is to r r ichiede anche per le resistenze R2 ed 

R3 dei va lor i che vanno scel t i s p e r i m e n t a l m e n t e 

in r i f lesso alla tens ione di a l imentaz ione ed alla 

f requenza di osci l laz ione. 

Ol t re a ques te resistenze è cr i t ico anche il 

va lore del condensa to re C2 in quan to una capa 

cità d iversa da quel la r ichiesta anche di poco può 

imped i re l ' innesco del l 'osc i l laz ione di AF . 

La presa mediana sul la bobina di s in ton ia L1 

va e f fe t tua ta esa t tamen te a me tà spire. 

C I R C U I T I D I S I N T O N I A 

Finora vi abb iamo par la to di d ivers i t ip i di 

osc i l la tor i d i scu tendo sul c o l l e g a m e n t o del quarzo 

e sui valor i cr i t ic i di ques to o quel c o m p o n e n t e , 

ma non ci s iamo ancora so f fe rmat i sui c i rcu i t i 

di s in ton ia presentandove l i c o m e un da to di f a t t o 

senza speci f icare numero di spire del la bob ina 

o capac i tà del condensa to re var iab i le ad essa 

pos to in para l le lo . 

A b b i a m o prefer i to t ra t ta re a par te ques to 

a r g o m e n t o in quan to da esso d ipende la f r e q u e n 

za di osc i l laz ione di c iascun osc i l la tore e s i ccome 

non poss iamo sapere qua le f requenza il le t tore 

desidera provare per ques to o que l lo schema 

non ci sarebbe s ta to possib i le , par lando dei var i 

c i rcu i t i , dare indicazioni c i rcostanz ia te su bob ine 

o condensa to r i . 

Per comp le ta re il nost ro ar t ico lo a b b i a m o al lora 

p repara to una tabel la r iassunt iva dei va lor i base 

di condensa to r i e bob ine val id i in l inea di mass i 

ma per le var ie f requenze che si vog l i ono o t tenere . 

Le bob ine , di cu i i nd i che remo il n u m e r o d i spire 

e la sezione del f i lo per realizzarle, sono del t i po 

avvo l te in aria per cui se even tua lmen te vo les te 

imp iegarne di quel le su nucleo f e r r o m a g n e t i c o 

dovre te r idurre spe r imen ta lmen te il n u m e r o del le 

spire in base alle cara t ter is t iche di pe rmeab i l i t à 

magne t i ca presenta te dal nuc leo stesso. 

Il condensa to re pos to in paral le lo alla bob ina 

sarà bene sia var iabi le in maniera da po te rc i 

pag. 591 



f ac i lmen te s intonizzare con esattezza sul la f r e 

quenza des idera ta ; so lamen te in segu i to , q u a n d o 

avrete ragg iunta la necessar ia pra t ica , po t re te 

sost i tu i re il var iabi le con un condensa to re f isso. 

Se in fat t i per e s e m p i o noi cons ig l iass imo un 

condensa to re var iab i le da 2 0 0 pF e vo i cons ta ta 

ste con le prove che il pe r fe t to accordo avv iene 

esa t tamen te a metà del la sua escurs ione, po t re te 

sempre sos t i tu i r lo con un condensa to re f isso da 

1 0 0 pF oppure anche con uno da 8 2 pF che 

por ta in paral le lo un compensa to re m in ia tu ra da 

3 0 pF per una regolaz ione f ine. 

T A B E L L A 

G A M M A da 3,5 f ino ai 5 M H z 

Var iab i le da 5 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 15 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

m e t r o di 2 ,5 c m . 

Var iab i le da 2 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 18 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

me t ro di 2 c m . 

Var iab i le da 2 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 3 0 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

m e t r o d i 1,5 c m . 

G A M M A da 5 f ino agl i 8 M H z — 

Var iab i le da 2 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 12 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ià

m e t r o di 2 ,5 c m . 

Var iab i le da 1 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 1 5 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia

m e t r o di 2 c m . 

Var iab i le da 1 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 2 0 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

m e t r o di 1,5 c m . 

G A M M A da 13 f i no ai 15 M H z 

Var iab i le da 1 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 8 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 2 c m . 

Var iab i le da 1 0 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 11 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

me t ro di 1,5 c m . 

Var iab i le da 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 1 5 

spire di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d ia 

m e t r o di 2 c m . 

G A M M A dai 2 0 f i no ai 2 2 M H z 

Var iab i le d a 1 0 0 p F e bob ina c o m p o s t a da 7 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 2 c m . 

Var iab i le d a 2 0 0 p F e bob ina compos ta da 9 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 1,5 c m . 

Var iab i le da 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 1 3 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 1 c m . 

G A M M A dai 2 7 f ino ai 3 0 M H z -

Var iab i le da 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 5 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 2 c m . 

Var iabi le da 5 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 9 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d iame t ro 

di 1,5 c m . 

Var iab i le da 5 0 pF e bob ina compos ta da 12 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 1 c m . 

G A M M A dai 3 0 f i no ai 4 0 M H z 

Var iabi le da 3 0 pF e bob ina c o m p o s t a da 8 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d iame t ro 

di 1,5 c m . 

Var iab i le da 3 0 pF e bob ina compos ta da 11 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 1 c m . 

G A M M A dai 7 0 f ino ai 7 4 M H z 

Var iab i le da 2 5 pF e bob ina c o m p o s t a da 3 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvo l te su d i a m e t r o 

di 1,5 c m . 

Var iabi le da 2 5 pF e bob ina c o m p o s t a da 5 spire 

di f i lo da 0 ,8 -1 m m avvol te su d iame t ro 

di 1 c m . 

Quest i da t i vi saranno ut i l i ss imi c o m e base di 

partenza nella real izzazione dei c i rcu i t i di accordo 

per gl i osc i l la tor i che vor re te sper imen ta re . 

Na tu ra lmen te non è che la tabel la che vi abb ia 

mo p ropos to abbia va l id i tà assoluta in quan to in 

un m o n t a g g i o es is tono sempre del le capac i tà 

parassi te, causate dal lo s tesso cab lagg io , dai 

t rans is to r o da al tr i c o m p o n e n t i inseri t i nel cir

cu i to , t u t t i f a t to r i che vi cos t r i ngeranno a leggere 

mod i f i che per o t tenere dei r isu l tat i ve ramen te 

o t t i m i . Se in fa t t i , per esemp io , vi accorgere te che 

il c i rcu i to si s intonizza alla mass ima capac i tà del 

var iabi le, sarà o p p o r t u n o aumen ta re l eggermen te 

il numero del le spire men t re se vi accorgere te 

che avv iene il con t ra r io per cui l 'accordo avviene 

alla m in ima capac i tà del var iabi le r isul terà ev i 

dente che il numero del le spire è super io re al 

necessar io in quan to nel c i rcu i to sono present i 

del le capaci tà parassi te in quant i tà eccessiva, 

per cui o se ne r idurrà il n u m e r o oppure si p rovve

dere a spaziar le adegua tamen te . 

M a , c iò che è impo r t an te , c red iamo di aver fo r 

n i to ai nostr i le t tor i una base di par tenza abba

stanza sol ida a f f inché co lo ro che des iderano per 

esemp io realizzare dei r i ce t rasmet t i to r i sapp iano 

scegl iere dei c i rcu i t i di accordo adat t i alla f re 

quenza vo lu ta per il loro apparecch io . 

Prec is iamo come u l t ima cosa che il va lore del 

condensa to re var iabi le che va pos to in paral le lo 

alla bobina di s in ton ia può anche essere super iore 

a quel la da noi ind icata c o m e ideale in quan to 

essendo a p p u n t o var iab i le la sua capac i tà può 

essere var iata da un m i n i m o ad un mass imo . 
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i m p a r a t e a r e a l i z z a r e 

i CIRCUITI 

STAMPATI 

La nostra r iv ista è senza dubb io quel la che f i no 

ra ha vo lu to , e vuo le , più di ogn i al tra indir izzare 

i l d i le t tan te al m o n t a g g i o su c i rcu i to s t a m p a t o 

perché ques to s is tema è que l lo t ecn i camen te più 

agg io rna to e che pe rme t te inol t re magg io r i s o d d i 

sfazioni . 

Era qu ind i una cosa log ica che una vo l ta per 

t u t t e noi a f f ron tass imo ques to d iscorso in m o d o 

che t u t t i i nost r i le t to r i , anche quel l i alle p r ime 

a rm i , possano comprende re che non so lo questa 

tecn ica moderna sempl i f i ca e n o r m e m e n t e la rea

l izzazione di p roge t t i anche c i r cu i ta lmen te c o m 

plessi , ma pure perché essi per fez ionandos i su 

ques to a t tua le s is tema di cab lagg io possano 

realizzare amp l i f i ca to r i , t r asme t t i t o r i , r icev i tor i 

e quals ias i a l t ro appara to e le t t ron ico che, una v o l 

ta t e rm ina t i , non abb iano da s f igurare accan to ad 

un ana logo p rodo t t o indust r ia le , p e r m e t t e n d o 

ino l t re un van tagg io e c o n o m i c o ve ramen te r i le

van te . 

Già no i , senza non poca fa t ica ed una pun ta di 

sce t t i c i smo, ci s i amo r ivol t i a parecch ie d i t te 

perché ci approntassero i c i rcu i t i s t a m p a t i , a-

da t t i ai p roge t t i più in teressant i pubb l i ca t i sulla 

nostra r iv is ta, incisi pe r fe t t amen te al lo scopo su 

piastre di rame af f inché il le t to re , vo lendo , po tes 

se even tua lmen te reperir l i già p ron t i per il m o n 

tagg io . 

Ma s i m u l t a n e a m e n t e a b b i a m o anche p rovve

d u t o a f f inché quest i c i rcu i t i s t ampa t i fossero 

r ipor ta t i in d isegno a grandezza natura le per non 

In possesso delle soluzioni 
chimiche necessarie alia pre
parazione e alla incisione del
le lastre di rame, fare un cir
cuito stampato diventa cosa 
semplicissima. Voi stessi po
trete constatarlo provando a 
realizzarne qualche esempla
re come spieghiamo in questo 
articolo. 

v inco lare il le t to re ad un acqu is to c o a t t o e dare 

la possib i l i tà a co lo ro che avessero interesse di 

au tocos t ru i rse lo r i sparmiando così sul cos to t o 

ta le di ques to o quel m o n t a g g i o . 

Su ques t ' u l t imo p u n t o sono r imast i però, a l m e 

no per una cer ta par te dei nostr i le t to r i , a lcun i 

punt i oscur i , che a b b i a m o dedo t t o dal le var ie de 

luc idazioni r ich ieste in redazione, in q u a n t o mo l t i 

si sono t rova t i in d i f f i co l tà nel repe r imen to dei 

mater ia l i necessar i al la inc is ione ed al t r i ancora , 

pur t rovando l i , hanno cons ta ta to che il prezzo del la 

soluzione corros iva v iene m a n t e n u t o da a lcune 

d i t te così e levato da sconsig l iare co lo ro che i n 

t endono au tocos t ru i rs i i c i rcu i t i s t a m p a t i di cui 

abb isognano. 

Con ques to ar t ico lo noi abb iamo l ' in tenzione di 

r isolvere t u t t i i p rob lem i , sia quel l i inerent i alla 

tecn ica di real izzazione sia quel l i del cos to , e p e n 

s iamo con esso di essere r iusci t i ne l l ' i n ten to , cosa 

della quale v i renderete con to una vo l ta che ci a-

vrete segu i t i . 

È inut i le a f fe rmare che impa rando ad a u t o c o -

stru i rv i i vos t r i c i rcu i t i s t ampa t i avrete la poss i 

bi l i tà di e f fe t tuare un no tevo le r isparmio nei vost r i 

mon tagg i , ma que l lo che più conta è che vo i un 

doman i poss ia te , con ta le tecn ica , realizzare ogn i 

vos t ro p roge t to ada t t ando i vari c o m p o n e n t i in 

vos t ro possesso ad un c i rcu i to dal le d imens ion i 

g iuste per essi , mod i f i cando a l l 'occas ione un cir

cu i to già es is tente ed ada t tando lo alle vost re es i 

genze. 
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Fig. 1 - Per r iprendere i l d isegno di un cir
cu i to stampato da una r iv is ta , è suf f ic iente 
appoggiare sopra ad esso un fogl io di carta 
lucida r icopiando poi i contorni nel modo più 
preciso possibi le con una biro o mat i ta . 

Fig. 2 - Terminata l 'operazione, pr ima di pro
cedere, contro l la te che il disegno sia stato 
copiato integralmente, inol t re non diment icate 
di contrassegnare il fog l io « lato rame » per 
evi tare di r iportar lo sulla lastra alla rovescia. 

Pr ima però di parlare del c o m e ragg iungere 

ques to scopo, a t i t o lo i n fo rma t i vo , sarà bene 

dare una scorsa ai me tod i industr ia l i per la rea

l izzazione « di massa » dei c i rcu i t i s t a m p a t i ; q u e 

s to per avere una in far inatura tecn ica che non 

potrà non farv i p iacere. 

LE T E C N I C H E I N D U S T R I A L I 

Pr ima di sp iegarv i c o m e preparare a r t ig iana l 

m e n t e un c i rcu i to s t a m p a t o c red iamo sia ut i le co 

noscere in l inea di mass ima c o m e v e n g o n o real iz

zati i c i rcu i t i s tampa t i su scala indust r ia le , ques to 

per me t te re in cond iz ione co lo ro , che even tua l 

m e n t e in tendessero iniziare una p roduz ione in 

serie di qua lche cent ina io di pezzi, di conoscere 

c o m e le indust r ie fanno per dedurne da c iò le pos 

sibi l i tà e le d i f f ico l tà . 

Il s i s tema più e c o n o m i c o , o meg l io que l lo che 

costa di m e n o , è conosc iu to c o m e « p roced i 

m e n t o SERIGRAFICO » e cons is te in pra t ica in un 

te la io di legno sul quale v iene stesa una seta spe

ciale per ser igraf ia. In segu i to su questa te la v iene 

spa lmata una vern ice fo tosens ib i le . 

Dal d i segno di base si prepara qu ind i una pe l l i 

cola graf ica, una pel l icola c ioè ad a l to con t ras to 

che r ip roduce so lamen te iner ì e i b ianch i vale a 

dire carente del le tona l i tà gr ig ie che sono p resen

t i nel le norma l i pel l icole fo tog ra f i che . 

Questa pel l ico la, che r iproduce il d i segno del 

c i rcu i to a grandezza natura le , v iene inf ine a p p o g 

giata sul la te la presensibi l izzata e messa so t to un 

B R O M O G R A F O , qu ind i esposta alla luce di 

una lampada al lo xenon. 

Dopo di c iò la tela v iene sv i luppata e. f issata 

c o m e una norma le fo tog ra f ia , usando na tu ra l 

men te i p rodo t t i appos i t i ; di conseguenza la so lu 

z ione fo tosens ib i le non co lp i ta dal la luce, per

ché p ro te t ta dal d isegno del c i rcu i to s t a m p a t o , 

duran te l 'operazione di sv i luppo v iene e l im ina ta 

dal la tela qu ind i le magl ie del la seta r i m a n g o n o 

l ibere men t re nella parte esposta alla luce, r i 

m a n e n d o la soluz ione fo tosens ib i le presente su l 

la te la , i por i della seta restano o t tu ra t i . 

A ques to pun to la mat r ice r isulta p ron ta per l 'u 

so e per preparare i c i rcu i t i s t ampa t i basterà 

met te re so t t o il te la io le lastre r icoper te di rame 

qu ind i versare sulla te la de l l ' i nch ios t ro ser ig ra f i 

co e con una spato la di g o m m a c o m p r i m e r e de t to 

inch ios t ro par tendo da un 'es t remo a l l 'a l t ro del t e 

laio in m o d o un i fo rme af f inché il t r a t t a m e n t o sia 

pari in ogn i pun to . Dove la te la ha le mag l ie l ibe

re l ' inch iost ro passa a t t raverso i por i a r icopr i re 

il rame seguendo esa t tamen te il d i segno r ipor ta to 

sulla seta men t re nella par te pro te t ta dal la s o l u 

zione fo tosens ib i le l ' inch iost ro non passa .e non 
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può ragg iungere la par te so t tos tan te . Una vo l ta 

che l ' inch iost ro sul rame si sarà pe r fe t t amen te 

ess icato lo si potrà i m m e r g e r e nella so luz ione cor

rosiva, che provvedere ad e l im inare il rame non r i 

coper to da l l ' i nch ios t ro p ro te t t i vo . 

Come si può cons ta tare il p rob lema magg io re 

che si presenta al d i le t tan te od alla p icco la i n d u 

str ia che si acc inge alla produz ione di c i rcu i t i 

s t ampa t i è que l lo della preparaz ione del te la io se

r igraf ico in q u a n t o per esso occorre una at t rezza

tura fo togra f i ca mo l t o cos tosa ed a ques to scopo 

in mo l te grand i c i t tà es is tono del le d i t te spec ia

l izzate che si ded icano esc lus ivamente alla p r o d u 

zione dei te la i ser igraf ic i . 

In quest i casi è su f f ic iente por tare ad esse il d i 

segno del c i rcu i to s t a m p a t o a grandezza natura le 

ed esse ve lo r ipor te ranno pari pari sulla seta 

p rovvedendo anche al te la io di legno. Qu ind i vi 

verrà consegna ta una mat r i ce già pronta per esse

re messa in opera e la spesa si aggirerà da un m i 

n imo di 3 . 0 0 0 lire circa f i no a 5 . 0 0 0 - 6 . 0 0 0 lire, 
a seconda del la grandezza del d isegno. Ol t re a 
ques to s is tema, il ser igraf ico, se ne conosce an 
che un secondo , que l lo de t t o « FOTOGRAFICO ». 
Per ques t ' u l t imo sul la par te ramata del la baset ta 
v iene spa lmata in maniera un i fo rme una vern ice 
fo tosens ib i le ed , una vo l ta che questa si sia ess i -
cata pe r fe t t amen te , vi si appogg ia sopra la pe l l i 
cola graf ica che r iproduce il d i segno a grandezza 
naturale. 

Si espone qu ind i il t u t t o alla luce di una l a m 
pada xenon , si sv i luppa e si f issa con soluzioni 
ada t te , qu ind i la si i m m e r g e nella so luz ione per 
e l im inare il rame non p ro te t ta dal la vern ice . 

PROCEDIMENTO DILETTANTISTICO 

A b b i a m o v is to che nei p roced imen t i industr ia l i 
il p r imo e p iù impo r tan te p rob lema da r isolvere è 

Fig. 3 - Per togl iere le im
mancabil i t raccie di ossido 
o di grassi present i sul la 
lastra di rame, pul i tene la 
superf ic ie s t rof inando so
pra ad essa un batuf fo lo di 
cotone imbevuto con solu
zione di decapaggio. 

Fig. 4 - Dopo di ciò appog
giate sulla superf ic ie del 
rame un fogl io di carta car
bone. Sopra a questa ov
viamente andrà col locata la 
carta lucida con i l disegno 
del c i rcu i to stampato che 
precedentemente avete r i 
copiato dalla r iv is ta . 



Fig. 5 - Con una biro r ical 
cate i contorni del disegno. 
Per evi tare che i l disegno 
abbia a muoversi durante 
l'operazione di r icalco, f is 
sate carta carbone e dise
gno alla lastra di rame con 
nastro autoadesivo. 

que l lo di preparare una pel l icola graf ica r i p rodu-

cente il d i segno a grandezza natura le per r ip ro

dur lo sulla lastra di rame usu f ruendo di uno dei 

s i s temi che a b b i a m o descr i t to , vale a dire o il 

ser igraf ico o il f o togra f i co . Tal i p roced imen t i se 

ind ispensabi l i per le indust r ie cui necess i tano 

1 0 0 0 o più pezzi di un un ico esemplare non è 

ce r tamen te e c o n o m i c o per uso d i le t tan t i s t i co . 

A l d i l e t tan te , che in l inea di mass ima si interessa 

alla p roduz ione di uno od al mass imo due o t re 

c i rcu i t i s t a m p a t i ugua l i , non r isulta ce r to conve 

n iente appogg ia rs i a de t t i m e t o d i in q u a n t o non 

po t rebbe pe rme t te rs i rag ionevo lmen te l 'acquis to 

di un te la io ser igra f ico o dei c o m p o n e n t i necessa

ri per un p r o c e d i m e n t o fo tog ra f i co . Per cos to ro 

occor re un s i s tema più e c o n o m i c o e p ra t i co , c ioè 

que l lo che noi vi i nsegneremo; il nos t ro s is tema 

sarà ce r t amen te più casa l ingo, ma i r isu l ta t i f i na 

li saranno p ra t i camen te gl i stessi che si o t t e n g o n o 

con i me tod i industrial i . l l mater ia le necessar io per 

preparars i in p ropr io i c i rcu i t i s tampa t i è l im i ta to 

a l l ' acqu is to del la so luz ione corros iva, de l l ' i nch io 

s t ro p ro te t t i vo e una bacinel la di p last ica a c q u i 

s tabi le in quals ias i negozio a poche cent ina ia di 

l ire. 

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

Non p o t e n d o uti l izzare il s is tema ser igraf ico o 

que l lo f o tog ra f i co per r ipor tare sul rame il nos t ro 

d isegno d o v r e m o r icorrere ad un a l t ro m e t o d o più 

sempl i ce ed alla por ta ta d i t u t t i : quel lo che v i i n 

segne remo è lo stesso da noi usato nella prepara

zione dpi nostr i p ro to t i p i che ci s e , r v o n o P e r l a p ro -

Fig. 6 - Terminata l'operazione di r icalco, sul 
rame r isul terà r ipor tato dalla carta carbone i l 
disegno del vostro c i rcu i to . La superf ic ie di 
rame che vogl iamo rimanga sul la basetta an
drà ora r icoperto con l 'apposito inchiostro pro
t e t t i v o . 
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va dei p roge t t i via via presenta t i sul la r iv ista. 

Va da sé che per la preparaz ione dei c i rcu i t i 

messi a d ispos iz ione dei le t tor i noi ci se rv iamo 

per rag ion i indust r ia l i al s is tema ser igraf ico o f o t o 

graf ico. 

To rnando al nos t ro d iscorso per rendere più 

comprens ib i l e il lavoro da eseguire s u p p o n i a m o di 

doverc i au tocos t ru i re un c i rcu i to s t a m p a t o su ra

me avendo a d ispos iz ione un d isegno. Se ques to 

u l t imo è uno di quel l i p resenta t i sul le pagine di 

una r iv ista e voi non vo le te sc iupare la stessa non 

dove te fare a l t ro che prendere del la car ta luc ida 

t rasparente (del t i po di quel la usata da ingegner i 

e geomet r i ) , appogg iar la sul d isegno e con una 

mat i ta segui re i con to rn i del lo s tesso nel m o d o 

più prec iso possib i le . Fig. 1. 

Prendete qu ind i una lastra di rame verg ine e 

pu l i tene accu ra tamen te la super f ice da inc idere 

per tog l ie re le immancab i l i t racce di oss id i e gras

si passandov i sopra un ba tu f fo lo di ova t ta imbe 

v u t o d i una so luz ione di d e c a p a g g i o . Fig. 3 . 
Dopo di c iò appogg ia te sul la super f ic ie un fo 

gl io di car ta carbone e sopra di essa me t te te la 

car ta luc ida con il d i segno a mat i ta e f issate il 

t u t t o con del nastro ades ivo per ev i tare m o v i m e n t i 

duran te l 'operazione di r icalco che po t rebbero 

causare error i di t rascr iz ione f i g . 4 , 
Quind i con una b i ro dal la pun ta f ine r icalcate 

i con to rn i del d isegno ut i l izzando even tua lmen te 

una squadra per t racc iare del le l inee d i r i t te . Fig. 5 
Termina ta questa operaz ione con t ro l l a te che il 

d isegno sia s ta to r ipo r ta to i n teg ra lmen te (per e-

sper ienza s a p p i a m o che qualcosa p u ò sempre 

sfuggire) e, t o l t o il nast ro adesivo vedre te f i na l 

men te il d isegno sul rame. 

Si dovrà qu ind i p rovvedere a p ro teggere la par

te da non inc idere con de l l ' appos i to inch ios t ro 

che abbia le seguent i p ropr ie tà : r isul t i e last ico, 

si essichi abbastanza ce le rmen te , ma non t r oppo 

per non indur i re il penne l lo o essicarsi sul p e n 

n ino, usat i per s tender lo , sia f lu ido quel t an to da 

poter lo s tendere con fac i l i tà , si essichi senza scre

po lars i , r isul t i res is tente a l l 'az ione di quals ias i a-

c ido ed anche de l l ' acqua, abbia un coef f ic ien te di 

v iscos i tà suf f ic iente per non spanders i a u t o m a t i 

camen te sul rame o l t re il t racc ia to vo l u to ed in f ine 

possegga anche la carat ter is t ica di po te r lo e l im i 

nare con fac i l i tà dal la lastra di rame una vo l ta che 

sia s tata incisa. 

Per t rovare un inch ios t ro che sia in g rado di of

f r i re t u t t e ques te qual i tà noi a b b i a m o d o v u t o p ro 

vare e r iprovarne di parecchi t ip i sempre con 

l ' in tenzione di t rovare que l lo che fosse capace 

di soddis farc i p i enamen te . 

A b b i a m o in fa t t i t r ova to degl i inch iost r i che 

appena si appogg iava il penn ino od il penne l lo 

sul rame si spandevano f o r m a n d o una larga m a c 

ch ia , ed al tr i invece che q u a n d o la baset ta da i n 

c idere ven iva immersa nel bagno per l ' inc is ione 

si r ammo l l i vano d e f o r m a n d o inacce t tab i lmen te 

il d isegno ed al tr i ancora che si sc repo lavano con 

fac i l i tà . 

Dopo innumerevo l i prove s iamo r iusci t i a t r o 

vare un inch ios t ro di fabbr icaz ione g iapponese , 

p repara to per uso semindus t r ia le , che c o m p r e n 

deva in sé t u t t e le cara t te r is t i che che noi r icerca

v a m o con tan ta insistenza ed a que l lo ci s i amo af

f ida t i con r isu l ta t i ve ramen te sodd is facent i . Noi 

ve lo cons ig l i amo e se avete avu to m o d o di p ro 

vare al tr i t ip i po t re te cons ta ta re l 'enorme d i f fe -
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Fig. 7 - In una bacinella di 
plast ica versate ora la so
luzione concentrata di per-
c loruro fe r r ico e di acce
lerante. Come già precisato 
nel l 'ar t icolo la proporzione 
dei due l iquidi non inf lu i 
sce sulla buona r iusci ta , 
quindi si può variare senza 
alcun inconveniente. 



Fig. 8 - La lastra già pro
te t ta con l 'apposito inchio
s t ro , potrà poi essere im
mersa nella bacinella. Per 
accelerare e favor i re l ' inci
sione la lastra andrà im
mersa con la parte del ra
me sempre r ivol ta verso i l 
basso. 

Fig. 9 - Dopo 15 minut i cir
ca potete togl iere la baset
ta dal bagno, e control lare 
in trasparenza se t u t t o i l 
c i rcui to è ben d is t in to . Se 
appaiono eventual i zone 
opache, immergete nuova
mente la basetta per com
pletare l ' incisione. 

renza che d is t ingue ques to p rodo t t o dagl i altr i s i 

mi la r i . 

In possesso de l l ' i nch ios t ro si dovrà ora copr i re 

il t racc ia to d i rame che v o g l i a m o r imanga sulla 

baset ta . 

Se la superf ic ie da r icopr i re è mo l t o vasta si p o 

t rà s tendere l ' inch iost ro con un c o m u n e penne l l i 

no da acquerel l i men t re i con to rn i es tern i , spec ia l 

men te se si desidera un d isegno per fe t to , occor 

rerà usare un t i ra l inee. Fig. 6 . 

Se poi l ' inchiost ro dovesse r isul tare t r oppo d e n 

so, per render lo un po ' più f l u ido sarà suf f ic iente 

agg iungere del c o m u n e a lcool dena tu ra to c o m e 

d i luen te ; noi cons ig l i amo però di d i lu i re a par te 

appena la quan t i tà suf f ic iente di inch ios t ro , per

ché se lo renderete t r oppo f lu ido non sarà più 

possib i le aumen ta rne la dens i tà nel caso abb ia te 

ut i l izzato t u t t o l ' inch iost ro d ispon ib i le , senza 

r icorrere a l l ' acqu is to di un 'a l t ra bo t t i g l i e t ta , m e n 

tre se ne avete usato solo una p iccola quan t i tà 

sarà suf f ic iente pre levarne ancora un po ' dal la 

bo t t ig l ie t ta f i no a ragg iungere la dens i tà vo lu ta . 

Dopo aver r icoper to di ques to p ro te t t i vo il c ir

cu i to s t a m p a t o da incidere occorrerà a t tendere 

una decina di m inu t i per dar modo a l l ' i nch ios t ro 

di essicarsi c o m p l e t a m e n t e . 
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Qualora fosse necessar io po te te sempre r i toc

care qua lche riga che vi fosse r iusci ta s to r ta , lo 

po te te raschiare o r i far la, ed ino l t re , se des iderate 

fare l ' impronta di dove and ranno pra t ica t i i for i per 

i t e rm ina l i dei vari c o m p o n e n t i po te te sempre 

provvedere p ig iando su l l ' i nch ios t ro con la punta 

del c o m p a s s o od al t ro arnese appun t i t o . 

Se des idera te r iprodurre il vos t ro nome sul 

c i rcu i to po te te far lo u s a n d o ' u n no rmog ra fo , d i 

luendo l ' inch iost ro f ino alla g iusta cons is tenza 

perché scorra senza d i f f ico l ta en t ro il penn ino , 

oppure uti l izzando le let tere autoadesive t ipo 

Letraset le quali vengono vendute normalmente 

in tu t te carto ler ie in fogl io al prezzo di l ire 150 

cadauno. 

Nel caso es t remo che il c i rcu i to vi fosse r iusc i to 

ve ramen te male senza possib i l i tà di r ip iego po te 

te r ipetere l 'operazione sul la stessa piastra pu len 

do tu t ta la superf ic ie di rame con un ba tu f fo lo 

i m b e v u t o di a lcool dena tu ra to . L'alcool c o m e 

cons ta te re te asporterà l ' inch iost ro p ro te t t i vo . 

Pr ima di r id isegnare il nuovo c i rcu i to pu l i te nuo 

vamen te la super f ic ie del rame con un ba tu f fo lo 

di co tone i m b e v u t o di so luz ione di decapagg io . 

Se invece so lamente un par t ico lare fosse erra,-

to , e non t u t t o il c i rcu i to , po te te e l im inare la 

par te sbagl ia ta tog l i endo l ' inch iost ro con un p e n 

nel l ino, sempre i m b e v u t o di a lcool dena tu ra to , 

oppure raschiar lo con una lamet ta , r id isegnando 

poi i t ra t t i errat i e r icoprendol i di nuovo con 

l ' inchiost ro p ro te t t i vo . 

L A S O L U Z I O N E C O R R O S I V A 

Per cor rodere il rame super f luo sulla lastra già 

d isegnata in m o d o che il c i rcu i to s t a m p a t o r isult i 

per fe t to v iene c o m u n e m e n t e usata una so luz ione 

di PERCLORURO FERRICO. 

Seppure ta le l iqu ido sia que l lo r i tenuto nella 

magg ioranza del le op in ion i il più idoneo per q u e 

sta operaz ione d o b b i a m o tu t tav ia far r i levare che 

esso presenta qualche inconven ien te . 

In p r imo luogo perché l ' incis ione è p iu t t os to 

lenta e po i , se la lastra di rame presenta t racce 

di un tuos i tà , cosa questa fac i l iss ima se si tocca 

la lastra con le man i , c'è il caso che l 'acido non 

riesca ad e l im inare c o m p l e t a m e n t e il rame super 

f luo . 

A ques to propos i to d o b b i a m o dire che la so lu 

zione di perc lo ruro fer r ico può essere u l ter ior 

men te potenz ia ta t ram i te l 'aggiunta di una secon 

da so luz ione ch im ica che abbia qual i tà deoss idan

t i , r igenerant i ed acce lerant i . 

Queste so luz ioni add i t ive di so l i to non vengono 

mài fo rn i te in confez ion i per usi d i le t tan t i s t i c i , 

e c iò non a causa di un cos to eccess ivo, che 

anzi è p iu t tos to l im i ta to , ma p iu t t os to perché non 

sono di fac i le reper ib i l i tà (vengono in fa t t i impor 

ta te da una indust r ia ch im ica tedesca) . 

C o m u n q u e per chi vo lesse o t tenere dei c i rcu i t i 

ve ramen te per fe t t i questa so luz ione r isul ta pres

soché ind ispensabi le e non so lamente perché la 

sua azione pe rme t t e di e l im inare dal le super f ic i 

ramate possib i l i s t rat i di oss ido, e le immancab i l i 

t racc ie di grasso causate dal con ta t t o del le nostre 

d i te ma possiede anche il pregio di accelerare il 

processo di inc is ione in m o d o ve ramen te no tevo le 

e di r igenerare bagni even tua lmen te in via di 

esaur imen to . 

R icap i to lando poss iamo fare una l ista comp le ta 

del mater ia le ind ispensabi le alla real izzazione 

« in p ropr io » dei c i rcu i t i s t ampa t i 

1) Una soluz ione per pul i re la superf ic ie del 

r ame . 

2) Un inch ios t ro d 'ecce l len t i qual i tà che non v e n 

ga a t tacca to né dal perc lo ruro fe r r i co , né dal 

deoss idante o da l l 'acce lerante . 

3) Una so luz ione di perc lo ruro fe r r ico per l ' inc i 

s ione dei c i rcu i t i sul rame. 

4) Una so luz ione add i t iva con propr ie tà deoss i 

dan t i , acce lerant i e r igenerant i . 

In possesso di t u t t o q u e s t o mater ia le , e n a t u 

ra lmente del la baset ta ramata con sopra d ise

gna to il d isegno da inc idere, pote te già procedere 

alla inc is ione. 

Prendete qu ind i la so luz ione di perc lo ru ro fe r r i 

co (quella che noi f o r n i a m o è una so luz ione c o n 

cent ra ta che può essere d i lu i ta versandov i f i no ad 

un 3 0 % di no rma l i ss ima acqua) e versa tene un pò 

in una bacinel la di p last ica non m o l t o grande, 

suf f ic iente a con tenere il vos t ro c i rcu i to s t a m p a t o . 

Se vo le te fare le cose per bene po te te prendere 

c o m e misura base un b icch iere e r icordatev i che 

per o t tenere una so luz ione ve ramen te ef f icace 

occor rono per ogn i 5 b icch ier i di perc lo ruro fer r ico 

concen t ra to un b icch iere di acqua ed un mezzo 

b icchiere di deoss idan te /acce le ran te . 

A v r e m m o anche p o t u t o darvi del le misure in 

deci l i t r i ma po iché le p roporz ion i non sono asso

l u tamen te cr i t i che a b b i a m o pensato che era m e 

gl io r ip iegare al l 'u t i l izzazione di un b icch iere 

presente in t u t t e le case che fac i l i ta inol t re la 

compos iz ione del la m is tu ra . 

A g g i u n g i a m o anche che mod i f i cando le p ropor 

zioni in m o d o notevo le n o n si va i ncon t ro a nul la 

di i r reparabi le, versando per esemp io due b icch ie 

ri d 'acqua al pos to di uno solo la so luz ione sarà 

ef f icace lo stesso, solo che avrà azione più lenta , 

men t re se agg iunge te deoss idan te ed acce lerante 
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Fig. 10 - Quando il c i rcu i to r isul terà perfet ta
mente inciso, per asportare l ' inchiostro pro
te t t i vo dalla superf ic ie del rame, sarà suf f i 
c iente strof inare sopra ad esso un batuf fo lo 
di cotone imbevuto di normale alcool denatu
rato. 

in quan t i tà super iore al r ich iesto non avre te un 

po tenz i amen to ed una acceleraz ione del p rocesso, 

ma so lamen te il p reg io di agire anche su super f ic i 

che fossero n o t e v o l m e n t e oss idate o sporche. 

D o p o aver p repara to la miscela secondo q u a n t o 

a b b i a m o de t t o po te te immerge re la vost ra lastra 

da inc idere nel bagno. 

Perché si abb iano r isu l tat i ecce l lent i sarà o p 

po r t uno a t teners i ad a lcune regole m o l t o sémp l i c i : 

1) I m m e r g e r e la lastra sempre con la par te del 

rame r ivol ta verso il basso per dar m o d o alle 

par t ice l le di rame che via via si sc io lgono di 

depos i ta rs i sul f o n d o del la vaschet ta . Se invece 

il rame r isul tasse r ivo l to verso l 'al to il depos i to 

f o rmerà una sot t i le pel l icola sul la super f ic ie 

r i ta rdando così l 'azione corros iva de l l 'ac ido . 

2) Per favor i re ancora in maniera no tevo le l 'a
z ione de l l ' inc is ione si puóag i t a re quas i in con 
t inu i tà la so luz ione in m o d o da favor i re l 'e l imi
nazione del le scor ie di rame dal la s u p e r f i c i e 
da inc idere cos icché l 'acido agirà del rame r ipu
l i to da ogn i depos i to . 

N o r m a l m e n t e il t e m p o med io per un inc is ione 

si aggira dai 15 ai 3 0 m i n u t i , in d ipendenza ap -

Fig. 11 - Se avrete eseguito i contorni in modo 
per fe t to , operazione questa, che potete ese
guire con un t i ra l inee o pennino da normo
grafo, ad incisione terminata , i l c i rcu i to r isul 
terà una copia fedele del disegno r iportato 
sulla r iv ista . 

pun to da d ivers i fa t to r i o l t re a quel l i accennat i , 

c ioè t empe ra tu ra del bagno e poss ib i l i tà di ag i tar 

lo, qual i per esemp io il quoz ien te di esau r imen to 

de l l 'ac ido e lo spessore del la lamina di rame sul la 

baset ta . 

C o m u n q u e dopo una qu ind ic ina di m inu t i po te 

te tog l ie re il vos t ro c i rcu i to dal bagno per c o n 

t ro l lare il p u n t o de l l ' inc is ione se e v e n t u a l m e n t e 

fosse t e r m i n a t a o r imanessero ancora del le p ic 

cole part i da e l im inare : basterà al lo scopo lavare 

il c i rcu i to in acqua norma le e guardar lo in t raspa 

renza. V i accorgere te sub i to se la bache l i te r isul ta 

pe r fe t t amen te t rasparen te , s i n t o m o che l ' inc is io

ne è già avvenu ta , oppure se in qua lche par te 

dovesse r isul tare opaca, a s ign i f icare che è r ima 

s to ancora un sot t i le ve lo d i rame da e l im inare . 

Da queste cons ideraz ion i dedur re te se è il caso 

di immerge re ancora il c i rcu i to nel bagno per una 

altra dec ina di m i n u t i . 

Qualora r imanesse ancora d o p o questa ope ra 

zione del le t racce p i u t t os to rest ie da tog l ie re , 

pul i te le con del co tone i m b e v u t o di so luz ione 

acce le ran te -deoss idan te e to rna te ad i m m e r g e r e 

il c i rcu i to ne l l 'ac ido. 

Quando avete f in i to non r ime t te te la so luz ione 
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nel con ten i t o re che con t iene il l iqu ido non ancora 

usato , ma versa te lo in un 'a l t ra bo t t ig l ia che t a p 

perete e f f i cacemente per ev i tare l 'evaporaz ione, 

ques to perché l 'acido usato con t iene de i depos i t i 

di rame d isc io l to che possono mod i f i ca re l 'azione 

corros iva del la so luz ione ancora nuova. 

In ogn i m o d o quando dove te e f fe t tuare al t re 

inc is ioni ut i l izzate sempre il l iqu ido già imp iega to 

e se no tere te che l 'azione r isulta t r oppo r i tardata 

po te te sempre agg iungere a l t ro acido nuovo ed 

a l t ro deoss idan te -acce le ran te . 

Il l iqu ido può essere ut i l izzato per mo l t i ss ime 

inc is ioni qu ind i non va bu t t a to ed ino l t re , se vo le 

te che dur i m o l t o t e m p o , cerca te sempre di f i l t ra r 

lo, q u a n d o lo verserete nel la bo t t ig l ia , con una 

garza per e l im inare le par t ice l le di rame d isc io l te . 

magg io r i dove fossero r ichieste v i t i di f i ssagg io 

o te rm ina l i con d iame t ro super iore al m i l l ime t ro . 

A u t o c o s t r u e n d o v i un c i rcu i to s t a m p a t o non so 

lo avrete il van tagg io di r isparmiare su l l ' acqu is to 

del lo s tesso, ques to na tu ra lmen te vale se è vostra 

in tenz ione realizzare parecchi c i rcu i t i s t a m p a t i , 

ma avrete la possib i l i tà , ogn i vo l ta che avrete 

b isogno di esegui re un m o n t a g g i o , di ada t ta re un 

quals ias i c i rcu i to di vost ra ideazione o r ipor ta to 

su d i una quals iasi r ivista ai c o m p o n e n t i già in 

vos t ro possesso r i sparmiando ancora una vo l ta di 

più ne l l 'acqu is to del mater ia le necessar io . 

Come operazione di coronamento se volete che 

il rame del c i rcu i to non si oss id i , r imanendo sem

pre luc ido c o m e quando lo avete t o l t o dal bagno , 

po te te sempre spruzzarvi sopra del la vern ice t r a 

sparente spray. 

A C I R C U I T O I N C I S O 

Quando il c i rcu i to sarà pe r fe t t amen te inc iso 

occorrerà e l im inare dal la super f ic ie l ' inch iost ro 

p ro te t t i vo . 

Questa operaz ione è m o l t o sempl i ce in q u a n t o 

basta prendere un ba tu f fo lo di co tone idrof i lo , 

bagnar lo in a lcool dena tu ra to , e passate lo r ipe

t u t a m e n t e su l l ' i nch ios t ro fig.1 0 v e d r e t e con q u a n 

ta fac i l i tà r iusc i rete ad aspor tar lo . 

Con due o t re r ipassate il vos t ro c i rcu i to r imarrà 

pe r f e t t amen te luc ido. 

Come u l t ima operaz ione sarà necessar io p ra t i 

care i fo r i per l ' i nser imento dei c o m p o n e n t i nel 

c i rcu i to ed a ques to provvedere te con del le pun te 

da 1 m m per i t e rm ina l i del le resistenze, dei t r a n 

s istor e dei condensa to r i , e pun te d i d imens ion i 

CONFEZIONE DA MEZZO LITRO 

soluzione DECAPAGGIO L. 200 
soluz. PERCLORURO FERRICO L. 400 
soluzione ACCELERANTE L. 300 
spese postal i per pacco L. 500 

CONFEZIONE DA 1 LITRO 

soluzione DECAPAGGIO L. 380 
soluz. PERCLORURO FERRICO L. 750 
soluzione ACCELERANTE L. 570 
spese postal i per pacco L. 600 

1 bot t ig l ia INCHIOSTRO 
PROTETTIVO L. 300 

Le ordinazioni dei prodot t i ch imic i ne
cessari alla preparazione dei c i rcu i t i 
s tampat i debbono essere indir izzate 
alla Rivista NUOVA ELETTRONICA via 
Cracovia 21 BOLOGNA. 

Fig. 12 - L'occorrente per 
preparare un qualsiasi cir
cu i to stampato si r iduce 
prat icamente a quanto pre
sentato in questa fotogra
f ia , una bacinella in plast i 
ca, i due l iquidi per l ' inci
s ione, quel lo di decapaggio, 
l ' inchiostro pro te t t ivo , una 
bott ig l ia di alcool denatu
rato, della carta carbone, 
un pennello e pennino da 
normografo, e logicamente 
del le piastre di bachelite 
ramate. 
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Per i radioamatori più esperti che desiderano completare 
la loro stazione con una strumentazione utile ad agevolare 
i loro QSO, consigliamo la realizzazione di questo ricevi
tore panoramico. Tale articolo vi potrà inoltre servire, sve
landovi il principio di funzionamento, per progettare ana
loghi r icevitori più o meno complessi di vostra ideazione. 

Prima di dare inizio alla sp iegazione del nost ro 

apparecch io , sarà bene speci f icare ch ia ramen te 

a cosa esso possa serv i re, v is to che non si deve 

d imen t i ca re che t ra la fo l ta schiera dei nost r i 

le t tor i non ci sono so lamen te nav igat i rad ioama

tor i e spe r imen ta to r i , ma anche dei novel l in i alle 

p r ime armi che hanno b isogno di fars i le ossa, 

qu ind i dovendo la nostra pubb l icaz ione r isul tare 

comprens ib i l e a t u t t i , gl i « anziani » vo r ranno cer

t a m e n t e scusarc i se ci d i l unghe remo un po ' in una 

descr iz ione che ce rche remo di por tare a t e rm ine 

in m o d o ch iaro e conc iso. 

A C O S A S E R V E U N R I C E V I T O R E P A N O R A M I C O 

Il s ign i f i ca to de l l ' agge t t i vo « p a n o r a m i c o » è 

abbastanza in tu i t i vo , ed ind ica un qualcosa che 

ecci ta del le impress ion i v is ive, non aud i t ive , q u i n 

di è abbastanza s t rano che noi lo t r o v i a m o legato 

invece ad un apparecch io che dov rebbe servire 

esc lus ivamente per sent i re . La sp iegaz ione d i 

t u t t o ques to , che a pr ima v ista sembra i n c o m 

prensib i le , r is iede nel f a t t o che il nos t ro p roge t to 

serve a vedere , e non a sent i re , le s taz ioni p resen

t i su di una data g a m m a . A ques to pun to pens ia 

m o di essere r iusci t i a con fonderv i ancora d i più 

le idee p e r . c u i repu t i amo oppo r tuno presentarv i 

a lcun i esempi che serv i ranno a d iss ipare ogn i e-

ven tua le dubb io . 

Quando desider iamo individuare se su una qual

siasi gamma per esempio quella che va dai 

26.900 ai 27.300 KHz, sono present i dei radio 

amator i che ef fet tuano QSO o lanciano dei CQ, 

dobbiamo logicamente esplorare cont inuamente la 

suddet ta gamma agendo sulla sintonia del rice

v i tore e facendola variare da un capo al l 'a l t ro 

della scala, oppure se si è a caccia di DX questa 

operazione va ef fet tuata addir i t tuare per ore ed 

ore, senza sosta, per poter immediatamente e 

per pr imi « accalappiare » la eventuale stazione 

emi t ten te . 

Col nost ro . r icev i tore pano ram ico t u t t o ques to 

daf fare non è più necessar io perché co l l egando 

lo d i r e t t a m e n t e ad un osc i l lografo e sul la conver 

t i t r i ce del nostro r icevi tore e sintonizzando que

sto al centro del la gamma da esplorare, sul lo 

s c h e r m o de l l 'osc i l logra fo appar i ranno i m m e d i a 

t a m e n t e t u t t e le stazioni present i sul la g a m m a 

so t t o f o r m a di l inee ver t ica l i . 

Non solo qu ind i a r r i v iamo a stabi l i re se una s ta 

z ione t r a s m e t t e a dest ra o a sinistra del le f r equen 

za sul la qua le si è s in ton izzat i , ma si sarà anche in 
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REALIZZATEVI 
Fig. 1 - Collegando il r icevi tore 
panoramico alla conver t i t r ice del 
vostro r icev i tore , sul lo schermo 
di questo appariranno sot to for
ma di linee ver t ica l i tu t te le 
emi t tent i presenti nella porzione 
di gamma interessata. 



un RICEVITORE PANORAMICO 

Fig. 2 - Nella fo to l ' interno del r icevi tore panoramico descr i t to 
nel l 'ar t icolo. E' v is ib i le a destra in basso, i l telaio di media 
frequenza, e ver t ica lmente vicino al tubo a raggi catodici il 
te la io osci l latore di BF per il pi lotaggio del diodo varicap. 

grado di capi re , cons ide rando l 'altezza del la l i 

nea, se la s taz ione è debo le o po ten te , ed in f ine, 

du lc is in f u n d o , senza b isogno di manovra re c o n 

t i n u a m e n t e la s in ton ia ed osservando semp l i ce 

men te lo sche rmo , si potrà cont ro l la re se su que l 

la porz ione d i g a m m a sono present i più stazioni e 

quale la più po ten te . 

Des iderando poi s intonizzars i sulla p r ima s ta 

z ione che si presenta in g a m m a , sarà suf f ic iente 

ruotare la s in ton ia del r icevi tore f ino a che la 

l inea ver t ica le del la s taz ione che si vuo le r ice

vere non r isul ta in cent ro allo sche rmo de l l 'osc i l 

lografo. 

Da ciò se ne può dedur re quan to ques to r icev i 

to re r isult i ut i le a quals ias i rad ioamato re ed in 

par t ico lar m o d o a quel l i che si ded icano alla Ci t i 

zen Band, per la g a m m a dei 1 4 4 M H z dove , per 

ore ed ore la g a m m a può r isul tare c o m p l e t a m e n t e 

vuo ta men t re propr io men t re ci si t rova s in ton iz 

zati in una par te del la g a m m a , sul l 'a l t ra può pre

sentars i una em i t t en te , senza che si abbia la pos

sibi l i tà di accorgersene, quando si arr iva ad esp lo 

rare de t ta par te di g a m m a , perché il r ad ioamato re 

ha già cessato d i fare CQ. 

Non d i m e n t i c h i a m o ino l t re che il nos t ro appa

recchio r isul ta u t i l i ss imo anche per co lo ro che si 

ded icano alla r icezione dei sate l l i t i ar t i f ic ia l i 

in quan to esso è in g rado di captar l i appena il se

gnale si presenta nel r icev i tore, col la possib i l i tà 

qu ind i di poter l i seguire dal l ' in iz io del la par te di 

o rb i ta del la nostra staz ione f ino alla f ine. 

C O M E F U N Z I O N A U N R I C E V I T O R E 

P A N O R A M I C O 

Per poter bene comprende re il f u n z i o n a m e n t o 

di ques to mon i t o r e cap i re c o m e dia la poss ib i 

l ità di ind iv iduare i m m e d i a t a m e n t e le s taz ion i 

comprese sul la g a m m a , è necessar io fare qua lche 

e s e m p i o . 
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Fig. 3 - C i rcu i to e le t t r ico del l 'ampl i f icatore di 
MF da noi impiegato. Tale stadio può essere 
sos t i tu i to da qualsiasi a l t ro schema che assol
va le medesime funzioni . Le connessioni indi
cate con i numer i 1 e 2 andranno col legate con 
i r ispet t iv i numer i presenti nello schema di 
f i g . 4 e f i g . 5. 

Fig. 4 - C i rcui to e le t t r ico del l 'osci l latore locale 
di AF e BF ut i le a pi lotare i l diodo varicap per 
ot tenere lo spazzolamento della gamma da vi 
sionare. Le connessioni indicate con i numeri 
1 e 3 andranno collegate con i r ispet t iv i nu
meri presenti nello schema di f i g . 3 e f i g . 4. 
Per i valori dei component i vedere a pag. 606. 

Noi s a p p i a m o che in una supere te rod ina il se

gnale di A .Fv iene conver t i t o in un 'a l t ra f requenza 

(Med ia Frequenza) e c iò accade perché un osc i l 

la tore locale genera un segnale di A.F che, misce

landosi con quel la in arr ivo v iene a de te rm ina rne 

una terza. 

Per e s e m p i o se abb iamo in un r icev i tore una 

M F di 4 5 5 KHz e ci s in ton izz iamo su una stazione 

che t r a s m e t t e sui 7 . 2 0 0 KHz, l 'osc i l la tore locale 

deve generare una f requenza di 7 . 6 5 5 KHz data 

dal la s o m m a del la f requenza r icevuta e dal la M e 

dia Frequenza c ioè: 

( 7 . 2 0 0 + 4 5 5 ) KHz = 7 . 6 5 5 KHz 

Facendo il r ag ionamen to inverso, vale a dire 

pa r tendo d i r e t t amen te da l l 'osc i l la tore locale, ed 

ovv iamen te cons iderando che la M.F r imane 

sempre f issa, si può g iungere alla conc lus ione che 

basta var iare la f requenza de l l 'osc i l la tore locale 

per po te r esplorare una g a m m a di f requenza ab 

bastanza amp ia . 

In fa t t i se l 'osci l la tore locale generasse una f re 

quenza di 7 . 4 5 5 KHz, cons iderando il va lore del la 

M.F sempre sui 4 5 5 KHz, ci si s in ton izzerebbe su 

una staz ione che t r a s m e t t e a 7 . 4 5 5 - 4 5 5 ) KHz 

= 7 . 0 0 0 KHz, ment re se la f requenza de l l 'osc i l la 

to re fosse di 7 . 8 5 5 KHz si cap terebbe la f r e q u e n 

za d i 7 . 4 0 0 KHz. 

Se noi qu ind i app l i ch iamo in para l le lo al c o n 

densatore var iab i le de l l 'osc i l la tore un p icco lo 

compensatore, sintonizzandoci su di una qualsiasi 

f requenza, si avrebbe la possib i l i tà, agendo sul 

compensatore, di esplorare una gamma di fre

quenze compresa ta i 200 KHz sopra e i 200 KHz 

sot to la frequenza base sintonizzata. 

Inf ine, se anziché agire m a n u a l m e n t e app l ich ia 

m o al perno del c o m p e n s a t o r e un m o t o r i n o , il 

r icevi tore cap te rebbe c o n t e m p o r a n e a m e n t e 

tu t t e le s taz ioni comprese nella g a m m a esp lora

ta del compensa to re . 

Ovv iamen te la r icezione audi t iva v iene a r isu l 

tare p ra t i camen te imposs ib i le , ma se il segnale 

r ivelato anziché app l icar lo ad un a l topar lan te 

venisse inv ia to ad un osc i l logra fo , su l lo 

sche rmo di q u e s t ' u l t i m o si ver rebbero a f o rmare , 

per quan to ve loce fosse il m o t o di rotaz ione del 
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moto r i no , del le l inee ver t ica l i , d i f f e ren temen te 

d is tanz ia te fra di loro, co r r i sponden t i c iascuna 

ad una staz ione em i t t en te . 

Inol t re le d is tanze che separano le var ie l inee 

co r r i sponderebbero alle d i f ferenze in KHz t ra le 

s taz ioni es is tent i sul la g a m m a esp lora ta , men t re 

la d i f ferente altezza del le stesse v iene ad essere 

in relazione proporz ionale alla potenza in r icezio

ne del le stazioni stesse. 

In prat ica, però, v is to che non sarebbe poss ib i 

le agire su l l ' osc i l la to re locale del r icev i tore usato 

per la r icezione aud i t i va , si preleva dal la p lacca 

conver t i t r i ce di ques t ' u l t imo il segnale già conver 

t i t o e lo si fa g iungere ad un secondo r icev i tore i n 

co rpo ra to nel panoramico r i conver tendo lo in una 

f requenza più bassa. 

C I R C U I T O E L E T T R I C O 

Prima di descrivere, il c i rcu i to e le t t r i co del no 

s t ro r icev i tore pano ram ico sarà o p p o r t u n o f ac i 

l i tare il c o m p i t o d i s t i nguendo il comp lesso in c i n 

que part i ben d is t in te a seconda dei var i c o m p i t i 

ad esse conness i . 

Par le remo qu ind i sepa ra tamen te d i : 

1) r icevi tore supere terod ina 

2) osc i l la tore locale var iabi le 

3) osc i l la tore di B.F per p i lo tare il d i odo Var icap 

4) t u b o osc i l logra f ico e re lat ivo amp l i f i ca to re di 

def less ione 

5) a l imen ta to re in cor ren te con t inua . 

I L R I C E V I T O R E 

Un quals ias i r icevi tore supere te rod ina può ser

v i re eg reg iamen te , non impor ta neppure se a va l 

vo la o a t rans is tor , pu rché , e ques to è m o l t o i m 

por tan te , abbia una med ia f requenza che sia 

infer iore a quel la imp iega ta nel r icevi tore cu i lo 

v o g l i a m o appl icare. 

Nel nost ro p ro to t ipo noi abb iamo sce l to una 

media f requenza a 2 0 0 KHz in modo da po te r es

sere co l legata anche ad un r icevi tore con una M.F 

a 4 7 0 KHz; quest i dat i sono pu ramen te ind ica t i 

v i in quan to se ad esemp io il nost ro r icevi tore d i 

sponesse di una M.F sui 1 .600 KHz, va lore m o l t o 

c o m u n e nei r icevi tor i a dopp ia convers ione, p o 

t r e m m o ben iss imo imp iegare una M.F sui 4 7 0 

KHz. 

C o m u n q u e , per la real izzazione che vi s t i a 

m o p resen tando abb iamo inser i to un t i po di s u 

pere terod ina a t rans is tor , comp le ta anche di un 

f i l t ro a quarzo, la cui par te più impo r t an te però 

cons is te ne l l 'osc i l la tore locale c o m a n d a t o dal d i o 

do Var icap. 

Prec is iamo che il t i po di d iodo da noi cons ig l ia 

to de te rm ina una ben def in i ta larghezza di g a m m a 

che però ovv i amen te non può esser ugua le , sia 

che si faccia lavorare l 'osci l latore locale sui 

1 .400 KHz o sui 6 7 0 KHz. 

Vo lendo c o m u n q u e o t tenere una banda di e-

sp loraz ione amp ia , si può r icorrere a l l ' imp iego di 

due o più d iod i Var icap co l legat i fra di loro in 

paral le lo. 
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R 1 = 5.000 ohm potenziometro R 2 9 = 100.000 ohm R 5 7 = 500.000 ohm potenziometro 
R 2 = 22.000 ohm R 3 0 = 500.000 ohm potenziometro R 58 = 500.000 ohm potenziometro 
R 3 = 3.900 ohm R 3 1 = 1 Mega ohm C 1 5.000 pF 500 Vol t ceramico 
R 4 = 2.200 ohm R 3 2 = 1 Mega ohm C 2 — 750 pF 500 Vol t 
R 5 = 620 ohm R 3 3 = 50.000 ohm potenziometro C 3 5.000 pF 500 Vol t ceramico 
R 6 = 39.000 ohm R 3 4 = 8.200 ohm C 4 = 5.000 pF 500 Volt ceramico 
R 7 

= 
5.600 ohm R 3 5 

= 
2.200 ohm C 5 = 100 pF 500 Vol t 

R 8 = 1.000 ohm R 3 6 = 120.000 ohm C 6 2.500 pF 500 Vol t 
R 9 

= 
12.000 ohm R 37 _ 100.000 ohm C 7 330 pF 500 Vol t 

R 10 10.000 ohm R 3 8 = 1 Mega ohm c 
c 

8 
9 

= 10.000 pF 500 Vol t ceramico 
270 pF 500 Vol t 
22 pF 500 Vol t R 11 = 10.000 ohm R 3 9 = 1 Mega ohm c 10 

10.000 pF 500 Vol t ceramico 
270 pF 500 Vol t 
22 pF 500 Vol t 

R 12 = 10.000 ohm R 4 0 = 10.000 ohm c 11 
= 

8-60 pF t r i m m e r 
R 13 = 3.300 ohm R 4 1 = 1 Mega ohm c 12 

= 
270 pF 500 Vol t 

R 14 3.300 ohm R 4 2 = 3.300 ohm c 13 
= 

5.000 pF 500 Volt ceramico 
R 15 = 3.300 ohm R 4 3 = 1 Mega ohm c 14 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
R 16 = 150.000 ohm R 4 4 = 68.000 ohm c 15 = 50 mF 15 Vol t e let t r . 
R 17 = 10.000 ohm R 4 5 = 91.000 ohm c 16 = 470.000 pF 10 Vol t ceramico 
R 18 = 15.000 ohm R 4 6 = 1 Mega ohm potenziometro c 17 = 470.000 pF 10 Volt ceramico 
R 19 = 1.500 ohm R 4 7 

= 
1 Mega ohm c 18 = 470.000 pF 10 Volt ceramico 

R 2 0 
= 

470 .000 ohm R 4 8 
= 

3,3 Megaohm c 19 = 50 mF 15 Vol t e le t t r . 
R 2 1 100.000 ohm R 4 9 100.000 ohm c 

c 
20 
21 

= 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
2 mF 25 Vol t e le t t r . 

R 22 = 10.000 ohm R 50 = 1 Megaohm potenziometro c 22 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
R 2 3 = 15.000 ohm R 51 = 330 .000 ohm c 23 

= 
1.000 pF 500 Vol t ceramico 

R 2 4 = 680 ohm R 52 = 1 Megaohm potenziometro e 24 
= 

200 mF 25 Vol t e let t r . 
R 2 5 30.000 ohm R 53 = 3,3 Megaohm c 25 27 pF 500 Vol t 
R 2 6 = 1.500 ohm R 54 = 330 .000 ohm c 26 470 pF 500 Volt 
R 2 7 = 10.000 ohm potenziometro R 55 = 330 .000 ohm c 27 = 470 pF 500 Vol t 
R 2 8 = 1 Mega ohv potenziometro R 5 6 = 330 .000 ohm c 28 = 1.000 pF 500 Vol t ceramico 



Cons ide rando a t t e n t a m e n t e lo schema e le t t r i 

co di f i g . 3 , n o t e r e m o c o m e il segnale di A.F p re 

levato d i r e t t a m e n t e dal la p lacca del la va lvo la V 1 , 

oppure sul secondar io del la p r ima M.F, v iene in 

v ia to , a t t raverso un cave t to sche rma to coassia le 

per TV, a l l 'en t ra ta del r icev i tore del mon i to r . 

Tra la base e la massa del p r imo t rans is to r a m 

p l i f ica tore di A .F , T R 1 , t r o v i a m o inser i to un f i l t ro 

che e v e n t u a l m e n t e può anche essere omesso 

senza sensib i le d im inuz ione del l 'e f f icenza de l 

l 'apparecch io . 

Lo stesso segnale v iene poi p re levato dal co l 

le t tore del s u m m e n z i o n a t o t rans is tor ed app l i 

ca to al secondo t rans is tor (TR2) che qu i ha f u n 

z ione di conver t i t o re di f requenza c o m e si può de

durre dal f a t t o che alla sua base si co l lega pure il 

Fig. 5 - Schema e let t r ico del c i rcui to di defles
sione e di al imentazione del tubo a raggi cato
d ic i . Le connesioni indicate con i numeri 3 e 2 
andranno a col legarsi con quelle indicate in 
f i g . 3 e f i g . 4. Il f i lo indicato con il n. 4 andrà a 
col legarsi con i l r ispet t ivo numero presente 
nel l 'a l imentatore di f i g . 8. 

C 29 = 100.000 pF 250 Vol t ceramico 
C 30 = 50 mF 25 Vol t e le t t r . 
C 31 = 100.000 pF 250 Vol t 
C 32 = 250.000 pF 250 Vol t 
C 33 = 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
C 34 = 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
C 35 = 15.000 pF 1600 Vol t ceramico 
C 36 = 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
C 37 = 1.000 pF 500 Vol t ceramico 
L 1 = Fi l tro di MF 
L 2 = MF accordata sui 200 KHz 
L 3 = MF accordata sui 200 KHz 
L 4 = MF accordata sui 200 KHz 
L 5 = bobina osci l la t r ice (vedi ar t icolo) 
JAF 1 = impedenza di AF da 30 microhenry 
JAF 2 = impedenza di AF da 2 mi l l ihenry 
XTAL = quarzo da 200 KHz 
DG 1 = diodo al germanio t ipo OA95 
DV 1 = diodo varicap t ipo BA102 
TR 1 = PNP al germanio AF106 - AF200 ecc. 
TR 2 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
TR 3 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
TR 4 = NPN al s i l ic io BF115 - BF184 
TR 5 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
TR 6 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
TR 7 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
TR 8 = PNP al germanio AF118 - AF106 
TR 9 = PNP al germanio AF139 - AF124 ecc. 
V 1 = valvola t ipo 12AX7 
V 2 = tubo RC. t ipo 3RP1A o equivalente 

condensa to re C5 il quale prov iene da l l 'osc i l la tore 

locale f o r m a t o dal t rans is tor TR9 f ig . 4 . 

Sul co l le t to re d i TR2 è presente una pr ima M.F 

accordata sui 2 0 0 KHz dal la quale v iene pre le 

va to il segnale da inviare al p r imo t rans is to r a m 

pl i f icatore di M.F, T R 3 . 

La so luz ione da noi ado t ta ta per co l legare la 

par te conver t i t r i ce con quel la ampl i f i ca t r i ce di M.F 

po t rebbe sembra re , a qua lche le t tore, p iu t t os to 

inso l i ta , o p e r l o m e n o inus i ta ta , c o m u n q u e per ch i 

volesse a t teners i , agl i schemi usual i , pot rà sempre 

inserire una M.F provv is ta di un avvo lg imen to se 

condar io . 

Il terzo t rans is to r TR3 , che consis te in un PNP, 

v iene accopp ia to d i r e t t amen te al quar to , questa 

vo l ta un N P N . Ques t ' u l t imo , ha inser i to su l l ' eme t 

t i to re il f i l t ro a quarzo che abb iamo n o m i n a t o p r i 

ma , e che deve avere una f requenza propr ia a n a 

loga a quel la scel ta per le M.F, qu ind i nel nos t ro 

caso spec i f i co deve essere di 2 0 0 KHz. 

Inf ine da l l ' u l t imo amp l i f i ca to re di M.F, T R 5 , il se

gna le , a t t raverso il condensa to re C 1 3 , v iene inv ia 

to ad un d iodo r ivelatore f i g . 3-

Ci t e n i a m o a rammen ta re al le t tore ed even tua 

le spe r imen ta to re che c o m e parte amp l i f i ca t r i ce 

di M.F si può imp iegare quals iasi a l t ro schema , 

anche più semp l i ce , suf f ic iente però a darc i g a 

ranzie di f u n z i o n a m e n t o c o m e que l lo da noi p re 

senta to . 

Con ques to avve r t imen to cons ide r iamo t e r m i 

nata la descr iz ione del la parte ampl i f i ca t r i ce di 

M.F, per cui poss iamo passare senz 'a l t ro a d e 

scr ivere lo s tad io osc i l la tore locale e que l lo di 

B.F a d o t t a t o per p i lo tare il d iodo Var icap. 

O S C I L L A T O R E L O C A L E V A R I A B I L E 

Il t rans is to r imp iega to come osc i l la tore locale, 

T R 9 , cons is te in un PNP al ge rman io e la bob ina 

L5 deve essere scel ta in m o d o che osci l l i su una 

f requenza ta le che so t t ra t ta da quel la del pa r t i 

co lare t i po di r icevi tore imp iega to dia c o m e r i 

su l ta to a p p u n t o i 2 0 0 KHz cioè il va lore sce l to 

per la M.F del r icevi tore del mon i to r . 

Per rendere ancora più chiaro il conce t t o sarà 

o p p o r t u n o fare qua lche esemp io esp l ica t ivo : se 

il r icevi tore imp iega to d ispone di una M.F a 1 .600 

KHz, l 'osci l latore locale dovrà per forza osc i l la 

re su una f requenza di 1 .400 KHz, f a t t o re neces

sar io per o t tenere i 2 0 0 KHz c o m e deduc ib i le d a l 

la so t t raz ione ( 1 . 6 0 0 - 1 .400) KHz = 2 0 0 KHz. 

Qualora invece il r icev i tore d isponesse di una 

M.F di 4 7 0 KHz, l 'osci l latore locale deve osc i l la

re sui 6 7 0 KHz c o m e r isul ta da ( 4 7 0 + 2 0 0 ) = 

= 6 7 0 KHz, oppure sui 2 7 0 KHz da ( 4 7 0 - 2 0 0 ) 

KHz = 2 7 0 KHz. A i capi del la bobina osc i l la t r ice 
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c o m e si può notare da l lo schema e le t t r ico , r isu l 

ta inser i to , a t t raverso il condensa to re C 2 3 , il d i o 

do Var icap , ind ica to nel lo schema dal la sigla D V 1 , 

che a sua vo l ta v iene co l lega to t ram i te R32 e C21 

ai due po tenz iome t r i , R33 e R 3 0 , di cu i il p r imo , 

serve al cen t ragg io sul lo sche rmo de l l 'osc i l logra

fo del la f requenza di r icezione, ment re il secondo 

concor re a de te rm inare la larghezza d i esp lora

zione della g a m m a . Per sp iegare meg l io la funz io 

ne di R30 , sarà g ius to agg iungere che manov ran 

dola, essendo esso col legato a l l 'ampl i f icatore di 

B.F, si varia l'ampiezza della tensione alternata da 

inviare al d i odo DV1 e di conseguenza di variare 

la capac i tà di ques to c o m p o n e n t e . 

L 'osci l latore che v iene usato per questa conver 

s ione, anziché r isul tare f isso, v is to che in ques to 

caso non sarebbe di a lcuna ut i l i tà per il nost ro 

scopo , v iene fa t t o var iare ent ro una cer ta g a m m a 

di f requenza, c o m e a b b i a m o p receden temen te 

spec i f ica to . 

Resta qu ind i so lamen te il p rob lema di c o m e o t 

tenere ques te var iaz ion i , p rob lema che noi abb ia

m o e f f i cacemente r isol to con l 'appl icazione di un 

m o t o r i n o al perno del compensa to re , ma che può 

t rovare anche una più semp l i ce e m e n o costosa 

so luz ione con r isu l tat i quasi ana logh i , imp ie 

gando s e m p l i c e m e n t e un d iodo Var icap. 

C o m e è r isaputo è c o m e già sp iega to in al tr i 

a r t ico l i , ques t ' u l t imo c o m p o n e n t e ha la cur iosa 

propr ie tà di po ter var iare la propr ia capaci tà i n 

terna quando è so t t opos to a tens ion i di mu tevo le 

in tens i tà . 

Se qu ind i la tens ione ai cap i è a l te rnata , l 'anda

m e n t o s inuso ida le della stessa fa sì che la capa

ci tà del d iodo aumen t i e decresca c o n t i n u a m e n t e 

t occando a l te rna t i vamen te un mass imo ed un m i 

n i m o secondo le var iaz ioni di data tens ione . 

L 'osci l latore di B F imp iega to per generare la 

tens ione a l ternata per il d iodo Var icap è cos t i 

t u i t o da t re t rans is tor , di sigla T R 6 , T R 7 , TR8 ed 

il segnale di B.F v iene pre levato dai due t r a n 

sistore f inal i e, a t t raverso un condensa to re C19 

e le t t ro l i t i co .appl icato al po tenz iome t ro R 3 0 c o 

me già abb iamo de t to . 

La conc lus ione d iv iene ovvia se noi pens iamo di 

inserire a p p u n t o un d iodo Var icap in c o l l e g a m e n 

to con l 'osci l latore locale o t t enendo così che la 

f requenza generata non sia p iù f issa, ma vari c o n 

t i n u a m e n t e in più e in meno sodd is facendo così 

in m o d o e legante e s icuro alle nostre necessi tà. 

Perciò il r icevi tore inser i to nel nos t ro panora 

m ico può così esplorare, a seconda del le cara t te 

r is t iche in t r inseche del d iodo Var icap e del la t e n 

s ione a l ternata ad esso app l ica ta , una porz ione di 

g a m m a più o meno ampia . 

Non r imane qu ind i a l t ro da fare che r ivelare il 

segnale di A.F ed appl icare la tens ione o t tenu ta 

alle p lacche di un osc i l logra fo per avere c o m p l e 

ta v is ione, a t t raverso le l inee ver t ica l i menz iona te 

p r ima , del le s taz ioni captab i l i nella g a m m a esp lo

rata. 

C I R C U I T O F I N A L E D I D E F L E S S I O N E 

Il segnale pre levato da l lo s tad io di M.F e già 

r ive lato dal d iodo DG1 v iene app l ica to alla gr ig l ia 

con t ro l lo di una valvola d o p p i o t r i odo , t i po 1 2 A X 7 

ment re sulla gr igl ia del la seconda sezione t r i od i -

ca verrà app l i ca to il segnale di B.F pre levato 

da l l 'osc i l la tore appun to di B.F. 

Dal le due p lacche di ta le valvola si preleverà 

poi la tens ione da appl icare alle p lacchet te de f le t 

t i c i del t u b o a raggi ca tod ic i , in m o d o che la p lac

ca in co l l egamen to col le p lacchet te di def less ione 

ver t ica le sia quel la alla qua le va inv ia to il segnale 

p roven ien te dal r icev i tore, ment re quel le che c o 

m a n d a n o la def less ione or izzonta le sono co l lega

te alla p lacca a l imen ta ta da l l 'osc i l la tore di B.F. 

Il t u b o a raggi ca tod ic i da imp iegare in ques ta 

Fig. 6 - Nella fo to è v is ib i le lo stadio di MF già 
insta l lato nel l ' interno del mobi le . Sono v is ib i l i 
gl i schermi del le MF che come abbiamo già 
accennato si devono accordare sui 200 KHz. 
Per col legare lo stadio di MF al l 'osci l la tore 
locale e alla gr igl ia della valvola 12AX7 abbia
mo impiegato cavo coassiale per TV. 

Fig. 7 - Per evitare che i l f lusso magnet ico del 
t ras formatore di al imentazione possa inf luen
zare il fascio e le t t ronico del tubo a raggi cato
d ic i , lo dovremo col locare poster iormente ad 
esso, come vedesi nella fo to . Per g l i e let t ro
l i t ic i di f i l t ro l ibi abbiamo impiegato dei con
densatori a v i tone, nulla vieta comunque impie
gare anche normal i e le t t ro l i t i c i a cartuccia . 
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real izzazione non deve necessar iamente essere 

uguale a que l lo usato da noi nel nos t ro p r o t o t i 

po , purché si cur i di osservarne le ca ra t te r i 

s t iche di a l imentaz ione . In ogn i m o d o , t an to per 

prec isare, noi abb iamo ut i l izzato un t u b o di t i po 

3 R P 1 che r ichiede una a l imentaz ione anodica di 

9 8 0 - 1 . 0 0 0 vo l t , per cu i , ch i vo lesse imp iegare 

un t i po d iverso ne dovrà obb l i ga to r i amen te cons i 

derare le cara t te r is t i che propr ie d 'uso. 

Il t r as fo rma to re di a l imen taz ione , ada t t o n a t u 

ra lmen te al nos t ro p roge t t o , è da 1 0 0 w a t t , p rov 

v is to ino l t re di un secondar io al ta tens ione da 

2 5 0 + 2 5 0 vo l t 7 0 m A e d i uno a bassa tens ione 

da 6,3 vo l t 3 ampere . 

C o m e vedes i in f i g . g , per o t tenere da un s i f fa t 

t o t r as fo rma to re i 9 0 0 / 1 . 0 0 0 vo l t r ichiest i per 

l 'a l imentaz ione del t u b o a raggi ca tod ic i , abb ia 

m o i m p i e g a t o un raddr izzatore dupp l i ca to re c o m 

pos to da qua t t ro raddr izzator i al s i l ic io (post i 

in serie a due a due) da 7 5 0 vo l t 7 5 0 m A . 

La tens ione r ichiesta, c ioè quel la di 4 5 0 / 5 0 0 

vo l t per l 'a l imentaz ione de l le p lacchet te de f le t t r i -

ci del t u b o a raggi ca tod ic i e del le p lacche del 

dopp io t r i odo , vengono o t t enu te raddr izzando 

una sola semionda con un raddr izzatore, s ig la to 

nel lo schema con RS5. 

Qu ind i per quan to concerne i 1 5 vo l t negat iv i 

necessar i per a l imenta re i var i s tadi a t rans is to r 

è suf f ic iente r icorrere alla dup l icaz ione del la t e n 

s ione di a l imen taz ione dei f i l amen t i del la va lvo

la 1 2 A X 7 che è di 6,3 vo l t . 

Per a l imen ta re il f i l a m e n t o del t u b o 3 R P 1 sa

rà inf ine necessar io imp iegare un secondo avvo l 

g i m e n t o da 6,3 vo l t 1 ampere , so luz ione ind i 

spensabi le essendo il f i lamento del tubo sotto

posto a l l a massima tensione posit iva per cui que

s to secondar io dovrà r isul tare ben iso lato da l l 'av

v o l g i m e n t o p r imar io . 

R E A L I Z Z A Z I O N E P R A T I C A 

Innanz i tu t to sarà bene cominc ia re la descr iz io

ne del la par te prat ica nella real izzazione del no 

st ro r icev i tore p a n o r a m i c o cons ig l iando di cos t ru i 

re separa tamen te la sezione relat iva alla med ia 

f requenza da quel la de l l 'osc i l la tore di B.F. 

Il r icev i tore m o n i t o r va real izzato p re fe r i b i lmen

te o su c i rcu i to s t a m p a t o , oppure per c o m o d i t à 

su una lastr ina di bache l i te per fora ta , con l 'avver

tenza però d i imp iegare per la massa del f i lo di 

rame di a l m e n o un m i l l ime t ro di sezione. 
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In ogn i caso sia che op t i a te per l 'uno o per 
l 'al tro s is tema, r icordatev i che gli sche rm i del le 
M.F vanno t u t t i co l legat i a massa. 

Le f i gg . 2 e 6 mos t rano in l inea di mass ima co 
me vanno a p p u n t o real izzati g l i s chemi r i spe t t i 
v a m e n t e del le M.F e de l l 'osc i l la tore di B.F. 

Ino l t re sarà bene che il mob i l e t t o ada t to a r ice
vere t u t t o il comp lesso sia in lamiera, r i co rdando
s i , q u a n d o si p renderanno le misure, di p rovvede
re af f inché t u t t i i t r as fo rma to r i di a l imentaz ione 
s iano co l loca t i pos te r i o rmen te al t u b o per ev i tare 
che eventua l i inf lussi magne t i c i causat i dagl i s tes
si inf luenzino negat ivamente il fascio degli elet
t ron i . 

Per te rm ina re co i cons ig l i , se la va lvo la V1 ver

rà insta l lata in p ross imi tà del t ubo , occor rerà non 

solo schermare conven ien temen te la s tessa, ma 

anche il co l lo , sempre per evi tare inf lussi nega t i 

v i . 

Sul panne l lo f ron ta le t rove ranno pos to , bene in 

v is ta , i c o m a n d i di l um inos i tà , que l lo per il c e n 

t ragg io del fasc io l um inoso , la messa a f uoco , il 

c o m a n d o di ampiezza di banda , e quel l i di a m p l i 

f i caz ione, men t re ' su l retro verrà inser i to , o l t re na

tu ra lmen te al camb io tens ione , anche il bocche t 

tone s c h e r m a t o per il co l l egamen to del m on i t o r 

col r icevi tore. 

Per i f i l i percors i dal la alta tens ione (cioè i 

9 0 0 - 1 . 0 0 0 vo l t per l 'a l imentaz ione del tubo) va 

usato del cave t to ad a l to i so lamen to per ev i tare 

dei cor to c i rcu i t i . 

Pr ima del f i ssagg io f ina le dei vari panne i l in i 

p remon ta t i i n te rnamen te al mob i l e t t o , sarà oppor 

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

del le var ie par t i e l og i camen te procedere ad una 

a t ten ta ta ra tura del le stesse. 

In iz ieremo qu ind i dal g ruppo del le M.F inseren-

Fig. 9 - Il r icev i tore panoramico v is to sopra. 
Si può notare in al to a s in istra i l te la io di MF 
e quel lo del l 'osci l la tore di BF per il diodo vari
cap. In basso al centro , il te la iet to di sostegno 
per la valvola 1 2 A X 7 e sulla dèstra la sezione 
a l imentatr ice . 
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Fig. 8 - I! t rasformatore di al imentazione dovrà 
possedere come vedesi in disegno di un avvolgi
mento a 6,3 vol t 1 Amper per i l f i lamento del 
tubo RC, un avvolgimento AT da 250/250 vo l t 
70 inA, ed inf ine un terzo avvolgimento da 6,3 vo l t 
3 amper per al imentare il f i lamento della valvola 
12AX7 da dove si r icaveranno pure i 15 vo l t per 
gl i stadi t ransistor izzat i . 

T 1 = t rasformatore da 100 Wat t 
R 1 = 220.000 ohm 1 Wat t 
R 2 = 2.200 ohm 2 Watt 
R 3 = 2.700 ohm 2 Wat t 
R 4 = 150 ohm 1 Wat t 
C 1 a C 5 = 0,25 mF 1000 vol t 
C 6 = 50 mF e let t r . 500 vol t 
C 7 = 50 mF elet t r . 500 vol t 
C 8 = 250 mF e let t r . 25 vol t 
C 9 = 250 mF elet t r . 25 vo l t 
RS 1 a RS 5 = diodi raddrizzatori al s i l ic io da 

700 vol t 0,5 Amper 
RS 6 - RS 7 - diodi raddrizzatori al s i l ic io da 

100 vo l t 1 Amper 
DZ 1 = diodo zener da 15 vo l t 1 Wat t 



do a l l 'usc i ta del d iodo DG1 una cuff ia anziché co l 

legar lo alla va lvo la V.1 c o m e nel lo schema c o m 

p le to . 

Tog l i e remo qu ind i la tens ione d 'a l imen taz ione 

ai t rans is to r de l l 'osc i l la tore di B.F cioè T R 6 -

- T R 7 - T R 8 . Si ta rano poi con un osc i l la tore m o 

du la to le d iverse M.F f ino ad o t tenere la mass ima 

sens ib i l i tà , qu ind i , fa t ta questa operaz ione, si co l 

lega il condensa to re C1 alla p lacca del la va lvo la 

conver t i t r i ce del r icevi tore t enendo il p o t e n z i o m e 

t r o R33 a me tà corsa. 

Qu ind i si appl ica il segnale de l l 'osc i l la tore m o 

du la to su l l 'en t ra ta an tenna del r icev i tore e va s in 

tonizzato sulla frequenza di r icezione in modo da 

udire il segnale nel l 'a l topar lante. 

Se qu ind i l 'osci l latore del mon i to r , cioè TR9 , 

è in passo anche nella cuf f ia si dovrà udire lo s tes

so segna le ; se c iò non avv iene occorrerà r i tocca

re la s in ton ia de l l 'osc i l la tore agendo sul nuc leo 

del la bobina L5 oppure sul condensa to re C 2 7 , 

f i no a che l 'osci l latore non sia in passo. 

Per cont ro l la re poi se il d iodo Var icap espl ica 

eg reg iamen te alle sue funz ion i , si prova ora a ruo

tare da un es t remo a l l 'a l t ro il po tenz iome t ro R33 

m a n t e n e n d o ina l terata la s in ton ia del r icev i tore e, 

se il f u n z i o n a m e n t o sarà per fe t to , si dovrà cons ta 

tare la scomparsa del segnale . 

Per fa r lo r iappar i re occor rerà mod i f i ca re la s in 

ton ia de l l 'osc i l la tore m o d u l a t o . S tab i l i to così che 

lo s tad io di M.F è ta ra to e funz ionan te si può p ro 

cedere ad una prova di co l laudo de f in i t i vo e f fe t 

t u a n d o t u t t e le conness ion i senza b i sogno di f i s 

sare i var i pannel l i nel con ten i to re . A l i m e n t a n d o 

la M.F l 'ampl i f i ca t r ice di def less ione ed il t u b o a 

raggi ca tod ic i , con l 'osc i l la tore di B.F d is inser i to , 

si noterà su l lo sche rmo un pun t ino l um inoso che 

si potrà spostare e met te re a f uoco a t t raverso i 

c o m a n d i del panne l lo f ron ta le . 

Si accende qu ind i l 'osci l la tore di B.F e, agendo 

sul po tenz iome t ro R 2 8 del guadagno or izzon

ta le , il pun to l um inoso dovrà t ras fo rmars i in una 

riga or izzonta le. 

U l t ima operaz ione, si conne t te il m o n i t o r e su l 

lo sche rmo dov ranno appar i re i m m e d i a t a m e n t e 

tan te l inee ver t ica l i , ad intersecare pe rpend ico 

la rmen te la l inea or izzonta le di cui a b b i a m o par la

to p r ima , quan te sono le s taz ioni s in ton izzate su l 

la par te di g a m m a esp lora ta . 

Per essere cert i che il cen t ro del t u b o cor r i 

sponda al cen t ro del la g a m m a esp lorab i le , si p o 

trà agire su R33 oppure su l l 'osc i l la tore locale, 

mod i f i candone leggermen te la f requenza. 

Con ques to c red iamo di avere esau r ien temen te 

t r a t t a to tu t t i i p rob lemi inerent i alla comprens ione 

ed alla real izzazione di un apparecch io ut i le c o m e 

può essere ques to r icevi tore p a n o r a m i c o ed a c o 

loro che in tendessero cos t ru i r lo augu r i amo senza 

al t ro un o t t i m o lavoro, cer t i che, una vo l ta t e r m i 

nato , ne sapranno va lu ta re d i r e t t amen te la p ra t i 

ci tà e l ' interesse, po tendo , con esso, q u a n d o des i 

dereranno e f fe t tuare i loro QSO, vedere d i re t ta 

men te su di uno sche rmo quan te staz ioni possono 

aver r isposto agl i appel l i e qual i di esse sono in 

g rado di sodd is fare m a g g i o r m e n t e per potenza e 

chiarezza. 
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Quando v o g l i a m o presentare qua lche p roge t to 

d iverso dal so l i to ci a t t e n i a m o per ab i tud ine alle 

r ich ieste dei le t tor i t r aendo dal le let tere che g i u n 

g o n o in redazione le idee che più sembrano i n 

teressarv i . 

A l lo ra spu lc iando la nostra cor r ispondenza ab

b i a m o preso a t to di una r ichiesta per lo meno 

abbastanza s t rana ma pervenu tac i da numerose 

persone per cui ci s i amo sent i t i in dovere di 

p rovvedere. 

La r ichiesta che sembra interessare parecch io 

tan t i le t tor i è r i fer i ta alla real izzazione di un ap

parecch io che sia in g rado di in te rce t ta re e reg i 

strare le te le fona te in arr ivo e in par tenza. 

Inut i le dire che le mot i vaz ion i di ques te r ichie

ste erano var ie , a lcune abbastanza val ide ed al t re 

sempl i ce cur ios i tà ; c o m e per esemp io quel la di 

un t i to la re d ' indust r ia che sospet ta che in te rna

men te alla propr ia organizzazione un imp iega to 

d isones to r ivel i segret i d 'u f f ic io ad un concor 

rente, oppure di que l lo che , più p rosa icamente 

è conv in to che in sua assenza i d ipenden t i ef

f e t t u i no te le fona te in te rurbane a carat tere per

sonale che po i lui a f ine t r imes t re sarà cos t re t to 

a pagare. 

Per sempl i ce esposiz ione par le remo anche di 

quel le t tore che s ince ramen te a m m e t t e del le i n 

certezze sul la fede l tà del la mog l ie e vo r rebbe s in 

cerarsi della propr ia ma la fede , o nella pegg iore 

del le ipotes i , buona fede , i n te rce t tando le t e l e fo 

nate che v e n g o n o e f fe t tua te q u a n d o si t rova fuor i 

casa e propr io ques to ci ha ch ies to se era anche 

possib i le conoscere il numero di ch iama ta c o m 

posto dal la sospet ta ta consor te . 

Ci sono inf ine quel l i che ci hanno f a t t o questa 

par t ico lare r ichiesta per pu ro , a l m e n o c red iamo , 

sp i r i to i n fo rma t i vo senza avere a lcun interesse 

personale da tu te lare . 

Che ci s iano persone con mo t i v i più o m e n o va l i 

di per sapere quan to avv iene ne l l ' amb ien te in cui 

v i vono , a noi non interessa in q u a n t o lasc iamo a 

chi di dovere la soluz ione di p rob lem i di cara t tere 

e t ico v is to che , c o m e tecn ic i , poss iamo dare so 

lamen te dei cons ig l i e del le is t ruz ioni p ra t iche a 

quei le t tor i che ce ne facessero r ichiesta so rvo 

lando in l inea di mass ima sui par t ico lar i usi che 

se ne possono fare e lasc iando alla ser ietà di 

c iascun ind iv iduo il c o m p i t o di dec idere. 

To rnando al nost ro p rob lema, che t ra parent is i 

è di a t tuaz ione e s t r e m a m e n t e semp l i ce , dobb ia 

m o però p r ima p remet te re a lcune spec i f icaz ion i 

di cui forse non t u t t i sono al cor ren te e che sarà 

bene precisare per ev i tare sorprese. 

Vi r end iamo no to che : 

1 ) Le soc ie tà che ges t i scono la rete d i d is t r ibuz io 

ne te le fon ica nazionale non c o n s e n t o n o che 

est ranei m a n o m e t t i n o o mod i f i ch ino gl i apparec

chi in depos i to . 

Se invece il vos t ro te le fono è p r i va to po te te 

ben iss imo mod i f i ca r lo , spostar lo da una stanza 

a l l 'a l t ra , a l lungare i f i l i , accorc iar l i , agg iungere un 

amp l i f i ca to re , ecc. 
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INTERCETTARE una telefonata 
/ 

Con questo semplice circuito voi potrete registrare auto
maticamente qualsiasi comunicazione telefonica che giunga 
o parta dal vostro apparecchio. Non solo, ma dal nastro 
inciso, potrete conoscere con estrema facil i tà anche il 
numero composto per la chiamata. 

2) Sapp ia te ino l t re che il nast ro reg is t ra to d i una 

conversar ione te le fon ica , anche se con t iene dei 

d ia logh i c o m p r o m e t t e n t i , non può essere usa to 

c o m e prova di un reato. 

Qu ind i nel caso de l l ' indust r ia le che r iuscisse a 

scopr i re eventua l i scorret tezze da par te del suo 

d i penden te egl i po t rà , so lamen te stabi l i re la 

fondatezza dei suoi sospet t i e qu ind i pot rà p rov

vedere in via pr ivata . 

In fa t t i sarà bene non rendere palese d i avere i n 

s ta l la to un appara to di con t ro l lo perché t a n t o la 

Legge q u a n t o le soc ie tà che ges t i scono i te le fon i 

lo v ie tano . 

Questa p remessa serve per in t rodur re il nos t ro 

ar t ico lo che non ha lo scopo di r isolvere i vos t r i 

p rob lem i personal i ma so lamen te di sp iegarv i 

c o m e sia possib i le insta l lare in un appara to t e l e 

fon i co , q u a n d o si rendesse necessar io in un i m 

p ian to p r i va to , un a u t o m a t i s m o capace di reg i 

strare ogn i te le fona ta ed il re lat ivo n u m e r o che 

v iene ch i ama to . 

C O M E F U N Z I O N A I L N O S T R O D I S P O S I T I V O 

Ogni apparecch io te le fon i co per funz ionare ha 

b isogno di una sorgen te a cor ren te con t inua che 

v iene inv iata a l l 'appara to a t t raverso due f i l i . 

Q u a n d o il co rne t to si t rova appogg ia to sul suo 

suppo r to esso, t r a m i t e un dev ia to re , i n t e r rompe 

questa tens ione e so lo a lzandolo questa v iene 

inser i ta ad a l imen ta re il m i c ro fono e di conse 

guenza nei f i l i scorre cor ren te . 

Per tan to se noi i n t e r r o m p i a m o , c o m e vedes i in 

f i g . 1 , uno quals ias i dei due capi che vanno a co l 

legarsi a l l ' apparecch io te le fon ico ed inser iamo 

pag. 613 



Fig. 1 - Per collegare questo nòstro disposi t ivo 
ad un impianto te lefonico occorre interrom
pere un capo della linea e inserire in serie ad 
essa un relè da 100 ohm circa. In parallelo alla 
bobina appl icheremo due e le t t ro l i t i c i C 1 - C 2 
da 16 mF. Il segnale di BF Verrà prelevato ai 
capi di C 1 util izzando possibi lmente un ca
vet to schermato. 

Fig. 2 - Questa seconda versione andrà util iz
zato quando si desidera prelevare il segnale 
di BF sui due capi della linea te lefonica. Come 
si può notare nel disegno il condensatore C 2 
da 47.000 pF dovrà essere collegato al regi
stratore at traverso ad uno scambio del relè. 
Il condensatore C 1 posto in parallelo alla bo
bina del relè avrà una capacità di 0,1 mF. 

in serie ai due t roncon i un relè a bassa resistenza 

in terna (di va lore a l l ' inc i rca sui 1 0 0 o h m ) t rove 

remo che, a lzando il co rne t to te le fon ico , la co r ren 

te che scorre a t t raverso la sua bob ina è su f f i c ien

te a fa r lo andare in ecc i taz ione e qu ind i a c o m a n 

dare i con ta t t i di cui è provv is to . 

Inol t re po iché la resistenza in terna del relè, 

benché bassa, po t rebbe tu t tav ia far d im inu i re la 

potenza aud i t iva del t e le fono , si può provvedere 

a questa d i f f ico l tà app l i cando in paral le lo al c o m 

ponen te due condensato r i e le t t ro l i t i c i da 16 m i 

c ro farad con le polar i tà co l legate in m o d o che il 

m e n o di un condensa to re sia in c o n t a t t o con il 

m e n o del secondo , c o m e d 'a l t ronde poss iamo ar

guire dal lo schema e le t t r ico . 

Con ques to s is tema ogn i a t tenuaz ione verrà 

ev i ta ta ed il v o l u m e della voce nel m i c ro fono r i 

marrà sempre uguale a c o m e era pr ima de l l ' inser i 

m e n t o de l l ' au toma t i smo . 

Quest i condensa to r i po i , o l t re a provvedere alla 

mans ione tes té descr i t ta , servono pure per al tr i 

due mo t i v i di cui il p r imo cons is te nel l 'ev i tare v i 

brazioni t ra le lamine del relè duran te il suo i m 

p iego ed inf ine per far sì che a co rne t to abbassato 

la cor rente a l ternata inviata dal la cent ra le te le 

fon ica per la suoner ia possa agevo lmen te rag 

g iungere lo scopo senza incont rare resistenza di 

sor ta . 

Ora avendo un relè che si ecci ta q u a n d o il c ir

cu i to v iene ch iuso, quando cioè v iene alzato il 

co rne t to , p o t r e m o uti l izzare i t e rm ina l i de l lo s tesso 

per comanda re la tens ione che a l imenta il reg i 

s t ra tore. 

Messo qu ind i il reg is t ra tore in pos iz ione di re

g is t raz ione e l ' in ter rut tore di rete acceso real iz

zando lo schema e le t t r i co che a b b i a m o r ipor ta to 

in f igura av remo che ; a lzando il co rne t to , il re

g is t ra tore entrerà in funz ione f i no a quando il 

con ta t t o verrà a cessare, a co rne t to abbassato , ed 

il relè d isecc i tandos i i n te r romperà la cor ren te che 

g iunge al reg is t ra tore che ovv iamen te si f e rmerà . 

Per prelevare il segnale m o d u l a t o , vale a dire il 

d ia logo che in tercor re tra le due part i che si co 

mun icano , ci si potrà inserire nel pun to di con ta t 

t o dei due e le t t ro l i t ic i e ne l l ' es t remo di uno di 

ques t i , qu ind i i due f i l i and ranno ovv iamen te alla 
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presa « m ic ro fono » del reg is t ra tore oppure , se il 

segnale r isul tasse t r oppo debo le , add i r i t tu ra nei 

due f i l i es tern i del t e le fono . 

Qualora r i teneste dopo qua lche prova che que

sta seconda so luz ione, quel la c ioè di pre levare il 

segnale d i r e t t amen te dai f i l i del te le fono , al lora 

cons ig l i amo per la real izzazione d e l l ' a u t o m a t i s m o 

di a t tenerv i al lo schema che appare ra f f igurato in 

f ig . 2 . e che si d i f ferenzia dal p r imo c i rcu i to so la

men te per a lcune sempl ic i mod i f i che . 

Pra t i camente ques to secondo schema c o m p o r 

ta , r ispet to al p r imo , l ' i nser imento di un solo con 

densa to re da 0,1 m ic ro fa rad 2 5 0 vo l t in para l 

lelo alla bob ina del relè al pos to dei due e le t t ro 

l i t ic i , po i dei due scamb i di cui ogn i relè è p rovv i 

sto (nel le nost re prove noi a b b i a m o usato dei 

t ip i surp lus e dei S iemens m in ia tu ra non t r ovando 

qualora si vo lesse imp iegare un relè di recupero 

senza po te rne conoscere con esattezza le cara t 

ter is t iche di f u n z i o n a m e n t o men t re c iò non cap i 

terà ma i usando i relè S iemens adat t i . 

E con ques to avve r t imen to r i t en iamo di aver 

conc luso la sp iegaz ione del p roge t to che d 'a l t ron 

de è e s t r e m a m e n t e semp l i ce . 

A ques to p u n t o vi saranno ce r tamen te dei let

to r i che non sapranno spiegars i c o m e è possibi le 

sapere dal reg is t ra tore il numero che v iene f a t t o 

da l l ' apparecch io pos to so t to con t ro l lo . 

Come po t re te cons ta ta re dopo avere esegu i to 

a lcune prove sent i re te dal la regist raz ione ef fe t 

tua ta sul nast ro gl i impu ls i deg l i sca t t i e da q u e 

sti ne dedur re te il n u m e r o c o m p o s t o . 

Per essere più ch iar i , fa te con to per esemp io , 

che il n u m e r o c o m p o s t o sia il 2 0 9 3 : r iasco l tando 

alcuna di f ferenza di f u n z i o n a m e n t o tra i d iversi 

t ip i) uno sarà ut i l izzato sempre per a l imenta re 

il reg is t ra tore con la tens ione di rete e l 'al tro ser

virà ad in te r rompere il f i lo che andrà alla reg i 

s t raz ione de l lo stesso. 

Questa so luz ione, quel la c ioè di i n te r rompere 

a relè a r iposo un capo del f i lo di regist raz ione, 

è cons ig l iab i le anche perché con essa quando 

dal cen t ra l ino verrà inv iata la tens ione a l ternata 

che c o m a n d a la suoner ia si ev i terà di scar icar la 

a t t raverso il reg is t ra tore. 

È ovv io che se il relè non dovesse ecci tars i a 

co rne t t o a lzato sarà ev idente che esso non è ada t 

to al lo scopo e la sua bob ina necessi ta di una t e n 

s ione di ecc i taz ione super iore a quel la es is tente 

nella l inea. 

Tale d i f f i co l tà si può man i fes ta re spec ia lmen te 

la regist razione t rovere te il segnale del la cent ra le 

che si sente quando il co rne t to v iene alzato qu ind i 

due impu ls i , ad indicare la p r ima cifra del n u m e r o 

che è a p p u n t o il 2 , poi 10 impu ls i (cor r ispondent i 

al lo 0 ) , indi nove impu ls i per il n u m e r o 9 ed inf ine 

i t re impu ls i per l 'u l t ima ci f ra. 

Te rm ina ta la compos iz ione del numero di ch ia 

mata ud remo dal la regist raz ione il segnale del la 

suoner ia de l l ' apparecch io in te rpe l la to ed in f ine, 

quando il co r r i sponden te par lerà, il vos t ro reg i 

s t ratore r ipor terà f e d e l m e n t e tu t t a la conversa 

zione i n te r rompendos i quando il co rne t t o v iene 

r ico l locato sul la sua staf fa. 

A d una nuova ch iama ta t u t t o il p r o c e d i m e n t o 

tornerà a r ipeters i e vo i avrete così un con t ro l lo 

c o m p l e t o di quan to avv iene t e l e fon i camen te ne l 

l 'ambiente che des iderate tenere so t to cont ro l lo . 
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come STABILIRE con un TESTER 

Con il tester predisposto nella portata ohmmica voi po
trete stabilire con estrema facilità se un transistor è 
bruciato o ancora efficiente, non solo ma sarete in 
grado anche di stabilire se il transistor in esame è un 
NPN oppure un PNP al germanio oppure al silicio. 

È norma le che ne l l 'e f fe t tuare le prove s p e r i m e n 

ta l i vengano spesso ut i l izzat i dei t rans is to r già 

usat i in al tr i m o n t a g g i od in al t re esper ienze 

senza sapere esa t t amen te se essi s iano ancora ef

f i c ien t i o avar ia t i . 

Oppure p u ò anche accadere abbastanza di 

f requen te che per qua lche errore di cab lagg io (an

che i p ro fess ion is t i ne c o m p i o n o ) ad un t rans is to r 

g iunga una tens ione super iore a quel la di lavoro 

o ancora venga so t t opos to a t empe ra tu re ec - É 

cessive con conseguen te de te r i o ramen to del 

c o m p o n e n t e . 

Inf ine può cap i tare che il t rans is to r acqu is ta to 

a basso prezzo, qu ind i non ce r t amen te d i p r ima 

sce l ta , possa avere del le pecche cos t ru t t i ve e di 

conseguenza un p roge t to che uti l izzi s imi l i c o m 

ponen t i necessar iamente v iene a non funz ionare 

oppure a funz ionare al di so t to del le aspet ta t i ve . 

C o m e po te te vedere sono mo l t e le cause che 

possono por tare alla d is t ruz ione di un t rans is to r 

e m o l t e vo l te non ci si accorge de l l ' accadu to se 

non che il c i rcu i to che s t i amo p rovando o f u n 

z iona male o add i r i t tu ra non funz iona a f fa t to . 

Ed even tua lmen te si perde t e m p o e pazienza 

nella r icerca de l l ' i nconven ien te cercando di i nd i 

v iduare l 'eventuale errore nel c i rcu i to men t re in 

def in i t iva il c o n t r a t t e m p o è causato so lamen te da 

un t rans is to r d i fe t toso o ma landa to . 

A ques to p ropos i to r isu l terebbe mo l t o ut i le l 'ap

por to di un P R O V A T R A N S I S T O R , ma non t u t t i 

sono in g rado di p rocurarse lo : noi ce r che remo di 

ovv iare a questa mancanza insegnandov i c o m e 

provvedere a sost i tu i r lo ut i l izzando il tester , uno 

s t r u m e n t o che cer to non mancherà nel vos t ro la

bora to r io . 

Con esso vi sarà possibi le stabi l i re con p rec i 

s ione se il t rans is tor in esame è b u o n o o d i fe t 

toso , in co r to c i rcu i to , oppure presenta una cor

rente di fuga t roppo e levata, vale a dire in prat ica 

se quel c o m p o n e n t e è e f f ic iente o dec i samen te da 

scar tare. 

Per e f fe t tuare quest i co l laud i basterà pred ispor 

re lo s t r u m e n t o sempre sul la scala degl i O H M ma 

con il se le t tore pos to per O H M X 1 .000 , o anche 

O H M X 1 0 . 0 0 0 , sì da po te r apprezzare 1-2 M e g a 

o h m di f o n d o scala. 

Pr ima di iniziare le nostre prove è però neces

sario conoscere con esattezza la polar i tà dei p u n 

tal i del tester , cioè su qua le è co l lega to il t e r m i 

nale pos i t i vo della pila in terna e su qua le il ne 

gat ivo . 

A ques to scopo si potrà provvedere ut i l izzando 
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Fig. 1 Per poter usare qualsiasi tester per la prova 
dei transistor, occorre individuare quale dei due 
puntali' è collegato internamente al positivo della 
pila. In possesso di un diodo cui si conosca il ter
minale POSITIVO, collegatelo ai due puntali del 
tester. Se la lancetta rimane immobile, avremo 
collegato il puntale positivo al terminale positivo 
del diodo. 

Fig. 2 Se la lancetta dello strumento contrariamen
te alla prova precedente, andrà a fondo scala, allora 
potremmo dedurre che il puntale positivo è quello 
opposto al catodo del diodo, come chiaramente 
risulta visibile in disegno. Ricordatevi per il futuro 
se il puntale positivo è quello collegato alla boccola 
OHM oppure a quella X10 o X100. Per evitare 
errori, contrassegnate con un punto di vernice la 
boccola positiva. 
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Fig. 3 Conoscendo quale polarità è presente sui 
puntali nella portata ohmica del vostro tester sa
rete in grado anche di individuare il CATODO e 
l'ANODO di qualsiasi diodo sconosciuto. Se ad 
esempio la lancetta dello strumento, in posizione 
X100, andrà a fondo scala il CATODO del diodo 
è quello rivolto verso il puntale negativo. 

Fig. 4 Sarà utile effettuare con i diodi anche la 
controprova, cioè invertire i puntali in modo da 
controllare se la lancetta rimanga sullo zero. Se 
notassimo che anche in tale condizione la lan
cetta si portasse a fondo scala potremo dedurre 
che il diodo è in cortocircuito, mentre se in nes
suna delle due posizioni avessimo un'indicazione 
è evidente che il diodo è interrotto. 

un quals ias i d iodo , sia esso al ge rman io oppure 

al s i l ic io, del qua le però si conosca esa t tamen te 

quale il t e rm ina le pos i t i vo e quale quel lo negat ivo , 

vale a dire in def in i t iva quale il suo senso d i c o n 

duz ione. 

Inserendo il d iodo tra i capi dei pun ta l i del t e 

ster p red ispos to sulla scala co r r i sponden te ad 

« o h m X 10 » si cont ro l le rà se l ' indice del lo s t r u 

m e n t o r imane immob i l e f i g . 1 e c iò starà a s ign i 

f icare che il t e rm ina le negat ivo del d iodo si t rova 

co l legato con il punta le negat i vo e qu ind i sarà in 

s ta to di non conduz ione . 

Sarà suf f ic iente qu ind i invert i re i punta l i per

ché esso vada in conduz ione , conduz ione questa 

r i levabi le anche da l l ' ind ice del lo s t r u m e n t o che 

andrà a f o n d o scala. 

Le f igure 1 e 2 serv i ranno a chiar i re p iù s e m p l i 

cemen te questa cond iz ione. Se invece accades

se che l ' indice de l lo s t r umen to andasse a f o n d o 

scala i nd i penden temen te dal la pos iz ione del d i o 

do , c o m e appare ch iaro in f i g . 3 , c iò s ta rebbe a 

s igni f icare che il c o m p o n e n t e è in co r toc i r cu i to . 

Nel caso con t ra r io , qualora c ioè la lancet ta del 

tes ter r imanesse i m m o b i l e per quals ias i pos iz io

ne assunta dai pun ta l i , c o m e dal la f i g . 4 . , vorrà 

dire che il d i odo è add i r i t tu ra in te r ro t to . 

Con ques to s is tema si o t te r ranno due r isu l ta t i , 

e sa remo c ioè in g rado di sapere con esattezza 

la polar i tà dei te rm ina l i del tes ter e nel c o n t e m p o 

se il d iodo è ef f ic iente oppure no. 

Inol t re conoscendo in f u tu ro la po lar i tà dei te r 

mina l i del nos t ro tes ter p o t r e m o anche appurare 
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Fig. 5 Ricordatevi che i transistor appartenenti 
alla categoria PNP, richiedono il negativo sul col
lettore ed il positivo sull'emettitore. 

Fig. 6 Non solo il PNP richiede il negativo sul 
collettore, ma gli stessi elettrolitici di accoppia
mento vanno collegati con le polarità indicate sul 
disegno; quelli di disaccoppiamento degli emett i 
tor i , andranno con il terminale positivo, collegato 
sempre a massa. 

Fig. 7 Per i transistore appartenenti alla categoria 
NPN, sul collettore andrà applicato il positivo di 
alimentazione e sull'emettitore il negativo. 

Fig. 8 I condensatori elettrolitici di accoppiamento 
e disaccoppiamento, andranno per i transistors 
NPN applicati con polarità invertita rispetto a come 
avevamo indicato in f ig. 6 per i transistors PNP. 
Tali indicazioni sono importanti per ottenere il cor
retto funzionamento del circuito. 

avendo tra le man i un d iodo sconosc iu to , quale 

dei due te rm ina l i è il pos i t i vo (catodo) e quale 

que l lo negat ivo , ovvero l 'anodo. 

Riconosciuta la polarità delle due boccole di 

uscita contrassegnatele eventualmente con un 

+ e con un — oppure con una bocco la ROSSA a 

d is t inguere il pos i t i vo ed una NERA per il nega

t i vo . 

Dopo ques t i necessar i p re l im inar i poss iamo ora 

addent rarc i nella so luz ione del p rob lema che ci 

sta a cuore , vale a dire c o m e si può s tud iare un 

t rans is to r con il semp l i ce a iu to d i un tester . 

C O M E I N D I V I D U A R E C O N L ' O H M E T R O S E U N 

T R A N S I S T O R È N P N O P P U R E P N P 

Sarà o p p o r t u n o , per capire meg l io il s i s tema da 

usare per la d is t inz ione e lo s tud io dei var i t ip i 

di t rans is tor , sapere qual i sono le cara t te r is t i che 

d ' imp iego che d i s t i nguono le due classi nel le 

qual i sono div is i quest i c o m p o n e n t i , vale a d i re i 

P N P e g l i N P N . 

I t rans is to r di t i po PNP devono essere a l i m e n 

ta t i con il negat ivo del la sorgente di a l i m e n t a 

zione co l lega to col co l le t to re ed il pos i t i vo con 
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Fig. 9 Volendo individuare se il transistor scono
sciuto è PNP o NPN, collegate alla base del transi
stor il puntale positivo ed il negativo prima sul col
lettore, poi sul terminale dell'emettitore. Se il tran
sistor è PNP in posizione OHM - X10 dovremo ri 
velare una resistenza superiore ai 200 .000 ohm. 

Fig. 10 Se notassimo sempre in posizione OHM 
X I 0 , avendo sempre il puntale positivo collegato 
alla base del transistor e misurando sul collettore 
e sull'emettitore, che la lancetta dello strumento si 
sposterà verso il fondo scala denotando una resi
stenza pressoché minima, potremmo dedurre che 
il transistor è un NPN. 
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Fig. 11 Sarà sempre utile, individuata la categoria 
del transistor PNP o NPN, effettuare una contro
prova per evitare che il transistor non risulti in cor
tocircuito. Applicate quindi alla base dei transistor 
PNP il puntale negativo e controllate con il puntale 
positivo i terminali, collettori ed emettitori , a tran
sistor efficiente la lancetta andrà a fondo scala. 

Fig. 12 Per i transistors NPN - sempre con il pun
tale negativo sulla base - toccando con l'altro pun
tale il collettore e l'emettitore la lancetta dovrà r i 
velare unarésistenza molto elevata superiore ai 
0,5 megaohm, cioè lo strumento si dovrà compor
tare all'opposto di quanto indicato in f ig. 10. Se 
invece indicasse come nella fig. 10, nuovamente 
una bassa resistenza, il transistor è in corto. 

l ' emet t i to re , come appare ch iaro dal la f i g . 5, e 

qu ind i se vengono , per esemp io , imp iega t i c o m e 

ampl i f i ca to r i di BF avranno inser i to t ra il co l le t 

tore di uno di essi e la base del t rans is to r seguen 

te , un condensa to re di a c c o p p i a m e n t o che, es

sendo e le t t ro l i t i co , dovrà essere co l lega to r i 

spe t tando le sue po lar i tà . 

Da quan to de t to p r ima av remo al lora che il 

t e rm ina le negat i vo sarà r ivo l to verso il co l le t to re 

del p r imo t rans is to r e que l lo pos i t i vo verso la ba

se del secondo . 

Ques to f a t t o è deduc ib i le anche dal la f i g . 6 ne l 

la qua le sono r ipor ta t i anche dei condensa to r i di 

f i l t ro che, c o m e pote te notare , hanno il pos i t i vo 

che si co l lega al « + » del la pila ed il negat ivo che 

va a l l ' emet t i t o re del t rans is tor PNP. 

Se invece il t rans is to r è un NPN avv iene p ra t i 

camen te t u t t o il con t ra r io e c ioè la tens ione pos i 

t iva va al co l le t to re e quel la negat iva a l l ' eme t t i t o 

re, v is ib i le in f i g . 7. 

Natu ra lmen te anche il condensa to re di accop 

p i amen to e quel l i di f i l t ro , essendo e le t t ro l i t i c i , 

saranno r ispet ta t i nel la loro polar i tà ed andranno 

qu ind i inser i t i e s a t t am en te al con t ra r io de l l ' e 

semp io p recedente con dei PNP, c o m e r isul ta 

dal la f i g . 8. 

Ques to f a t t o , c ioè il saper d is t inguere il t i po di 

t ransistor , è impo r t an te perché se al pos to di un 

PNP noi inser iss imo in un c i rcu i to un N P N , o v i ce 

versa, c o r r e r e m m o il r ischio di met te re fuor i d 'uso 

il c o m p o n e n t e a l l ' i s tan te , qu ind i r isul ta sub i to 

ev idente la necessi tà di conoscere es a t t am en te il 
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t i po d i t rans is to r che i n tend iamo ut i l izzare, spe

c ia lmen te se di esso non s iamo in g rado d i r ico

noscere la sigla o non abb iamo la poss ib i l i tà di 

con t ro l la rne le cara t ter is t iche su d i un qua lche 

manua le . 

A ques to scopo si può provvedere t r am i t e il 

tes te r p red ispos to nella misura degl i O H M con 

una operaz ione ve ramen te mo l t o semp l i ce . 

Si d ispone il se le t tore del tes ter sul la posiz ione 

« O H M X 10 » e si co l legherà al t e rm ina le pos i t ivo, 

c o m e da f ig . 9, la base del t rans is to r che non sap

p i a m o se un NPN oppure un PNP. 

Col punta le negat ivo del tes ter si t o cche ranno 

po i a l t e rna t i vamen te il co l le t to re e l ' emet t i to re 

del t rans is to r sconosc iu to . 

A ques to pun to se esso è un PNP d o v r e m o r i 

levare una resistenza ohm ica m o l t o e levata , s u 

per iore c o m u n q u e ai 2 0 . 0 0 0 o h m , c o m e dal la 

f i g . 9 . 

Se invece si dovesse t ra t ta re di un NPN no te 

remo che l 'ago del lo s t r u m e n t o si sposterà verso 

il f o n d o scala, f i g . 10 , d e n o t a n d o con c iò una re

s istenza pressoché i r r i levante. 

Per magg io re sicurezza sarà auspicab i le ese

guire una con t rop rova che cons is te semp l i ce 

m e n t e nel l ' inver t i re la polar i tà dei pun ta l i c ioè 

alla base del t rans is tor verrà co l legato que l lo ne

ga t i vo e con quel lo pos i t i vo si t o cche ranno e m e t 

t i t o re e co l le t to re . 

Le f i gg . 11 e 12 s tanno ad indicare che il c o m 

p o r t a m e n t o de l l 'ago ind icatore del tes te r si dovrà 

c o m p o r t a r e esa t tamen te in m o d o con t ra r io alla 

prova p receden te , con una resistenza ohm ica 

m o l t o bassa per i PNP ed una invece m o l t o alta 

per quel l i NPN. 

Nel l 'e f fe t tuare quest i con t ro l l i dove te fare a t 

tenz ione a non con fondere il t e rm ina le del la Base 

con quel l i del Col le t tore e de l l 'Emet t i t o re , ma 

ques to non è cer to un p rob lema in quan to basta 

pensare che es is tono del le convenz ion i per cui 

da l l ' i nvo lucro del t rans is to r sconosc iu to si può 

r isal ire alla d ispos iz ione de i t e rm ina l i c o n f r o n t a n 

do lo con un al t ro conosc iu to che abbia le stesse 

cara t te r is t i che cos t ru t t i ve in quan to a f o r m e ugua 

li co r r i spondono sempre ugual i co l l egamen t i . 

P R O V A P E R U N T R A N S I S T O R « P N P » 

La prova cons is te nel col legare il pun ta le pos i 

t i vo del tester , p red ispos to in O H M X 1 .000 , alla 

BASE del t rans is to r qu ind i si me t t e in c o n t a t t o 

il pun ta le negat ivo pr ima con ['emettitore e poi 

con il collettore del lo s tesso (o v iceversa) in m o 

do da poter misurare la resistenza presente tra le 

g iunz ion i B-E e B-C. Fig. 13 . 

Perché il t rans is tor sia ef f ic iente occor rerà che 

Fig. 13 Quando avrete la matematica certezza che 
il transistor in prova è un PNP, commutate la por
tata dell'ohmetro in posizione X1000 e misurate
ne la resistenza offerta tra le giunzioni B-C e B-E. 
Se il transistor è efficiente la resistenza dovrà r i 
sultare sempre superiore ai 200 .000 ohm. Se tro
verete una rilevante differenza tra la resistenza of
ferta tra B-C e B-E potremmo dedurre che il transi
stor è difettoso. 

lo s t r u m e n t o ind icatore ci ind ich i un va lore s e m 

pre super iore ai 0,5 M e g a o h m . 

Pra t i camente ci t r o v e r e m o , a seconda dei t r a n 

s is tor imp iega t i , ad avere valor i d i 0,5 - 0 ,6 

M e g a o h m f ino a circa 1 M e g a o h m . 

Se al con t ra r io t rovere te dei t rans is to r che p re 

sen te ranno resistenze infer ior i , ad esemp io di 

2 0 0 . 0 0 0 o h m o anche meno , state pur cert i che 

le prestaz ioni o t ten ib i l i saranno senza d u b b i o 

m o l t o d iscut ib i l i in quan to ques to r isu l ta to ci 

most ra una cor ren te di fuga t roppo e levata, cosa 

che andrebbe a c o m p r o m e t t e r e in m o d o r i levan-
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te il buon f u n z i o n a m e n t o del p roge t to nel quale 

ques t i c o m p o n e n t i v e n g o n o inser i t i . 

Pot rebbe poi ver i f icars i il caso che vi sia una 

di f ferenza sostanzia le nel va lore presente t ra la 

g iunz ione B-E e quel la B-C, per esemp io che 

men t re per quel la B-C la resistenza r isul ta rego

lare, per la B-E sia di va lore infer iore a que l lo 

g ius to . 

Ciò sta a s ign i f icare che l 'emet t i to re è in perd i ta 

per cui anche ques to t rans is to r deve essere c o n 

s iderato inef f ic iente e andrà sos t i tu i to con uno 

nuovo. 

Poss iamo qu ind i conc ludere a f fe rmando che 

in l inea di mass ima possono cons iderars i buon i 

quei t rans is to r che abb iano una resistenza alle 

g iunz ion i super io re ai 0 ,5 M e g a o h m . 

P R O V A P E R T R A N S I S T O R N P N 

Se il t rans is to r sospe t to è un NPN la prova per 

accer tare la relat iva eff ic ienza cons is te in prat ica 

nella stessa che abb iamo appena v is to per i PNP 

so lamen te che questa vo l ta la Base andrà co l le 

gata al t e rm ina le negat i vo del tes ter men t re il 

co l le t to re e l ' emet t i to re andranno co l legat i al 

t e rm ina le pos i t i vo f ig . 14 . 

Premesso ques to poss iamo agg iungere che per 

i r isu l tat i non resta che cons iderare va l id i il m e 

t o d o di prova che abb iamo appena d iscusso m a n 

tenendo sempre c o m e base di ef f ic ienza una res i 

stenza alle g iunz ion i mai infer iore ai 0 ,5 

M e g a o h m . 

P R O V A D I C O N T I N U I T À 

N o n ra ramente ci è cap i ta to d ' imba t te rc i in 

t rans is to r v iz iat i da d i fe t t i di fabbr icaz ione, t r a n 

s istor nuov i che inser i t i in un c i rcu i to in iz ia lmente 

funz ionano c o n regolar i tà secondo le ca ra t te r i 

s t iche denunc ia te dal le Case cos t ru t t r i c i , ma dopo 

poch i m inu t i senza nessuna ragione apparen te 

cessano imp rovv i samen te la loro at t iv i tà causan

do non poch i g ra t tacap i a co loro che hanno avu to 

la sventura di esserne in possesso. 

N o r m a l m e n t e in quest i casi la causa è da i m 

putars i ad una in ter ruz ione interna nella g i u n 

zione B-E o B-C. 

Risulta ev idente c o m e e f fe t tuando una prova 

norma le si possa cadere in errore in quan to la 

sol i ta prova darà c o m e r isu l ta to una resistenza 

per a m b e d u e le g iunz ion i ben super iore ai fa t id ic i 

0 ,5 M e g a o h m . 

Per tan to mai c o m e in ques to caso v iene ad 

essere necessar ia la con t rop rova che ci dirà esat 

t a m e n t e se il t rans is tor è e f f ic iente oppure no. 

Fig. 14 Se il transistor è NPN sulla base appliche
remo invece il puntale NEGATIVO. L'ohmetro do
vrà sempre risultare nella posizione X1000. Se il 
transistor è efficiente dovremo rilevare tra le giun
zioni B-C e B-E valori sempre superiori ai 200 .000 
ohm. Sarà utile effettuare sempre una contropro
va invertendo la polarità del puntale applicato alla 
base, ottenendo in questi casi, la condizione indi
cata in fig. 10. 

Questa cons is te nel l ' inver t i re la po lar i tà dei 

pun ta l i , c o m e in f i g . 1 3 - 1 4 , re la t i vamen te ai due 

t ip i di t rans is to r NPN o PNP. 

Nella nuova condiz ione che v iene a crearsi a-

v r e m o che le g iunz ion i , t r ovandos i polar izzate 

d i r e t t amen te , p resenteranno dei va lor i resist iv i 

m o l t o bassi (compres i tra i 5 0 ed i 1 0 0 o h m ) . 

Se c iò non dovesse accadere e le g iunz ion i p re

sentassero invece dei va lor i resist iv i a l t iss imi 

(p ra t i camente inf in i t i ) anche dopo il c a m b i a 

m e n t o di po lar i tà sarà ch iaro che i n te rnamen te 

le g iunz ion i B-E o B-C r isu l te ranno in te r ro t te . 
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Fig. 15 Con il tester potrete anche individuare con 
facilità se il transistor in esame è un tipo al ger
manio o silicio. Noterete infatti dalle prove che ef
fettuerete che i transistors al germanio rispettando 
la polarità del puntale collegato alla base (positi
vo se PNP) ci indicherà sempre un valore ohmico 
che si aggira dai 0,5 a 1 megaohm. 

Fig. 16 I transistors al silicio invece misureranno 
tra base e collettore valori che si aggirano in media 
dai 1,5 ai 2 megaohm. È importante ricordarsi che 
se il transistor è NPN, che alla base occorrerà ap
plicare il puntale negativo. Se fosse un PNP il pun
tale positivo come indicato in f ig. 15. 

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

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

In c o m m e r c i o a t t ua lmen te non esiste nessun 

s t r u m e n t o che sia in g rado di ind icare in qua lche 

m o d o se un t rans is to r è al si l ic io oppure al ger

man io , eppure questa prec isaz ione può avere 

spesso la sua impor tanza in quan to la di f ferenza 

fra quest i due minera l i è sostanzia le per cui mo l t e 

vo l te anche di f ron te a cara t te r is t i che più o m e n o 

ana loghe un p roge t to cor redato da un c o m p o n e n 

te al s i l ic io darà cer t i r isu l ta t i , men t re con t r a n 

s istor al ge rman io ne può dare al tr i c o m p l e t a 

men te d ivers i . 

Eppure questa c lass i f icaz ione, sempre con l 'ap

por to del so l i to tester , è fa t t ib i le e noi ve ne ind i 

c h e r e m o c o m e . 

P ra t i camen te il t u t t o cons is te nel cont ro l la re 

il va lo re ' res is t i vo t ra la g iunz ione B-C secondo la 

sol i ta prassi app l i cando c ioè il punta le pos i t i vo del 

tes ter alla base del t rans is to r e quel lo negat i vo al 

co l le t to re , nel caso di t rans is to r PNP, ed inversa

men te co l legando il negat ivo del tes ter alla base 

ed il pos i t i vo al co l le t to re con un N P N . 

Per i t rans is to r al Ge rman io n o t e r e m o al lora 

un va lore d i resistenza ohm ica aggi rantes i t ra i 

0 ,5 ed i 1 M e g a o h m f ig . 15 men t re per i t r ans i 

stor al S i l ic io de t to valore var ietà invece dai 1,5 

ai 2 M e g a o h m f ig . 1 6. 

Qu ind i c o m e pote te cons ta tare le operaz ion i da 

comp ie re non sono ce r tamen te di d i f f i co l tà ta le 

da scons ig l ia rne l 'e f fe t tuaz ione, specie in cons i 

deraz ione dei benef ic i che se ne possono o t 

tenere . 
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P R O V A P E R T R A N S I S T O R A 4 T E R M I N A L I 

Per stabi l i re se un t rans is to r a 4 t e rm ina l i , vale a 

dire p rovv is to di sche rmo , è ef f ic iente oppure no 

non si dovrà fare a l t ro che procedere nel lo s tesso 

m o d o con il quale si con t ro l l ano i no rma l i t r ans i 

s tor a 3 te rm ina l i , cu rando na tu ra lmen te di esc lu 

dere dal le misure il t e rm ina le in sov rapp iù . 

L'unica di f ferenza r iscontrabi le è insita nel va lo 

re resist ivo r isu l tante dal le misuraz ion i , va lore che 

men t re nei t rans is tor norma l i deve essere p ra t i 

camen te uguale in t u t t e e due le g iunz ion i , nei 

t rans is tor a 4 te rm ina l i r isul terà di circa 2 0 0 . 0 0 0 

o h m nella g iunz ione t ra base ed eme t t i t o re e 

rego la rmente tra i 0 ,5 e 1 M e g a o h m tra base e 

co l le t to re , c o m e da f i g . 1 7. 

Questa prova può g iungere ut i le anche per d i 

s t inguere in quest i t ip i di t rans is tor qua le il c o l 

le t tore e qua le l ' emet t i to re , propr io cons iderando 

il d iverso va lore resist ivo presente tra le g i u n 

z ioni . 

Per il resto v i gono sempre le precisazioni f a t t e 

a p ropos i to degl i al t r i t ip i di t rans is tor , c ioè quel le 

relat ive alla conness ione dei punta l i del tes ter in 

r i f lesso al t i po del sem icondu t t o re , se PNP o 

NPN. 

Fig. 17 Nei transistors a 4 terminali, cioè provvi
sti dello schermo, il puntale collegato alla base r i 
spetterà le condizioni già precisate per i tipi PNP 
o NPN soltanto che in questo caso il valore ohmico 
tra B-C dovrà risultare sempre superiore a quello 
tra B-E. 

Fig. 18 Sapendo che tra base e collettore il valore 
medio si aggira da 0,5 ad 1 megaohm e quello tra 
base ed emettitore all'incirca sui 200 .000 ohm, 
potremo con facilità individuare anche i tre termi
nali B-C-E. Anche per questi transistor sarà sempre 
utile effettuare una controprova invertendo la pola
rità del puntale collegato alla base. 
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L'INTEGRATO PA• 246 

Fig. 1 - L' integrato 
PA.246 si presenta in 
pratica come appare in 
questa fotograf ia . 

Come o r m a i un fa t t o ab i tud inar io , anche ques to 

mese d e d i c h i a m o qua lche pagina del la nostra r i 

v ista al lo s tud io di un a l t ro c i rcu i to in tegra to ed 

abb iamo sce l to al lo scopo un nuovo mode l lo del la 

General Electr ic, il P A - 2 4 6 , un in tegra to di BF 

che può forn i re una potenza di 5 W a t t su una i m 

pedenza di 1 6 o h m . 

La mot i vaz ione del la nostra scel ta non è cer to 

da impu ta rs i ad una par t ico lare s impat ia per la 

General Electr ic, ma p iu t t os to dal la conv inz ione 

di presentare qualcosa che interessi p ra t i camen te 

i nostr i le t to r i , t an to più che de t to in tegra to è ab

bastanza reper ib i le anche in I tal ia. 

Ques to mode l l o può essere cons idera to c o m e 

la prosecuz ione natura le di quel l i che a b b i a m o f i 

nora p resen ta to po tendo egl i fo rn i re una potenza 

di 5 W a t t , con una d is tors ione a rmon ica to ta le di 

appena lo 0 ,7%, fa t to r i quest i che lo rendono q u a 

l i f icato per amp l i f i ca to re HI-FI di med ia potenza. 

Coloro qu ind i che avessero la possib i l i tà di p ro 

curarse lo possono con esso realizzare un o t t i m o 

ampl i f i ca to re di BF mo l t o c o m p a t t o , t an to più che, 

c o m e v e d r e m o , anche i c o m p o n e n t i da inserire e-

s te rnamen te non sono m o l t o numeros i , e con dei 

r isu l tat i abbastanza sodd is facent i e c o m e potenza 

e c o m e qual i tà di r iproduz ione. 

Dopo quest i brevi p re l im inar i , sperando di avere 

con essi r isvegl iato il vos t ro interesse, poss iamo 

senza indug io cominc ia re la nostra t ra t taz ione 

de l l ' i n tegra to P A - 2 4 6 . 

Fig. 2 - Nel disegno possiamo ol t re alle dimen
sioni espresse in mm. individuare i vari ter
minali di uti l izzazione in base alla tacca di r i fe
r imento presente ad un estremo del corpo (il 
disegno è ingrandito 2 vol te , M signif ica 
« massa ») . 

L ' I N T E G R A T O P A - 2 4 6 

Di t i po mono l i t i co , ques to in tegra to si presenta 

so t to f o rma di un con ten i to re p last ico e con a-

spe t to es terno c o m e appare nella fo togra f ia di 

f ig . 1 . 

In f ig . 2 invece ve lo abb iamo r ipor ta to in d ise

gno st i l izzato p resen tandove lo so t to i d ivers i pun t i 

di v ista co r reda to del le d imens ion i e f fe t t ive e del la 

numeraz ione dei p ied in i di ut i l izzazione. 
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della GENERAL ELECTRIC 

Fig. 3 • Nel l ' in terno 1 del c i rcu i to integrato 
PA.246 sono present i , come vis ib i le in disegno, 
7 t ransistor , 5 diodi e 4 resistenze. I numeri 
indicati sul per imetro del disegno corr ispon
dono ai terminal i d'uscita indicat i in f ig . 2. 

Le a let te cent ra l i , di d imens ion i magg io r i r ispet

t o agl i al t r i t e rm ina l i sono quel le che p rovvedono 

al ra f f reddamento de l l ' i n tegra to duran te il f unz io 

n a m e n t o e dov ranno essere co l legate a dei rad ia

tor i ada t t i , ma su ciò t o r n e r e m o par lando del la 

real izzazione prat ica di un ampl i f i ca to re . Dal le d i 

mens ion i d ' i n g o m b r o di ques to in tegra to poss ia

m o dedur re una del le qual i tà sal ient i di ques to 

p rodo t to del la tecn ica moderna : in fa t t i f acendo un 

rappor to tra lo spazio occupa to da un c i rcu i to i n 

teg ra to ed un c i rcu i to t rad iz iona le ( inc ludendo in 

questa denominaz ione anche i c i rcu i t i s tampat i ) 

t r ove remo che, a par i tà di prestazioni g l i in tegra t i 

p e r m e t t o n o una economia di vo l ume che va da 

un m i n i m o di 5 vo l te ad un mass imo di 2 0 vo l te . 

L'unica precauz ione, m o l t o impo r t an te , q u a n d o 

si dec ide un m o n t a g g i o con un c i rcu i to in tegra to 

cons is te in una a t ten ta cons ideraz ione dei co l le 

gamen t i per i numeros i t e rm ina l i secondo il ser

v iz io che ne vog l i amo o t tenere . 

Questo perché un co l l egamen to er ra to po t reb 

be costare la comp le ta ed inappel lab i le messa 

fuor i uso del c o m p o n e n t e con ovvia necessi tà di 

p rovvedere alla sua sos t i tuz ione , per cui sarà bene 

fare a t tenz ione alle is t ruz ioni che noi a l l egh iamo 

di so l i to ad ogn i in tegra to che vi p r o p o n i a m o . 

Le carat ter is t iche di f u n z i o n a m e n t o del P A - 2 4 6 

sono quel le che abb iamo r ipor ta to nella tabel la 
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Tabel la n. 1 

Tens ione m a s s i m a di a l imentaz ione • — = 3 7 vo l t 
Tens ione norma le di a l i m e n t a z i o n e - — = 3 4 vo l t 
Corrente di u s c i t a . — = 1 ,25 a m p e r e m a s s i m i 
Diss ipaz ione a 7 0 °C- - 5 w a t t 
Tens ione d 'ent ra ta c o n R6 uguale a 0 o h m - — — = 1 2 mi l l i vo l t 
Tens ione d 'ent ra ta c o n R6 di 6 . 8 0 0 o h m — = 1 8 0 m i l l i v o l t 
D is tors ione a 1 .000 hertz e 5 w a t t - 0 , 7 % 
Corrente di r iposo — = 1 0 m i l l i a m p e r e 
Risposta in f requenza a m e t à potenza — = da 3 0 hertz a 1 0 0 . 0 0 0 hertz a - 3 d B 
Livel lo di r u m o r e a 5 w a t t • — = 7 0 d B t ra i 3 0 e i 1 0 0 . 0 0 0 hertz 
R e n d i m e n t o alla m a s s i m a p o t e n z a . - 5 8 % 
T e m p e r a t u r a di f u n z i o n a m e n t o - - da 5 5 ° C a + 1 2 5 ° C 

n. 1 ed è suf f ic iente darvi una scorsa per dedur re 

le possib i l i tà ve ramen te degne di cons ideraz ione 

di ques to in tegra to . 

CIRCUITO ELETTRICO 

il c i rcu i to e le t t r ico del P A - 2 4 6 è v is ib i le in f i g . 

3 e, c o m e pote te cons ta ta re , esso cons is te in 

un comp lesso f o r m a t o da 7 t rans is tor , 4 res is ten

ze e 5 d iod i , per cui r isulta di una es t rema s e m p l i 

c i tà . 

Lo s tad io d i ent rata è cos t i t u i t o da un c o m p l e s 

so d i f ferenzia le f o r m a t o dai due t rans is to r TR1 

e TR2 dove il segnale da ampl i f i care v iene app l i -

ca toa l la base del t rans is to r T R 1 , che si t rova in 

c o l l e g a m e n t o con il t e rm ina le d 'ent ra ta n. 14 , 

men t re alla base del t rans is to r T R 2 , a t t raverso il 

t e rm ina le n. 13 al quale essa è d i r e t t amen te co l 

legata, va inser i ta la tens ione di con t ra reaz ione 

pre levata da l lo s tad io f ina le d 'usc i ta . 

Gl i eme t t i t o r i di quest i due t rans is tor sono co l 

legat i tra di loro e a t t raverso una resistenza si 

co l legano a massa (p iedino n. 8 ) . 

Lo s tad io f ina le d 'usc i ta è a s immet r i a c o m p l e 

men ta re cos t i tu i to da due t rans is tor NPN T R 6 -

T R 7 . 

Da notare che, ad esc lus ione di T R 3 , t u t t i i t r a n 

s is tor sono degl i N P N ; l 'unico PNP, e c ioè T R 3 , 

serve in ques to c i rcu i to c o m e inver t i tore di fase. 

Al la polar izzazione del lo s tesso s tad io di usc i ta 

p rovvede la serie di d iod i che si t rova inser i ta co 

me car ico di co l le t to re del t rans is tor T R 2 , men t re 

l 'a l t ro d iodo che appare nel c i rcu i to , que l lo che si 

t rova pos to sul c i rcu i to d ' eme t t i t o re di T R 5 , per

me t t e di stabi l izzare la cor rente di polar izzazione 

del lo s tad io d 'usc i ta . 

Questa cor rente , che so t to una a l imentaz ione 

di 3 4 vo l t è man tenu ta su valor i di circa 10 mA, 

grazie a l l 'az ione del sudde t to d iodo r isul ta p ropor 

z ionale alla tens ione d 'a l imentaz ione . 

Il car ico necessar io , per o t tene re la mass ima 

potenza di 5 w a t t fo rn ib i le dal P A - 2 4 6 so t to una 

tens ione di a l imentaz ione di 3 4 vo l t , deve avere 

una impedenza d i 1 6 o h m . 

Fig. 4 - C i rcui to e le t t r ico di un ampl i f icatore 
da 5 Wat t con integrato PA.246. Per ot tenere in 
uscita la potenza r ichiesta i l segnale da appli
care ai terminal i di entrata deve avere min imo 
150 mi l l i vo l t , quindi per segnali d i potenza infe
r ior i occorre far precedere a l l ' integrato uno 
stadio preampl i f icatore . 

R1 = 680.000 ohm 
R2 = 75.000 ohm 
R3 = 18.000 ohm 
R4 = 330.000 ohm 
R5 = 82.000 ohm 
R6 = 6.800 ohm (vedi tabel la n. 1) 
R7 = 22 ohm 
C I = 330.000 pF. 
C2 = 1.000 pF. 
C3 = 500 mF. e let t r . 50 Vol t 
C4 = 47.000 pF. 
C5 = 5 mF. e le t t ro l i t ico 
Al topar lante da 16 ohm 
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A L C U N I M O N T A G G I D E L L ' I N T E G R A T O P A - 2 4 6 

Il m o n t a g g i o più sempl i ce per far funz ionare 

il P A - 2 4 6 c o m e ampl i f i ca to re di BF è que l lo che vi 

abb iamo presen ta to in f ig . 4 . 

Innanz i tu t to p r e m e t t i a m o che ques to m o n t a g 

g io , per fo rn i re t u t t a la potenza di cu i l ' in tegrato è 

capace, necessi ta di un segnale d ' ingresso che 

abbia una tens ione di c i rca un cen t ina io di m i l l i -

vo l t , o t ten ib i l i quest i dal lo s tad io r ivelatore di una 

radio in A M o F M , oppure ancora da un p ick -up 

p iezoe le t t r ico o ceramico . 

Per al t re f on t i di segnale meno po ten t i sarà o p 

po r tuno r icorrere al l 'ut i l izzazione di un sempl i ce 

appara to p reampl i f i ca to re che elevi la tens ione 

d ' ingresso a l l ' i n tegra to f i no ai circa 0,2 vo l t neces

sari per una buona ampl i f i caz ione. 

Come an t i c ipa to , l 'a l topar lante da inserire in 

usci ta dovrà avere una impedenza carat ter is t ica di 

16 o h m ed una potenza di a lmeno 6 w a t t . Ovv ia 

men te si può r icorrere alla comb inaz ione in serie 

od in para l le lo di d iversi e l emen t i , sempre t enendo 

presente che le carat ter is t iche di potenza e di i m 

pedenza devono cor r ispondere ai valor i enunc ia t i . 

Il segnale da ampl i f i care v iene inser i to in en t ra 

ta , sul t e rm ina le n. 14 , t r am i t e un condensa to re 

da 3 3 0 . 0 0 0 p F ( C 1 ) . 

Le resistenze R1 ed R2 servono per polarizzare 

la base del t rans is to r T R 1 . 

Le resistenze R4 ed R5, inser i te nel c i rcu i to di 

con t ro reaz ione, conco r rono a f issare il potenzia le 

di base del t ransistor TR2 e in conseguenza anche 

del punto di col legamento comune a l l 'emet t i to re 

del t rans is tor TR5 ed al co l le t to re di T R 7 . 

In ques to pun to , che al t ro non è che il t e rm ina le 

n. 7 de l l ' i n tegra to , la tens ione presente deve es

sere esa t t amen te la metà di quel la di a l imen ta 

zione (con una a l imentaz ione di 3 4 vo l t , sul ter 

mina le n. 7 d o v r e m m o leggere 1 7 vo l t ) . 

Inf ine la s tabi l i tà de l l ' amp l i f i ca to re è assicurata 

da l l ' i nser imento del condensa to re C2 inser i to tra 

i te rm ina l i n. 1 e 7 e del condensa to re C5 che fa 

par te del c i rcu i to di cont roreaz ione. 

In f ig . 5 p resen t iamo uno schema che, con a l 

cune p iccole mod i f i che r ispet to al m o n t a g g i o pre

ceden te , pe rme t te di co l legare un capo de l l ' a l to 

par lante alla massa senza che le cara t te r is t i che 

pr incipal i del montaggio vengano ad essere alte

rate, eccezion fatta per l ' impedenza d'entrata. 

Il m o n t a g g i o di quest i amp l i f i ca to r i p u ò essere 

e f fe t tua to nel m o d o che credete p iù oppo r t uno , 

c ioè con un consue to cab lagg io a f i lo oppure , se 

des iderate p iù ord ine e compat tezza , anche su cir

cu i to s t a m p a t o . 
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Sul cab lagg io a f i lo nul la da d i re, so lo che , c o m e 

abb iamo accenna to al l ' in iz io de l l 'a r t i co lo , l ' in te

gra to va p ro te t t o dal su r r i sca ldamento a t t raverso 

una alet ta di ra f f reddamen to necessaria a d isper

dere l 'eventuale eccess ivo calore p rodo t t o d u r a n 

te il f u n z i o n a m e n t o . 

L t jd imens ion i di ques to radiatore devono esse

re ta l i che l 'area m i n i m a ut i le per la d ispers ione 

del calore sia di circa 2 5 cen t ime t r i quadra t i . 

Qualora invece p ropendes te per la real izzazione 

di un amp l i f i ca to re su c i rcu i to s t a m p a t o , sarà 

vos t ro c o m p i t o d isegnarne uno, e la cosa non 

p resen ta -d i f f i co l t à par t ico lar i , nel quale tu t t i i 

c o m p o n e n t i s iano co l legat i nel lo s tesso m o d o che 

appare ev iden te dal c i rcu i to e le t t r ico. Per il raf

f r e d d a m e n t o noi v i cons ig l i amo di ut i l izzare due 

radiator i al pos to di uno solo che and ranno f issat i 

al le due a le t te d i ra f f reddamento de l l ' i n tegra to 

med ian te sa lda tura : in ques to caso le d imens ion i 

del le piastre d i ra f f reddamen to devono essere 

cadauna circa metà d i quel le per l 'a letta unica e 

devono essere sagoma te in m o d o che non v e n g a 

no in c o n t a t t o con i t e rm ina l i di ut i l izzazione. 

C O N D I Z I O N I P R A T I C H E D ' I M P I E G O 

D E L L ' I N T E G R A T O P A - 2 4 6 

C o m e a f fe rma to al t re vo l te , le var iaz ion i di t e m 

peratura hanno di so l i to una cer ta inf luenza sul le 

cara t te r is t i che di f u n z i o n a m e n t o di un amp l i f i ca 

t o re ; o rbene, nel caso di ques to in tegra to , ques to 

fa t to re che rappresenta quas i una no rma , p ra t i ca

men te non esiste. 

In fa t t i la s t ru t tu ra mono l i t i ca del P A - 2 4 6 e l ' im

p iego dei d iod i compensa to r i d i cui esso è p rovv i 

sto p e r m e t t o n o una eccezionale s tabi l i tà di f u n 

z i onamen to insens ib i lmen te agl i scart i di t e m p e 

ratura anche in presenza del le es t reme cond iz io 

ni . 

p a g . 6 3 0 

Fig. 5 - Se desiderate che un capo dell 'alto- R6 = 6.800 ohm (vedi tabella n. 1) 
parlante r isu l t i col legato alla massa è neces- R7 = 1.000 ohm 
sario modi f icare il c i rcu i to presentato prece- R8 = 22 ohm 
dentemente con il presente. . C1 = 220.000 pF. 

: C2 = 1.000 pF. 51 =
 ll°A°r.?P u h m C 3 = 50 mF. e le t t ro l i t ico 

R2 = 75.000 ohm C 4 = 5 m F e le t t ro l i t i co 
R3 = 18.000 ohm C 5 = 4 7 0 0 0 p F 

52 = ? h m C 6 = 50" m F - e le t t ro l . 50 Vol t 
R5 = 82.000 ohm Al topar lante da 16 ohm 



Tutt i i le t tor i che hanno necessità di ef fet tuare 
cambi , vendi te , o r icerca di materiale vario, po
tranno avvalersi di tale rubrica. Le inserzioni sono 
completamente gratui te . Non sono accettat i an
nunci di carattere commerc ia l i . La r iv ista non si 
assume nessuna responsabi l i tà su qualsiasi con
testazione che dovesse sorgere tra le part i inte
ressate o sul contenuto del tes to . Gli abbonati 
potranno usufru i re di questa rubrica senza nes
suna l imitazione di tes to , i le t tor i non abbonati , 
dovranno l imi tare i loro annunci a sole 35 parole, 
indirizzo escluso. 

vendo - acquisto - cambio 

[ 1 V E N D 0 s c h e d e O l i ve t t i c o n sopra 2 X 2 N 7 0 8 p iù re

s i s tenze ecc. a L. 3 0 0 . T r a n s i s t o r s p r o v a t i p r i m a d e l 

l ' inv io , al p r i m o che m i sc r i ve . S e n s i b i l i s s i m o aud io re l é 

(sca t ta co l r u m o r e d i un passo a 2 0 e p iù me t r i ) 7 t r a n s . 

L 1 6 . 0 0 0 - F o n o m e t r o 5 t rans . L 1 0 . 0 0 0 - G a d g e t s 

d i o g n i t i p o : s i rene , a l l a r m i , s p a u r a c c h i , l i s t i no a r i ch ie 

s ta . Tra l 'a l t ro una l a m p a d i n a « m a g i c a » che si a c c e n d e 

c o n un. . . c e r i n o . T r a s m e t t i t o r e M.F. L. 2 . 0 0 0 . 

S ig . L A N F R A N C O L O P R I O R E - V ia R. Fuc in i , 3 6 -

5 6 1 0 0 Pisa. 

• CERCO r i cev i to r i f u n z i o n a n t i in M F su l le s e g u e n t i f r e 

q u e n z e : 2 0 - 2 8 M h z - 2 7 - 5 0 M h z - 7 0 - 8 0 M h z . Funz io 

n a n t i in M A da 1 a 1 4 6 M h z . Spec i f i ca re c o n d i z i o n i 

d i f u n z i o n a m e n t o e re la t i v i prezz i . D i s p o s t o e v e n t u a l 

m e n t e ad e f f e t t ua re c a m b i o co l m a t e r i a l e in m i o p o s 

sesso . 

S i g . ELIO BELLEN. v ia V a n d a l i n o , 9 - 1 0 1 4 1 T o r i n o . 

i iCERCO d i sch i a 3 3 e 4 5 gi r i deg l i S h a d o w s , p a g o in 

c o n t a n t i p u r c h é in b u o n o s t a t o . R i s p o n d o . a c h i u n q u e 

m i sc r i va . 

S ig . F U R I O G H I S O - V ia G u i d o B o n o , 2 8 / 7 - 1 7 1 0 0 

S a v o n a . 

' i N U O V O O . M . , c e r c o t r a s m e t t i t o r e per le g a m m e ra-

d i a n t i s t i c h e e re la t i vo r i cev i t o re , anche a u t o c o s t r u i t i . 

Inv ia re o f fe r ta c o n desc r i z i one de l le a p p a r e c c h i a t u r e a: 

S ig . G. A R U F F O - V ia C is te rna n. 6 - C a s a l b o r d i n o . 

• CEDO t r a n s i s t o r s nuov i - A e s a u r i m e n t o t i p o AF114 

- 1 1 5 OC 5 8 L. 1 5 0 c a d . t i p o OC 7 1 , A C 1 2 5 , A C 1 2 8 , 

L. 1 0 0 c a d . - P a g a m e n t o a n t i c i p a t o t r a m i t e vag l ia b a n 

ca r i o o p o s t a l e + L. 5 0 0 per spese di sped i z i one . 

A c q u i s t o o c a m b i o c o n il s o p r a d e t t o m a t e r i a l e , r i v is te 

a r r e t r a t e d i « Q u a t t r o Cose I l l us t ra te » - Sc r i ve re pe r ac 

c o r d i . 

S ig . E M A N U E L E DI LEO - V i c o l o C a l d o m a i n. 1 6 -

9 0 1 3 4 P a l e r m o . 

I ' A T T E N Z I O N E . P o s s e g g o i s e g u e n t i appa ra t i c h e d e s i 

d e r o v e n d e r e , s c o p o i m m e d i a t o real izzo. Garanz ie d i s e 

r ie tà ed espe r ienza . V e n d o u n ' a m p l i f i c a t o r e de l b a t t i t o 

c a r d i a c o L. 8 . 0 0 0 , a m p l i f i c a t o r e d i B.F. 4 W a L. 8 . 0 0 0 , 

a m p l i f i c a t o r e H I -F I 15 W Lire 15.000 a m p l i f i c a t o r e 

H I -F I 3 0 - 4 0 - 7 0 W L. 2 2 . 0 0 0 , a l i m e n t a t o r e p e r lo s t e s 

so L. 8 . 0 0 0 , c a p a c e di f o r n i r e 5 0 V. V e n d o a n c h e in 

ki t a l l ' 8 5 % . R i c h i e d e t e no t i z ie p a r t i c o l a r e g g i a t e ! R i 

s p o n d o a t u t t i ! ! ! 

S i g . U GLI ETTI G I U S E P P E - V ia Leone X I I I n. 7 -

M i l a n o . 

CERCANSI 30 COLLABORATORI 
C o m e a v r e t e p o t u t o c o n s t a t a r e , i p r o g e t t i c h e a p p a i o n o s u l l a r i v i s t a N u o v a E l e t t r o n i c a , 
u n a v o l t a r e a l i z z a t i , f u n z i o n a n o t u t t i e i m m a n c a b i l m e n t e c o n e s i t o p o s i t i v o . Il m o t i v o d i t a l e 
s u c c e s s o è d o v u t o u n i c a m e n t e a l f a t t o c h e e s s i , p r i m a d i e s s e r e p u b b l i c a t i , a d i f f e r e n z a d i 
o g n i a l t r a p u b b l i c a z i o n e , v e n g o n o r e a l m e n t e r e a l i z z a t i e s o t t o p o s t i ad u n s e v e r i s s i m o c o l 
l a u d o , c h e p e r i p r o g e t t i p i ù i m p e g n a t i v i , p u ò p r o l u n g a r s i a n c h e p e r p i ù s e t t i m a n e . 
T u t t o q u e s t o , o v v i a m e n t e , c i c o m p o r t a u n a e n o r m e p e r d i t a d i t e m p o , c h e p o t r e m m o e v i t a r e 
s e p u b b l i c a s s i m o s o l t a n t o p r o g e t t i t e o r i c i d i d u b b i o i n t e r e s s e . P o i c h é t a l e s o l u z i o n e n o n è 
a n o i g r a d i t a , e p e n s i a m o n o n lo s i a n e m m e n o p e r i l l e t t o r e , p e r a c c e l e r a r e i n o s t r i p r o 
g r a m m i d i l a v o r o , a b b i a m o n e c e s s i t à d i u n c o n g r u o n u m e r o d i c o l l a b o r a t o r i , p o s s i b i l m e n t e 
in z o n a , p e r m o n t a r e t u t t e l e s e r i e d e i p r o t o t i p i d a n o i s t u d i a t i ( a m p l i f i c a t o r i H I - F I , r i c e 
t r a s m e t t i t o r i s u i 27 e 144 M H z ^ r a d i o c o m a n d i , r i c e v i t o r i e t r a s m e t t i t o r i i n S S B , s t r u m e n t i d i 
m i s u r a , a p p a r e c c h i a t u r e s p e c i a l i ad u l t r a s u o n i e c c . e c c . ) in m o d o da p o t e r d e d i c a r e p i ù 
t e m p o al c o l l a u d o o a l l e m o d i f i c h e d i p e r f e z i o n a m e n t o . 

G l i i n t e r e s s a t i ( i l l a v o r o p u ò e s s e r e e s e g u i t o a n c h e a d o m i c i l i o ) p o t r a n n o s c r i v e r e o p r e 
s e n t a r s i p r e s s o la n o s t r a s e d e s i t a in v i a C r a c o v i a 21 - B O L O G N A ( z o n a S. L a z z a r o d i 
S a v e n a ) . 
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I A C Q U I S T O c o r s o di r a d i o t e c n i c a d e l l ' I s t i t u t o T e c n i c o 

I n te rnaz iona le - V a r e s e . V e n d o B o b i n a t r i c e usata a s p i 

re pa ra l le le per f i l i da 0 , 0 5 a 1 m m . V e n d o r iv is te a r re 

t r a t e d i e l e t t r o n i c a in g e n e r e . V e n d o p i ega t r i ce a m a n o 

da m m . 1 , pe r la c o s t r u z i o n e d i t e l a i , c o f a n e t t i e m o l t i 

a l t r i l avor i . Un i r e f r a n c o r i s p o s t a , i nd i r i zzando a: 

S i g n o r M A R S I L E T T I A R N A L D O - 4 6 0 2 1 B o r g o f o r t e -

M a n t o v a . 

! J V E N D O o c a m b i o c o n m a t e r i a l e rad io e f o t o il s e 

g u e n t e m a t e r i a l e : m a c c h i n a f o t o g r a f i c a a las t re e pe l l i 

co le p iane 9 X 1 2 obb ie t t i vo S c h n e i d e r R a d i o n a r 6 , 3 / 

1 3 5 m m . o t t u r a t o r e Va r i o , o t t i c a d e c e n t r a b i l e , c o r r e d a 

ta 5 1 p o r t a l a s t r e , v e t r o s m e r i g l i a t o e b o r s a , t a n k un i ve r 

sale J o b o per t u t t i i f o r m a t i d i pe l l i co la , Tag l i e r i na 2 5 

c m . d ivers i a p p a r e c c h i p e n t a v a l v o l e f u n z i o n a n t i , 2 a l 

t o p a r l a n t i 1 0 W 8 O h m 3 0 - 4 0 0 0 Hz, RTX M K 5 2 / I I 

p e r f e t t o , c o m p l e t o v a l v o l e r i cez ione e t t r a s m i s s i o n e , a l i 

m e n t a z i o n e e b o c c h e t t o n i i ng resso a l i m e n t a z i o n e i n 

g resso m i c r o : i ng resso a n t e n n a ed usc i t a cu f f ia ( m i c r o 

f o n o , cu f f ia e a n t e n n a n o n c o m p r e s i ) . 

B l o c c o di un c e n t i n a i o d i v a l v o l e , res i s tènze , c o n d e n 

sa to r i d i t u t t i i t i p i , c e d o per cessa ta a t t i v i t à . 

Cerco s i n t o n i z z a t o r e A M - M F , i n g r a n d i t o r e f o r m a t o m i 

n i m o 6 X 9 ed e s a m i n o o f f e r t e a l t ro m a t e r i a l e . 

S ig . P R A M P 0 L I N I L U I G I - V ia Rosa R a i m o n d i , G a r i 

ba ld i 4 2 - 0 0 1 4 5 R o m a te l . 5 1 3 7 3 2 9 

1 I C E D O m a t e r i a l i a prezzo di rea l izzo, in b l o c c o o s fus i 

- prezzi t r a t t a b i l i - 2 3 va l vo l e a L. 5 0 0 l 'una - 5 p a c c h i 

l a m i e r i n i pe r t r a s f o r m a t o r i d i v a r i o w a t t a g g i o L. 2 0 0 0 -

A n n a t a 1 9 6 6 S i s t e m a A L. 2 . 0 0 0 - 7 r i v is te d i r a d i o 

t e c n i c a L. 5 0 0 - m o t o r e e l e t t r i c o V. 2 2 0 L 2 . 0 0 0 - 2 

rea t to r i pe r t u b i f l u o r e s c e n t i L. 2 . 0 0 0 - 4 M . F. pe r r i ce 

v i t o r i a va l vo l e L. 1 . 0 0 0 - U n a u t o t r a s f o r m a t o r e da 3 0 

W . L. 5 0 0 - 2 t r a s f o r m a t o r i d i usc i ta pe r v a l v o l e 6 V 6 

L. 1 . 0 0 0 - un c o n d e n s a t o r e pe r RX a va l vo l e 2 S E Z I O N I 

O M e OC L. 5 0 0 - 1 0 0 res is tenze L. 1 . 5 0 0 - 5 0 c o n 

d e n s a t o r i L. 2 . 0 0 0 - prese J a c k m a n o p o l e , p o t e n z i o 

m e t r i L. 3 . 0 0 0 - 1 0 d i o d i zener e r i ve la to r i L. 1 . 0 0 0 -

2 a l t o p a r l a n t i L. 1 . 0 0 0 . 

S i g . R I V A B E L L A S I L V A N O - V ia G o i t o , 2 - 2 7 0 2 9 V i 

g e v a n o - Pav ia . 

I 1 V E N D O R e g i s t r a t o r e Ph i l ips E L / 3 3 0 2 n u o v o , G i r a d i 

sch i 4 v e l o c i t à p o r t a t i l e , M o b i l e bass - re f l ex 8 W . 4 0 -

1 8 . 0 0 0 Hz, Sega c i r co la re p iù m o l a s m e r i g l i o . C a r a b i 

na a u t o m a t i c a a r i pe t i z i one , T e s t e r I C E / 6 8 0 ; E s p o s i m e 

t r o ICE, F lash, C o n t a g i r i e l e t t r i c o per a u t o , A c c e n s i o n e 

e l e t t r o n i c a pe r a u t o 12V. , Raso io e l e t t r i c o R e m i n g t o h , 

P r e a m p l i f i c a t o r e ed a m p l i f i c a t o r e BF . a l ta f e d e l t à , F ru l 

l i no G O - G O , S p e z z a t u r e f r a n c o b o l l i , m a t e r i a l e va r i o , 

A u t o t r a s f o r m a t o r i , 3 0 t r a n s i s t o r s p iù 5 0 c o n d e n s a t o r i 

L. 3 . 0 0 0 , Eseguo ino l t re m o d i c o c o m p e n s o i m o n t a g g i 

e l e t t r o n i c i de l la R iv is ta . 

S i g . G A E T A N O G I U F F R I D A - V ia A . V o l t a , 13 -

9 5 0 1 0 S. V e n e r i n a (Ca tan ia ) . 

1 l E S E G U O c i r cu i t i s t a m p a t i f o t o i n c i s i in res ina f e n o l i c a 

L. 6 c m q . e v e t r o res ina L. 9 c m q . inv ia re il d i s e g n o in 

scala 1:1 su qua ls ias i t i p o d i ca r ta . U l te r i o r i i n f o r m a z i o 

ni v e r r a n n o i nv i a te g ra t i s a t u t t i co l o ro che ne f a r a n n o 

r i ch ies ta . 

S i g . T O N I N O DE C A R O L I S - V ia To r re A l e s s a n d r i n o , 1 

- 0 0 0 5 4 F i u m i c i n o ( R o m a ) . 

• O F F R O c o p p i a RX T X H i t a c h i , 1 5 t r a n s i s t o r i , 2 7 m h z , 

2 cana l i a u a r z a t i , RX s u o e r e t e r od i na . c o m p l e t i d i bor

se in pe l le , au r i co la r i , in p o r t a t a reale g a r a n t i t a : 8 0 K m . 

in m a r e , 4 0 K m . in c a m p a g n a , 2 0 in c i t t à - M O D 1 3 3 0 , 

a l i m e n t a z i o n e c o n 8 t o r c e da 1,5 V o l t , no ise l im i te r , 

s q u e l c h , v o l u m e s t - b y , peso Kg . 1,3 c a d . c o n p i le , a 

so le L. 8 5 . 0 0 0 (la c o p p i a ) N U O V I (1 m e s e d a l l ' a c q u i 

s to) . 

O F F R O RX T X 1 4 4 m h z , L,8 w a t t a n t e n n a , no ise l i m i -

te r , S. M e t e r , A F g a i n , V o l u m e c o n t r o l . Par te T X ; t r a 

s m e t t i t o r e RC e l e t t r o n i c a ; Par te RX: t e l a i e t t i Ph i l i ps ; 

N U O V O , c o n t e n u t o in e l e g a n t e c o n t e n i t o r e Ganzer l i , 

c o m p l e t o d i a l i m e n t a t o r e 12 V c c a t r ans i s to r i da l la re te ; 

a n t e n n i n a 4 9 c m per P/ e d i a n t e n n a Fracar ro 6 e l e 

m e n t i anco ra i nsca to la ta . . . L. 5 0 . 0 0 0 . 

S ig . D E R R A M A R C O - V ia S. G i o v a n n i , 1 4 / 5 - 2 7 0 3 6 

M o r t a r a Pav ia . 

I l A P P A R A T O 1 8 M K III s i m i l e al 6 8 P m a c o n f r e q u e n 

za 6 - 9 M h z . C e d o il T X in c a m b i o de l RX del 6 8 p. O p 

pu re c o n BC 4 5 4 . O p p u r e c a m b i o c o m p l e t o c o n il 6 8 P , 

o a l t re so l uz i on i . Cerco p u r e va l vo la A R 8 n u o v a , c e d o 

o s c i l l a t o r e m o d u l a t o de l la R a d i o s c u o l a T V a L. 1 8 . 0 0 0 

T R A T T A B I L I . Te l ev i so re Ph i l co f u n z i o n a n t e pe r e s p e r i m e n t i 

L. 1 0 . 0 0 0 . Sc r i ve re pe r a c c o r d i . Per il t e l e v i s o r e es iges i 

p resenza . 

S ig . C A R B O N E R O P I E R G I O R G I O - V ia L. C ib ra r i o , 6 2 -

1 0 1 4 4 T o r i n o - T e l . 7 4 2 4 1 3 . 

n V E N D E S I a m p l i f i c a t o r e m o n o f o n i c o H I -F I 6 W Lire 

L. 2 0 . 0 0 0 - N. 2 casse a c u s t i c h e d i m e n s i o n i c m . 4 0 X 

X 6 0 X 2 6 r i c o p e r t e in s e m i p e l l e c o n p ied in i rego lab i l i 

s t i le svedese , c o m p l e t e d i a l t o p a r l a n t i t e d e s c h i e l l i t t i c i 

a d o p p i o c o n o r i spos ta 5 0 - 2 0 0 0 0 Hz p o t e n z a 1 0 W 

L. 7 0 . 0 0 0 - i n f o r m a z i o n i a r i ch ies ta : 

S i g . N A P O L I T A N O G E N N A R O - Via D e c i m o Laber io , 1 5 

- 0 0 1 3 6 R o m a . 

03 S O N O U N T E C N I C O T V e m i m e t t o a c o m p l e t a d i s p o 

s i z ione di ch i d o v e s s e ave r b i s o g n o nel c a m p o rad io , 

T.V. T rans i s t o r Ecc. p u r c h é t r a t t as i nel c a m p o de l l ' e l e t 

t r o n i c a in g e n e r e . 

Se q u a l c u n o si t r o v a s s e in d i f f i co l t à c o n r i pa raz ione , 

bas ta inv ia re s e m p l i c e r i ch ies ta , s p e c i f i c a n d o il c i r c u i t o 

de l la a n o m a l i a , a g g i u n g e n d o l ire 5 0 in f r a n c o b o l l i per 

la r i spos ta sc r i t t a , l i re 2 0 0 per la r i spos ta e lo s c h e m a 

da e s a m i n a r e per una rapida riparazione dello stesso. 

L A B O R A T O R I O R A D A R - c/c L a m a n n a , V ia D a n t e , 4 0 2 . 

- 7 4 1 0 0 T a r a n t o . 
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Questa rubrica è aperta alla collaborazione di tutti i lettori. Se avete sperimentato 

un progetto interessante, se avete apportato su un qualsiasi schema modifiche sostan

ziali che ne abbiamo migliorato le caratteristiche, inviateceli, noi ve le pubblicheremo. 

I progetti ritenuti più interessanti verranno mensilmente premiati con materiale 

elettronico. 

Progetti in sintonia dovrà risultare per lo sperimentatore non un'arida rassegna di 

idee, ma una inesauribile fonte di progetti, che potranno all'occorrenza aiutarlo a 

risolvere tanti piccoli problemi. 

CONVERTITORE 12 VOLT CC A 220 AC 

(Sig. Franco Mauro, Cumiana - Torino) 

Ho r e c e n t e m e n t e p r o g e t t a t o e s p e r i m e n t a t o un a l i 

m e n t a t o r e c h e m i t r a s f o r m a i 12 V o l t c o r r e n t e c o n t i -

t i n u a de l la ba t t e r i a d e l l ' a u t o , in 2 2 0 v o l t a l t e r n a t i , u t i l i 

per a l i m e n t a r e r i cev i to r i a v a l v o l e , rasoi o a l t r i a p p a r e c 

ch i c h e n o n r i c h i e d a n o p o t e n z e supe r i o r i ai 2 0 - 2 5 

w a t t . Lo s c h e m a è a b b a s t a n z a s e m p l i c e e n o n r i ch iede 

c o m p o n e n t i d i d i f f i c i l e repe r ib i l i t à . L 'un ico c o m p o 

n e n t e n o n r i n t r acc iab i l e in c o m m e r c i o è il t r a s f o r m a 

t o re e l e v a t o r e T 1 c h e io h o c o s t r u i t o a d a t t a n d o un v e c 

c h i o t r a s f o r m a t o r e d ' u s c i t a per va l vo l e c o n i m p e d e n 

za p r i m a r i o d i 5 . 0 0 0 o h m e s e c o n d a r i o a 2 , 5 o h m . 

L ' a v v o l g i m e n t o a 2 , 5 o h m , c ioè c o n f i l o p iù g rosso 

v i e n e i m p i e g a t o pe r il c o l l e t t o r e de l t r a n s i s t o r T R 1 

( a v v o l g i m e n t o i n d i c a t o c o n il n. 1 ) ; l ' a v v o l g i m e n t o 

a 5 . 0 0 0 o h m d ' i m p e d e n z a ( i nd i ca to c o n il n. 2 ) serve 

per a l i m e n t a r e la base del t r ans i s to r . 

L ' a v v o l g i m e n t o n. 3 è q u e l l o che andrà a v v o l t o sug l i 

a l t r i a v v o l g i m e n t i g ià e s i s t e n t i , a v v o l g e n d o t a n t e sp i re 

c o n f i l o d i r a m e da 0 , 1 8 m m f i n o ad o t t e n e r e in usc i ta 

2 2 0 vo l t . 

Il c o n d e n s a t o r e C1 se rve pe r s tab i l i re l ' osc i l l az ione 

del t r ans i s t o r , e q u i n d i ho t r o v a t o i nd i spensab i l e a p p l i -

qare in ser ie un i n t e r r u t t o r e che possa e s c l u d e r e ed i n 

c l ude re C1 in m o d o da s tab i l i re a l l ' a t t o de l la m e s s a 

in f u n z i o n e di i nnesca re l ' osc i l l a to re . La l a m p a d i n a al 

n e o n a p p l i c a t a sul s e c o n d a r i o serve u n i c a m e n t e pe r 

c o n t r o l l a r e q u a n d o è p r e s e n t e la t e n s i o n e de i 2 2 0 vo l t . 

Lo schema del Sig. Franco Mauro potrà servire a 

molti lettori per risolvere certi problemi di come con

vertire una tensione CC in una alternata (AC). Dobbia

mo comunque rilevare che l'autore non ha precisato 

la potenza del trasformatore da impiegare, noi propen

diamo per un nucleo che abbia almeno 30 watt, per cui 

sarà alquanto problematico trovare in commercio un 

trasformatore d'uscita di tale potenza. 

C o n s i g l i a m o p i u t t o s t o Kuso di un n u c l e o in f e r r i t e , 

il cu i r e n d i m e n t o r isu l te rà n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e a 

q u e l l o d i un c o m u n e l a m i e r i n o pe r c o m u n i t r a s f o r m a t o 

r i . A l l e t t o re c o n s i g l i a m o ino l t re d i f i ssare il t r a n s i s t o r 

sop ra ad una a d e g u a t a a le t ta d i r a f f r e d d a m e n t o . 

I m p o r t a n t e anco ra r i co rda re che nel caso l ' osc i l l a to re 

n o n i nnescasse , sarà u t i le i nve r t i re i cap i d i u n o deg l i 

a v v o l g i m e n t i 1 o p p u r e 2 , per p o t e r o t t e n e r e l ' i nnesco . 

A p p l i c a n d o in pa ra l l e lo a l l ' a v v o l g i m e n t o n. 2 un c o n 

d e n s a t o r e si p u ò var ia re la f r e q u e n z a d e l l ' o s c i l l a t o r e . 

Per s tab i l i r e q u a n t e sp i re s o n o necessar ie s u l l ' a v v o l 

g i m e n t o s e c o n d a r i o (n. 3 ) , si po t rà p r e n d e r e la p r o p o r 

z ione t ra le sp i re d e l l ' a v v o l g i m e n t o n. 1 d i v i so 12 v o l t , 

e c o n o s c e r e cos ì in l inea di m a s s i m a q u a n t e sp i re o c 

c o r r o n o per 1 vo l t . Le sp i re de l s e c o n d a r i o a n d r a n n o 

a u m e n t a t e d i a l m e n o un 3 % per c o m p e n s a r e le p e r d i t e 

de l n u c l e o . 

Componenti: 

RI 4 7 0 ohm 1 Watt 

R2 2 5 ohm 1 Watt 

C1 7 5 0 0 0 pF 

LN1 lampadina al neon da 220 Volt 

TR1 transistor di potenza ASZ15 - ASZ16 - ASZ18 

S ì interruttore di rete 

S2 interruttore per l'innesco 

T1 trasformatore elevatore (vedi testo) 

p a g . 6 3 3 
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MICROVOLTMETRO CON CIRCUITO INTEGRATO 

(Sig. Bruno Roberto, Torino) 

S o n o un l e t t o re de l la v o s t r a bel la r iv is ta che s e g u o 

f i n da l la sua usc i ta e t r a m i t e la rubr i ca « P roge t t i in 

s i n t o n i a » des ide re re i p r e s e n t a r e ai m ie i c o l l e g h i q u e s t a 

m ia rea l izzaz ione che i m p i e g a il c i r c u i t o i n t e g r a t o « u 

7 0 9 » de l la S .G.S. 

Ta le c i r c u i t o i n t e g r a t o v i ene i m p i e g a t o in q u e s t o 

m i c r o v o l t m e t r o c o m e a m p l i f i c a t o r e in c o r r e n t e c o n t i 

n u a . Lo s c h e m a e l e t t r i c o - m o l t o s e m p l i c e a n c h e per i 

p o c h i c o m p o n e n t i u t i l i zza t i - è v i s ib i le in f i g . 1 . 

Il segna le da m i s u r a r e v i ene a p p l i c a t o t ra i t e r m i 

nal i 2 - 3 d e l l ' i n t e g r a t o , d i cu i il n. 3 c o s t i t u i s c e la m a s s a . 

Il t r i m m e r R1 e la res is tenza R2 s e r v o n o a rego la re la 

sens ib i l i t à de l v o l t m e t r o , m i n o r e è il v a l o r e d i R 1 , m i 

no re r i su l te rà la s e n s i b i l i t à ; q u i n d i R1 andrà r e g o l a t o 

una vo l t a per s e m p r e in m o d o da ta ra re la p o r t a t a a 

f o n d o scala de l l o s t r u m e n t o per la t e n s i o n e r i ch ies ta . 

I c o m p o n e n t i R5 - C2 - C3 s e r v o n o per l im i t a re la r i 

s p o s t a in f r e q u e n z a d e l l ' a m p l i f i c a t o r e . C o m e s t r u m e n t o , 

d a t a la sens ib i l i t à d e l l ' a m p l i f i c a t o r e , è su f f i c i en te 1 m i l -

l i a m p e r f o n d o sca la . 

Per l ' a l i m e n t a z i o n e o c c o r r e i m p i e g a r e due p i le da 9 

v o l t , c o l l e g a t e in m o d o c h e sul d e v i a t o r e S1 il n e g a t i v o 

d i t a l e pi la sia d i s p o s t o a m a s s a , m e n t r e sul d e v i a t o r e 

S 2 a massa r isu l t i c o l l e g a t o il p o s i t i v o de l la s e c o n d a 

p i la . 

In f i g . 2 è v i s ib i le la d i s p o s i z i o n e dei t e r m i n a l i de l l o 

z o c c o l o de l c i r c u i t o i n t e g r a t o v i s t o da l l a to c h e f u o r i e 

s c o n o dal c o r p o , pe r ev i t a re d i r o m p e r e q u a l c h e t e r m i 

na le de l l o i n t e g r a t o c o n s i g l i o d i usare l ' appos i t o z o c c o 

lo c h e io ho repe r i t o p resso la G B C ( n u m e r o di c a t o -

l o g o G F / 0 1 3 0 - 0 0 ) . 

Pubblichiamo tale circuito che crediamo risulti inte

ressante per elaborare un completo voltmetro elettro

nico con più portate fondo scala, inserendo prima del

l'entrata un partitore di tensione, come già abbiamo 

pubblicato per altri nostri voltmetri elettronici. Consi

gliamo come-il Sig. Bruno accenna nella Sua lettera, 

di applicare tra i terminali di entrata 2 - 3 un conden

satore a carta da 10.000 pF o più picofarad per evitare 

che eventuali residui di corrente alternate falsino la let

tura. 

L'autore non avendo indicato con esattezza la ten

sione minima cui è possibile misurare con tale 

voltmetro elettronico, consigliamo i lettori di prova

re nelle prime prove con pochi millivolt, e regolare 

quindi R1 onde stabilire la minima portata. 

Componenti 

R I - tr immer da 1 megaohm 
R2 = 220 .000 ohm 1/2 watt 
R3 = 100 ohm 1/2 watt 
R4 = 10.000 ohm 1/2 watt 
R5 = 1.800 ohm 1/2 watt 
C1 = 10.000 a 47 .000 pF 
C2 = 5.000 pF ceramico 
C3 = 220 pF ceramico 
S1-S2 = doppio deviatore 
2 pile da 9 volt 

1 strumento da 1 mA fondo scala 
1 circuito integrato « u 709 » 

p a g . 6 3 4 

Fig. 1 

Fig. 2 



Componenti: _ 

R1 47 .000 ohm 

R2 220 .000 ohm 

R3 4 .700 ohm potenziometro 

R4 180.000 ohm 

R5 2.200 ohm (vedi testo) 

C I variabile miniatura tipo giapponese 

C2 compensatore 3 /13pF 

C3 4.700 pF 

C4 4 7 0 pF 

cà 30 mF elettr. 6 volt 

C6 1.000 pF 

TR1 transistor tipo SFT 307 

TR2 transistor tipo SFT 353 oppure SFT 323 

DG1 diodo tipo 0A85-0A81-0A79 ecc. 

DG2 diodo tipo 0A85-0A81-0A79 ecc. 

JAF1 impedenza di AF n° 555 Geloso 

T1 trasformatore di accoppiamento (qualsiasi tipo) 

L1 60 spire filo rame smaltato 0,25 0,30 mm. 

avvolto su nucleo rettangolare con dimensioni 

cm. 5 X 1,3 X 0,5 

L2 6 spire del medesimo filo avvolto su cartoncino da 

far scorrere sul nucleo ferroxcube 

auricolare 500 2.000 ohm magnetico 

3 pile da 1,5 volt cadauna in serie 

REFLEX REATTIVO A 2 TRANSISTOR 

(Sig. Di Donna Giovanni - Torre del Greco NA.) 

D o p o ave r s p e r i m e n t a t o m o l t e a p p a r e c c h i a t u r e e le t 

t r o n i c h e , t ra cu i m o l t i r i cev i t o r i , ho dec i so d i p r o g e t t a 

re, a t t r a v e r s o l ' esper ienza a c q u i s i t a , un r i cev i to re a d u e 

t r a n s i s t o r d i d i m e n s i o n i v e r a m e n t e r i do t t e che n o n 

m a n c h e r à d i susc i t a re i n te resse , pe r q u a n t o r i gua rda la 

sua sens ib i l i t à e s e l e t t i v i t à , c a r a t t e r i s t i c h e q u e s t e che 

d i f f i c i l m e n t e si r i s c o n t r a n o in a p p a r e c c h i a t u r e a p o c h i 

t r ans i s t o r . 

Ho d e c i s o , c o n s i d e r a n d o il s u c c e s s o o t t e n u t o , d i 

m a n d a r e la rea l i zzaz ione al la v o s t r a r iv is ta pe r ché , a n 

che se g i o v a n e d i d a t a , sp icca t ra le a l t re per la sua o r i 

g i n a l i t à , e la ch ia rezza c o n la q u a l e r iusc i te a p resen ta re 

i va r i a r t i c o l i , e que l che p iù è i m p o r t a n t e , è che r i spe t 

t o a l le a l t re r i v i s te , i p r o g e t t i f u n z i o n a n o t u t t i e in m o d o 

p e r f e t t o , s e g n o q u e s t o d i ser ie tà e d i cosc ienza . 

Lo s c h e m a del r i cev i to re da m e p r o g e t t a t o r i su l ta 

v is ib i le in f i g . 1 , esso n o n ha nu l la d i m i r a c o l o s o , c o 

m u n q u e m a n t i e n e que l che p r o m e t t e , c i o è a l ta s e n s i 

b i l i t à e s e l e t t i v i t à . 

La p r e r o g a t i v a d i q u e s t o r i cev i t o re è d i r i su l ta re m o l t o 

p i c c p | o , m i s u r a i n fa t t i c m . 7 X 4 , 5 X 1,5 c o m e m o -

p a g . 6 3 5 



s t r a n o le f o t o a l l e g a t e ; il c i r c u i t o , un r e f l e x - r e a t t i v o , f o r 

n isce il m a s s i m o r e n d i m e n t o c o n il m i n i m o c o n s u m o , 

i n fa t t i c o m e si c o n s t a t e r à il c o n s u m o t o t a l e si agg i ra 

su i 1,2 m A , per cu i le p i le d u r a n o m o l t i m e s i . 

Il s e g n a l e d i A F c a p t a t o e s i n t o n i z z a t o da l c i r cu i t o 

L 1 / C 1 , si t r as fe r i sce pe r m u t u a i n d u z i o n e sul la b o b i n a 

L 2 , un c a p o del qua le r isu l ta c o l l e g a t o al la base del p r i 

m o t r a n s i s t o r i n d i c a t o ne l l o s c h e m a c o n la s ig la T R 1 . 

Su l c o l l e t t o r e de l l o s t esso t r o v i a m o un s e g n a l e d i A F 

a m p l i f i c a t o , che t r a m i t e R1 e il c o m p e n s a t o r e C2 v i e n e 

di n u o v o t r a s f e r i t o al la b o b i n a L1 e d i c o n s e g u e n z a 

ritorna a m p l i f i c a t o al la base del t r a n s i s t o r T R 1 . 

C o n ta le a c c o r g i m e n t o il s e g n a l e v i ene n o t e v o l m e n t e 

p o t e n z i a t o . Il c o m p e n s a t o r e C2 se rve , in fase di messa 

a p u n t o , a c o n t r o l l a r e il g r a d o di reaz ione , esso q u i n d i 

andrà r e g o l a t o in m o d o da ev i t a re l ' asco l to in au r i co la re 

de l f a s t i d i o s o f i s c h i o de l la reaz ione . 

Il s e g n a l e d i A F , n o t e v o l m e n t e a m p l i f i c a t o , v i ene in 

s e g u i t o rivelato t r a m i t e i d u e d i o d i D G 1 e D G 2 , e n u o 

v a m e n t e a p p l i c a t o al la base di T R 1 che in q u e s t a se 

c o n d a fase lo a m p l i f i c a in BF. In de f i n i t i va T R 1 serve 

in q u e s t o p r o g e t t o per a m p l i f i c a r e il s e g n a l e in A F e 

in BF. 

Il s e g n a l e d i BF a m p l i f i c a t o t r a m i t e l ' i m p e d e n z a di 

A F , J A F 1 v i ene t r as fe r i t o sul p r i m a r i o d i un t r a s f o r m a 

t o re i n t e r t r ans i s t o r i a l e (T1) , qu i per i nduz ione passa 

s u l l ' a v v o l g i m e n t o s e c o n d a r i o pe r essere a m p l i f i c a t o dal 

s e c o n d o t r a n s i s t o r T R 2 . 

Il p o t e n z i o m e t r o R3 serve c o m e r e g o l a t o r e d i v o l u 

m e . Per l ' asco l to o c c o r r e usare un au r i co l a re m a g n e t i 

co la cu i i m p e d e n z a si agg i r i da i 5 0 0 ai 1 . 0 0 0 o h m , se 

v o l e t e usare una res is tenza da 2 . 2 0 0 o h m per p o t e r 

a l i m e n t a r e il c o l l e t t o r e d e l l ' u l t i m o t r ans i s t o r , se i nvece 

ave te un au r i co la re a bassa i m p e d e n z a (8 o h m ) o c c o r 

rerà p r o v v e d e r e ad app l i ca re sul t r a n s i s t o r f i na le un t r a 

s f o r m a t o r e d ' u s c i t a m i n i a t u r i z z a t o . 

Il r i cev i t o re è s t a t o m o n t a t o su una base t t a f o r a t a , 

s a g o m a t a s e c o n d o le p r o p o r z i o n i de l m o b i l e t t o c h e si 

è in p o s s e s s o , ta le base t t a ve r rà po i r i ve t ta ta ed in f i ne 

si s a l d e r a n n o sop ra i c o m p o n e n t i . 

A q u e s t o p u n t o vo r re i c o n s i g l i a r e a ch i n o n è m o l t o 

e s p e r t o d i m o n t a r e il t u t t o in un m o b i l e t t o d i d i m e n s i o n i 

m a g g i o r e da q u e l l o da m e sce l t o , per n o n t rova rs i in 

d i f f i c o l t à , c o m u n q u e r i pe to c h e il r i cev i to re p u ò r i su l 

ta re p iù p i c c o l o de l m i o , p u r c h é si us i no c o m p o n e n t i 

s u b - m i n i a t u r a ; io ho u s a t o c o m p o n e n t i n o r m a l i , c o m u n 

q u e ad o g n u n o la sua sce l ta . 

P e r i p r i n c i p i a n t i sarà u t i le a d o t t a r e la d i s p o s i z i o n e d i 

L 1 - L 2 - J A F 1 , v is ib i l i su l la f o t o , p o i c h é da q u e s t a d i s p o 

s i z ione d i p e n d e l ' o t t i m o r e n d i m e n t o de l r i cev i t o re , c o 

m u n q u e in fase di t a r a t u r a si d o v r a n n o fa re de l le r e g o l a 

z ion i f ra q u e s t i t r e e l e m e n t i pe r avere o t t i m i r i su l ta t i . 

La t a r a t u r a va esegu i t a d o p o aver a c c e r t a t o che nel 

m o n t a g g i o n o n s i ano s ta t i c o m m e s s i e r ro r i . C h i u d e n d o 

il c i r c u i t o d ' a c c e n s i o n e si d o v r e b b e sen t i re un f i s c h i o , 

c i ò s ta ad i nd i ca re c h e la reaz ione è i n n e s c a t a ; c a s o 

c o n t r a r i o b i s o g n e r e b b e s f i la re la L2 da l n u c l e o Fe r ro -

x c u b e e i n t r o d u r l a ne l l ' a l t ro v e r s o , in m o d o da i n v e r t i 

re il s e n s o d i a v v o l g i m e n t o . 

D o p o aver a c c e r t a t o che la reaz ione sia i n n e s c a t a , 

r u o t a t e il va r i ab i l e C1 f i n o a s in ton i zza re una s taz ione . 

A q u e s t o p u n t o si ce rche rà d i c a p t a r e a l t re s t az i on i , se 

n o n r iusc i te p r o v a t e a s p o s t a r e su l n u c l e o F e r r o x c u b e 

le b o b i n e L1 - L 2 , f i n o a t r o v a r e la pos i z i one esa t ta c h e 

v i p e r m e t t e r à d i s i n ton i zza re p iù s taz ion i poss ib i l i , s e n 

za il f i s c h i o de l la reaz ione . R a m m e n t o c h e si p u ò c o r 

reggere il g r a d o de l la reaz ione m e d i a n t e il c o m p e n s a 

t o re C 2 . 

ALIMENTATORE STABILIZZATO con assorbimento controliato 

(Sig. Promis Oscar - Torino) 

Posso c o n f e r m a r v i c o n s o d d i s f a z i o n e che t u t t i i p r o 

g e t t i che s o n o appars i su l la V o s t r a rivista e che io s t e s 

so ho rea l i zza to , h a n n o s e m p r e f u n z i o n a t o s o d d i s f a c e n 

d o m i al 1 0 0 % . 

R i t e n g o q u i n d i i n t e r e s s a n t e inv ia rv i u n o s c h e m a di 

a l i m e n t a t o r e s tab i l i z za to , che spe ro i n c o n t r i il f a v o r e di 

q u a n t i c o m e m e s e g u o n o c o n in te resse la rubr i ca « p r o 

g e t t i in s i n t o n i a ». 

P r e m e t t o che t a l e a l i m e n t a t o r e è s t a t o da m e rea l iz 

za to e q u i n d i p o s s o ass i cu ra re il p e r f e t t o f u n z i o n a m e n t o 

d i q u a n t i lo rea l i zzeranno . 

I da t i ca ra t t e r i s t i c i d i t a l e a l i m e n t a t o r e s o n o i s e g u e n 

t i : 

- t e n s i o n e rego lab i l e da 1,5 a 12 vo l t 

- c o r r e n t e m a s s i m a e r o g a b i l e 1 a m p e r 

- s tab i l i zzaz ione e n t r o v a r i a z i o n e di re te f i n o al 5 0 % 

- usc i ta con c o n t r o l l o a u t o m a t i c o d i a s s o r b i m e n t o da 

4 7 m A f i n o a 1 a m p e r . 

Lo s c h e m a e l e t t r i c o d e l l ' a l i m e n t a t o r e è v i s ib i le in f i g . 

1 , il c i r c u i t o i m p i e g a il c l ass i co s i s t e m a D a r l o n g t o n , 

p i l o t a t o da l t r a n s i s t o r (TR3 (un A C 1 2 5 ) c h e f u n z i o n a 

da a m p l i f i c a t o r e d i e r ro re . Per p o t e r o t t e n e r e la m i n i m a 

t e n s i o n e da 1,5 v o l t in u s c i t a , c o n s i d e r a n d o c h e in c o m 

m e r c i o n o n e s i s t o n o d i o d i zener da 1 vo l t , ho i m p i e g a t o 

in s o s t i t u z i o n e c o m e t e n s i o n e di r i f e r i m e n t o , que l l a 

f o r m u l a da un n o r m a l e d i o d o O A 8 5 ( D G 1 ) po la r i zza to 

d i r e t t a m e n t e , t r a m i t e la res is tenza R 3 , o t t e n e n d o cos ì 

ai cap i d e l l ' e m e t t i t o r e d i T R 3 un v a l o r e d i 1 vo l t . 

V a r i a n d o la t e n s i o n e di base di T R 3 t r a m i t e il p o t e n 

z i o m e t r o R 5 , si r iesce cos ì ad o t t e n e r e in usc i t a t u t t e le 

t e n s i o n i p a r t e n d o , c o m e g ià a c c e n n a t o da 1,5 v o l t f i n o 

ad un m a s s i m o di 12 vo l t . 

C o m e si p u ò n o t a r e ne l lo s c h e m a p r e s e n t a t o , a b b i a 

m o in usc i t a due b o c c o l e , una i nd i ca ta c o n la s ig la 

U S C I T A A da l la q u a l e p o s s i a m o p re leva re una t e n s i o n e 

n o n p r o t e t t a in c o r r e n t e , ed una s e c o n d a i n d i c a t a c o n 

s ig la U S C I T A B, su q u e s t a b o c c o l a no i p o s s i a m o p r e l e 

vare una t e n s i o n e s tab i l i zza ta p rovv i s t a d i un l i m i t a t o 

re d i c o r r e n t e . A s e c o n d a del v a l o r e de l la res is tenza R8 

che p o t r e m o sceg l ie re in base al la t abe l l a p iù a v a n t i ri

p o r t a t a , v e d r e m o che q u a n d o la c o r r e n t e supe ra un cer 

t o v a l o r e , la c a d u t a d i t e n s i o n e p r o v o c a t a da R 8 p o r t a 

in i n t e rd i z i one lo s t a d i o r e g o l a t o r e d i t e n s i o n e b l o c 

c a n d o n e il f u n z i o n a m e n t o . 
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Ta le presa (la B) p u ò r i su l ta re u t i l i s s i m a q u a n d o si 

ha necess i tà d i c o n t r o l l a r e q u a l c h e p r o g e t t o in cu i si 

sapp ia n o n d e b b a s u p e r a r e un ce r t o v a l o r e m a s s i m o di 

a s s o r b i m e n t o , q u i n d i r isu l ta u t i l i s s i m a una i n t e r ruz i one 

d i t e n s i o n e , e v i t a n d o cos ì d a n n i m a g g i o r i a l l ' a p p a r e c 

c h i o in p rova . 

A s e c o n d a del v a l o r e o h m i c o di R8 noi p o s s i a m o 

o t t e n e r e : 

con R8 da 0,10 ohm = 1,4 amper 

» s» » 0,25 ohm = 670 mA. 

» | » 0,30 ohm = 500 mA. 

» « » 0,47 ohm = 3 5 0 mA. 

» » » 4,7 ohm = 120 mA. 

» » » 10 ohm = 47 mA. 

Il t r a s f o r m a t o r e d i usc i ta T 1 d o v r à essere da 4 0 W a t t 

c i r ca , essere p r o v v i s t o d i un p r i m a r i o per i 2 2 0 v o l t ed 

un s e c o n d a r i o c h e e r o g h i a l l ' i nc i rca 1 2 - 1 5 vo l t , 1,5 

a m p e r . 

C o m e raddr i zza to re R S 1 , si po t rà i m p i e g a r e u n o a 

p o n t e t i p o S i e m e n s e s i m i l a r e B 4 0 / C 3 . 2 0 0 o p p u r e 

q u a t t r o d i o d i al s i l i c io BY1 1 4 . 

I m p o r t a n t e nel m o n t a g g i o occo r re rà t e n e r p resen te 

che i t r a n s i s t o r T R 1 e T R 2 s c a l d a n o p r o p o r z i o n a l m e n t e 

al la c o r r e n t e asso rb i t a . Ta le ca lo re va d i s s i p a t o , q u i n d i 

T R 1 d o v r à essere p r o v v i s t o d i una a d e g u a t a a le t ta d i 

r a f f r e d d a m e n t o , m e g l i o se il t u t t o ver rà c o s t r u i t o e n t r o 

una sca to l a d i m e t a l l o , f i ssare T R 1 sul la l am ie ra de l l o 

s t esso e s e m p r e a t a l e l a m i e r a f i ssare T R 2 con una f a 

sce t t a . I m p i e g a n d o per T R 2 un A C 1 8 8 K o p p u r e un 

A C 1 8 0 K , p o t r e m o in c o n f o r m i t à de l p r o p r i o i n v o l u c r o a 

f o r m a p a r a l l e l e p i p e d a e de l f o r o d i cu i è p r o v v i s t o f i s 

sare c o n m a g g i o r f ac i l i t à ta le t r a n s i s t o r al la l am ie ra 

d e l l ' i n v o l u c r o . 

Componenti: 

RI 4 .700 ohm 1/2 Watt 

R2 3.300 ohm 1/2 Watt 

R3 1.800 ohm 1/2 Watt 

R4 180 ohm 1 / 2 Watt 

R5 500 ohm potenziometro lineare 

R6 68 ohm 1/2 Watt 

R7 820 ohm 1/2 Watt 

R8 vedi testo 

C1 2.200 mF elettr. 2 5 volt 

C2 100 m F elettr. 2 5 volt 

C3 2 5 mF elettr. 25 volt 

C4 1.000 mF elettr. 25 volt 

DG1 diodo al germanio 0A85 

RS1 raddrizzatore a ponte vedi articolo 

T1 trasformatore da 40 Watt con secondario 12-15 

volt 1,5 Amper 

S1 interruttore di rete 

TR1 transistor PNP tipo ASZ16 - ASZ18 - ASZ1 5 -

AD 149 ecc. 

TR2 transistor PNP tipo AC128 o equivalente 

TR3 transistor PNP tipo AC125 o equivalente 

TR4 transistor PNP tipo AC126 o equivalente 

pag . 6 3 7 



ALIMENTATORE STABILIZZATO 50 volt 3 amper 

(Sig. Ziffer Daniele - Roma) 

Ho rea l i zza to c o n s u c c e s s o l ' a m p l i f i c a t o r e EK 3 0 9 

p u b b l i c a t o su l la V o s t r a r i v i s ta . In base ad a l c u n e m i e 

esper ienze p r e c e d e n t i ed al la m ia esaspe ra ta r icerca 

de l m e g l i o , ho m o d i f i c a t o in ta le a m p l i f i c a t o r e la pa r t e 

a l i m e n t a t r i c e c o n u n o s tab i l i zza to re c a p a c e di e roga re 

3 a m p e r su 5 0 vo l t . I n fa t t i ne l le m i e espe r i enze p r e c e 

d e n t i c o n a m p l i f i c a t o r i d i BF di p o t e n z a , m i c a p i t a v a 

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

m e n s i o n a t i , q u a n d o a lzavo il v o l u m e per o t t e n e r e la 

m a s s i m a p o t e n z a , l ' a l i m e n t a t o r e non reggeva al s o 

v r a c c a r i c o e c o n s e g u e n t e m e n t e la c a d u t a d i t e n s i o n e 

che si p r o d u c e v a , causava una d i s t o r s i o n e del segna le , 

o p p u r e una a t t e n u a z i o n e d i p o t e n z a . 

Ino l t re c 'e ra il so l i t o i n c o n v e n i e n t e de l « r ipp le » o v 

v e r o i res idu i d i a l t e rna ta che a n c h e se m i n i m o era m i o 

d e s i d e r i o e l i m i n a r e s p e c i a l m e n t e in un p r o g e t t o cos ì 

i m p o r t a n t e c o m e il v o s t r o . 

Q u i n d i h o c e r c a t o d i real izzare un a l i m e n t a t o r e a d a t 

t o per il m i o a m p l i f i c a t o r e E K 3 0 9 s te reo e a c o s t r u z i o 

ne u l t i m a t a , t r o v a n d o l o v e r a m e n t e e f f i c i en te , ho r i t e 

n u t o o p p o r t u n o i nv i a r ve l o , a f f i nché poss ia te p u b b l i 

ca r lo pe r sodd i s f a re e v e n t u a l i r i ch ies te d i l e t to r i d e s i 

de ros i d i un a l i m e n t a t o r e di p o t e n z a , e c h e n o n d i s p o n 

ga deg l i i n c o n v e n i e n t i c o m u n i a t a n t i a l t r i s e m p l i c i 

s c h e m i . 

Il p r o g e t t o c o m e v e d e s i in f i g . 1 , r i ch iede un t ras fo r 

m a t o r e T 1 da 1 6 0 W a t t in g r a d o di e roga re su l s e 

c o n d a r i o 5 5 v o l t 3 a m p e r ; ta le t e n s i o n e v iene raddr i zza 

ta da un raddr i zza to re a p o n t e B 8 0 / C 3 2 0 0 o p p u r e da 

q u a t t r o d i od i al s i l i c io in g r a d o di s o p p o r t a r e c i rca 1 0 0 

v o l t ed e roga re c o m e m i n i m o i 3 a m p e r r i ch ies t i . 

La t e n s i o n e raddr i zza ta v i ene f i l t r a ta da due e l e t t r o l i 

t i c i da 2 . 5 0 0 m F 1 0 0 j v o l t | l a v o r o ed in f i ne app l i ca ta al 

c i r c u i t o d i s tab i l i zzaz ione c o s t i t u i t o da un 2 N 3 0 5 5 

(TR1 ) un N P N al s i l i c io d i p o t e n z a . Il s e c o n d o t r a n s i s t o r 

i m p i e g a t o in q u e s t o c i r c u i t o è a n c h ' e s s o un N P N al 

s i l i c io (TR2 ) ; io ho i m p i e g a t o un t r a n s i s t o r de l la RCA 

t i p o 4 0 . 2 5 0 che h o t r o v a t o a R o m a c o n e s t r e m a f a c i l i 

t à . C o m u n q u e p r e m e t t o c h e ta le t r a n s i s t o r p u ò essere 

s o s t i t u i t o c o n qua ls ias i N P N di p o t e n z a , c h e sia in g r a -

Componenti: 

R1 1 ohm 5 Watt RS1 raddrizzatore a ponte (vedi testo) 

R2 6800 ohm 1 Watt DZ1 diodo zener 10 Volt 1 Watt (BZY 95 /C10) 

R3 100000 ohm 1/2 Watt DZ2 diodo zener 10 Volt 1 Watt (BZY 95 /C10) 

R4 3,9 ohm 1 Watt RS1 diodo al silicio tipo BY127 o equivalente 

R5 390 ohm. 1 Watt RS2 diodo al silicio tipo BY127 o equivalente 

R6 1200 ohm 1 Watt RS3 diodo al silicio t ipo BY127 ó equivalente 

R7 1800 ohm 1/2 Watt TR1 transistor NPN al silicio t ipo 2 N 3 0 5 5 

R8 470 ohm tr immer (vedi testo) TR2 transistor NPN al silicio tipo 4 0 2 5 0 RCA 

R9 3 3 0 0 ohm 1/2 Watt TR3 transistor PNP al silicio tipo 4 0 3 6 2 RCA 

C i 2 5 0 0 mF elettr. 100 volt S1 interruttore di rete 

C2 2500 mF elettr. 100 volt T1 trasformatore da 160 watt con secondario 55 volt 

C3 2 5 0 0 mF elettr. 100 volt 3 amper 
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d o d i s o p p o r t a r e una t e n s i o n e di c o l l e t t o r e d i 5 0 V o l t 

su 2 a m p e r c i r ca , ad e s e m p i o B D 1 6 2 A T E S - D B Y 13 

S I E M E N S - B D 1 0 P H I L I P S , ecc . 

Il t e rzo t r a n s i s t o r i n f i ne è un PNP al s i l i c io c o n una 

t e n s i o n e di c o l l e t t o r e d i 5 0 / 6 0 vo l t , 5 0 0 m A , ed io ho 

i m p i e g a t o s e m p r e un t i p o 4 0 3 6 2 de l la RCA m a che 

p u ò essere s o s t i t u i t o da un B C 3 0 3 de l la A t e s , c o m u n 

q u e a n c h e a d o p e r a n d o un P N P al g e r m a n i o d i p o t e n z a , 

in s o s t i t u z i o n e di u n o al s i l i c io , n o n si d o v r e b b e r o ave re 

va r i az i on i a l c u n a . 

Nel m i o p r o g e t t o il p o t e n z i o m e t r o R8 che a v e v o 

a p p l i c a t o pe r p o t e r va r ia re la t e n s i o n e e n t r o i va lo r i di 

4 0 a 7 0 v o l t è s t a t o s o s t i t u i t o da due res is tenze f i sse , 

d o p o ave r t r o v a t o il g i u s t o va lo re pe r o t t e n e r e in usc i ta 

i 5 0 vo l t . I n fa t t i l a s c i a n d o il p o t e n z i o m e t r o s e m i f i s s o ho 

c o n s t a t a t o una ce r ta va r i az i one nel t e m p o p r o v o c a t a 

da ta le c o m p o n e n t e s u l l ' o r d i n e de i 3 vo l t . 

P r e m e t t o che ta le a l i m e n t a t o r e è s t a t o p r o g e t t a t o 

e s c l u s i v a m e n t e pe r o t t e n e r e in usc i ta 5 0 v o l t s tab i l i z 

za t i , i n f a t t i ho c o n s t a t a t o che se r e g o l a v o R8 per o t t e 

nere 4 0 vo l t in usc i ta si ca r i cava t r o p p o T R 1 , m e n t r e 

r e g o l a t o su i 7 0 v o l t , la s tab i l i zzaz ione n o n r i su l tava 

s o d d i s f a c e n t e . 

È i m p o r t a n t e r i co rdars i d i f i ssa re il t r a n s i s t o r T R 1 

sop ra ad una a le t ta d i l am ie ra d i d i m e n s i o n i i d o n e e a 

d i ss ipa re il ca lo re g e n e r a t o d u r a n t e il f u n z i o n a m e n t o . 

FOTORELE alimentato in alternata 

(Sig. Luigi Nicolais - Gallarate VA.) 

Vor re i p r o p o r r e ai l e t to r i de l la rubr i ca « p r o g e t t i in 

s i n t o n i a » un f o t o r e l è da m e rea l i zza to u t i l i s s i m o per 

c o m a n d a r e un qua ls ias i c i r c u i t o e l e t t r i c o al va r ia re de l la 

luce . Esso c o n s i s t e c o m e i n d i c a t o da l l o s c h e m a di due 

t r a n s i s t o r s PNP t i p o A C 1 2 6 m o n t a t i in un c i r c u i t o c o 

n o s c i u t o s o t t o il n o m e di « t r i g g e r d i S m i t h ». 

La ca ra t t e r i s t i ca d i q u e s t o c i rcu i to , è que l l a d i avere 

una t e n s i o n e di r i f e r i m e n t o c h i a m a t a « sog l i a » al d i 

s o t t o de l la qua le il t r a n s i s t o r TR1 si t r o v a in i n t e r d i 

z ione e T R 2 in s a t u r a z i o n e , m e n t r e s u p e r a n d o il p u n t o 

c r i t i co d i ta le t e n s i o n e si o t t i e n e una c o n d i z i o n e o p 

p o s t a , c ioè TR 1 in s a t u r a z i o n e e T R 2 in i n t e rd i z i one . 

La va r i az ione d i p a s s a g g i o da una c o n d i z i o n e a l l 'a l t ra 

è cos ì rap ida c h e il c i r c u i t o p r e n d e a p p u n t o il n o m e di 

« t r i g g e r » che s ign i f i ca in de f i n i t i va « s c a t t o ». 

Q u a n d o la f o t o r e s i s t e n z a è i l l u m i n a t a il s u o v a l o r e 

o h m i c o d i v e n t a cos ì r i d o t t o da po lar izzare la base di 

T R 1 , che en t ra in s a t u r a z i o n e , d i c o n s e g u e n z a T R 2 

t r o v a n d o s i i n t e r d e t t o , n o n sarà in g r a d o di ecc i t a re la 

b o b i n a de l re lè. A p p e n a la luce scende rà s o t t o il l i ve l lo 

da no i p r e s t a b i l i t o t r a m i t e il p o t e n z i o m e t r o R 1 , la t e n 

s i one di base di T R 1 d i m i n u i r à s ino a s c e n d e r e s o t t o il 

l i ve l lo d i sog l i a , il c i r c u i t o in ta le c o n d i z i o n e « s c a t t e r à », 

T R 1 and rà in i n t e rd i z i one e T R 2 in s a t u r a z i o n e e c c i t a n 

d o cos ì il re lè. 

Le app l i caz i on i s p e c i f i c h e di q u e s t o c i r c u i t o s o n o t a n 

te , ad e s e m p i o q u e l l o d i fa r a c c e n d e r e a u t o m a t i c a m e n 

te de l le l a m p a d e al ca la r de l so le e fa r le s p e g n e r e al la 

a lba a p p e n a so rge l ' au ro ra , o p p u r e esso p u ò serv i re pe r 

c o m a n d a r e le luc i d i p o s i z i o n e d e l l ' a u t o a l l ' i m b r u n i r e o 

q u a n d o ci si i no l t ra in una ga l le r ia , o v v i a m e n t e in q u e 

s to c a s o e s c l u d e n d o l ' a l i m e n t a t o r e in a l t e rna ta che io 

ho i nse r i t o nel p r o g e t t o per e l i m i n a r e il f a s t i d i o de l 

c a m b i o de l le p i le e per r i spa rm ia re s u l l ' a c q u i s t o de l le 

s tesse . 

C o m e t r a s f o r m a t o r e ho u s a t o un c o m u n e t r a s f o r m a 

t o re da c a m p a n e l l o da 5 W a t t . 

Componenti: 

R1 10.000 ohm potenziometro 
R2 4 7 0 ohm 1 / 4 di watt 
R3 1.000 ohm 1/4 di Watt 
R4 470 ohm 1 / 4 di watt 
R5 5.600 ohm 1 / 4 di watt 
R6 4,7 ohm 
C1 500 mF elettr. 15 volt 
FR1 fotoresistenza Philips B8.731.03 
TR1 transistor PNP AC126 
TR2 transistor PNP AC126 
RS1 diodo al silicio BY127 o altri similari 
T1 trasformatore da campanelli con secondario 6 volt 
Relè tipo Siemens adatto per tensione di 6 volt ed in 
grado di eccitarsi con circa 50 milliamper. 
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SEMPLICE ALIMENTATORE PER RADIO A TRANSISTOR 

(Sig. Ragni Dino - Roma) 

Vi sc r i vo i n n a n z i t u t t o per e s p r i m e r e la m i a ricono

scenza per la v o s t r a be l la r iv is ta s o d d i s f a c e n t e s o t t o 

qua ls ias i p u n t o d i v i s ta . Per t a l e m o t i v o v o g l i o p r e 

sen ta re ai m i e i c o l l e g h i l e t t o r i un p r o g e t t o s e m p l i c e m a 

u t i l i s s i m o per a l i m e n t a r e d i r e t t a m e n t e da l la re te luce 

un qua ls ias i r i cev i to re t r a n s i s t o r i z z a t o e r i s p a r m i a r e 

cos ì il c o s t o de l le p i le , c h e in ce r t i cas i d i v e n t a n o t e v o l e , 

q u a n d o si usa il r i cev i t o re pe r m o l t e o re . 

Il c i r c u i t o che io ho rea l i zza to , r i duce la t e n s i o n e di 

re te t r a m i t e un c o n d e n s a t o r e ca r ta d i C1 (ho u s a t o un 

c o n d e n s a t o r e ICAR da 0 , 6 8 m F . per 2 2 0 V o l t a l t e rna t i ) , 

d u e d i o d i zener DZ1 e D Z 2 da 1 5 V o l t pos t i in ser ie , 

c o n i t e r m i n a l i pos i t i v i u n o c o n t r o l 'a l t ro , in m o d o che 

l i m i t i n o la t e n s i o n e f o r n i t a da l c o n d e n s a t o r e ; ta le t e n 

s i one v i e n e ' in s e g u i t o raddr izza ta da q u a t t r o d i o d i al 

s i l i c io B Y 1 0 0 pos t i a p o n t e . La t e n s i o n e v i ene q u i n d i 

f i l t r a ta da due e l e t t r o l i t i c i da 2 5 0 m F 2 5 v o l t l avo ro . 

L ' idea di r idu r re una t e n s i o n e di re te da 2 2 0 vo l t t r a 

m i t e un c o n d e n s a t o r e , p u ò r i su l ta re u t i le sia per rag ion i 

d i spaz io c h e di c o s t o . In q u e s t o c a s o si ev i ta l ' a cqu i 

s t o d i un t r a s f o r m a t o r e r i d u t t o r e , a l q u a n t o i n g o m b r a n 

te e n o n s e m p r e reper ib i le c o n un s e c o n d a r i o a d a t t o a l 

le nos t re es igenze . V o r r e m m o c o m u n q u e cons ig l i a re i 

l e t to r i che rea l i zze ranno t a l e p r o g e t t o d i a p p o r t a r e a l lo 

s tesso m o d i f i c h e che r i t e n i a m o i n t e r e s s a n t i . 

A n z i c h é usare un so lo c o n d e n s a t o r e , a p p l i c a t o ad 

un so lo c a p o de l la re te , no i ne u s e r e m o d u e - u n o per 

o g n i c a p o di r e t e - , c o n c a p a c i t à v a r i a n t i da 1 m F a 

1,47 m F . In q u e s t o m o d o si ev i ta che un c a p o di usc i ta 

de i 9 vo l t , r i su l t i in c o n t a t t o d i r e t t o c o n la t e n s i o n e di 

re te , e s c l u d e n d o q u i n d i qua ls ias i p e r i c o l o d i « scosse » 

nel caso che q u a l c h e pa r te m e t a l l i c a es te rna de l r i cev i 

t o r e r i su l tasse e l e t t r i c a m e n t e c o l l e g a t a ad un c a p o 

de l la p i la . I no l t r e c o n s i g l i e r e m m o anz i ché usare q u a t 

t r o d i od i BY 1 0 0 di i m p e g n a r e d i r e t t a m e n t e un raddr iz 

za to re a p o n t e t i p o P H I L I P S B Y 1 2 3 , o t t e n e n d o o l t re al 

r i s p a r m i o un ' a l t r a r i duz ione di spaz io . 

Po iché la t e n s i o n e in usc i t a d i f f i c i l m e n t e r i su l te rà 

s tab i l i zza ta , no i r a c c o m a n d i a m o di inser i re , c o m e v e d e -

si nel d i s e g n o m o d i f i c a t o , un d i o d o zener da 1 W a t t 

a d a t t o al la t e n s i o n e che v o g l i a m o o t t e n e r e in usc i t a , 

che p o t r e b b e essere 6 - 7 , 5 - 9 vo l t . 

Componenti: 

C1 0,68 mF. condensatore a carta 220 volt alternati 

DZ1 diodo zener da 15 volt 1 Watt (15Z4 Thomson) 

DZ2 diodo zener da 15 volt 1 Watt (15Z4 Thomson) 

RS1 4 diodi al silicio BY100 

C1 250 mF elettrolitico 25 volt 

C2 250 mF elettrolitico 2 5 volt 

COMPONENTI SCHEMA MODIFICATO 

C1 1 mF a carta 250 volt 

C2 1 mF a carta 250 volt 

C3 2 5 0 mF elettr. 2 5 volt 

C3 500 mF elettr. 25 volt 

RS1 raddrizzatore a ponte BY 123 

DZ1 diodo zener 15 volt 1 Watt 

DZ2 diodo zener 15 volt 1 Watt 

DZ3 diodo zener 9 volt (o 7,5) 1 Watt 

R1 470 ohm 1 Watt 

p a g . 6 4 0 



AMPLIFICATORE A QUATTRO TRANSISTOR 

(Sig. Pino Tiberio, Castellamare di Stabia NA) 

Q u a l c h e t e m p o fa ho p r o g e t t a t o e c o s t r u i t o un s e m 

p l i c i s s i m o a m p l i f i c a t o r e a t r a n s i s t o r ed h o d e c i s o d i 

i nv ia r l o al la v o s t r a r iv is ta pe r p o r t a r l o a c o n o s c e n z a 

de i c o l l e g h i l e t t o r i , c o n la speranza di f a re l o ro cosa 

g r a d i t a . L 'uso cu i i n i z i a l m e n t e a v e v o d e c i s o d i ad ib i re 

q u e s t o a m p l i f i c a t o r e era c o m e s t a d i o d i BF in un r i ce 

v i t o re rad io , a n c h ' e s s o da m e c o s t r u i t o , m a in s e g u i t o , 

v i s t i i b u o n i r i su l ta t i o t t e n u t i , ho p e n s a t o di i m p i e g a r l o 

a n c h e per u n g i r a d i s c h i o t t e n e n d o una b u o n a p o t e n z a 

p iù c h e s u f f i c i e n t e pe r l ' asco l t o a c c o p p i a t a ad u n c o n 

s u m o m o l t o basso . 

Lo s c h e m a si c o m p o n e d i q u a t t r o t r ans i s to r , d i cu i i 

d u e f i na l i f u n z i o n a n t i in p u s h - p u l l , che c o n s e n t o n o di 

o t t e n e r e p o t e n z e d e l l ' o r d i n e de l w a t t su n o r m a l i ca r i ch i 

d i 8 o h m . 

A i s u d d e t t i f i na l i n o n o c c o r r o n o a le t t e d i r a f f r e d d a 

m e n t o in q u a n t o la l o ro t e m p e r a t u r a d i f u n z i o n a m e n t o 

si m a n t i e n e e n t r o l im i t i c o n s e n t i t i . I d u e t r a s f o r m a t o r i 

da m e i m p i e g a t i s o n o de i c o m u n i s s i m i t r a s f o r m a t o r i 

i n t e r t r a n s i s t o r i a l i c h e i n s i e m e ad un a l t o p a r l a n t e da 8 

o h m del d i a m e t r o d i 1 0 c m . c o n s e n t o n o di m a n t e n e r e 

la d i s t o r s i o n e ad un l i ve l lo i m p e r c e t t i b i l e . T1 ad e s e m 

p io è un p i l o t a pe r A C 1 2 5 e un p u s h - p u l l d i A C 1 2 8 , 

m e n t r e T 2 è u n t r a s f o r m a t o r e f i na le de l la s tessa ser ie . 

Il t u t t o è a l i m e n t a t o c o n una c o p p i a d i ba t t e r i e da 

4 , 5 v o l t (9 v o l t t o ta l i ) c h e p e r m e t t o n o una a u t o n o m i a 

di m o l t e ore a n c h e se si fa f u n z i o n a r e il c o m p l e s s o al 

m a s s i m o v o l u m e . 

Per la rego laz ione del s u d d e t t o v o l u m e si i m p i e g h e r à 

il p o t e n z i o m e t r o R1. Lo s c h e m a e l e t t r i c o de l m i o p r o 

g e t t o fo rse m a n c h e r à d i o r i g i n a l i t à , in q u a n t o r ica lca 

g l i s c h e m i c lass ic i , m a p o s s o ass icu ra re che una v o l t a 

m o n t a t o le sodd i s f az i on i che dà q u e s t o s e m p l i c e a p p a 

recch io s o n o d a v v e r o m o l t e . 

Crediamo che non tutti i lettori avranno 

la possibilità di reperire in commercio i 

transistor 2SB172, da utilizzare nello sta

dio finale, in quanto sono dei fina/i di pro

duzione giapponese, quindi noi consiglia

mo a co/oro che volessero costruir/o di 

sostituire i summenzionati transistor con 

degli AC 128. 

Con questa variante, sempre con 9 volt di 

alimentazione, si otterrà una potenza d'u

scita di circa 1,5 watt. 

Con questa soluzione occorrerà pure 

variare il va/ore di alcuni componenti: 

R9 = 3.300 ohm 

RIO = 68 ohm 

R11 = 4,7 ohm 

Componenti C2 = 470 pF 

C3 = 100 microF. elettrol. 12 V / l 

R1 = 5.000 ohm potenziom. log. C4 = 10 microF. elettrol. 12 V / l 

R2 = 470 .000 ohm C5 = 50 microF. elettrol. 12 V / l 

R3 = 10.000 ohm C6 = 30 microF. elettrol. 12 V / l 

R4 = 330 ohm TR1 = transistor tipo AC125 

R5 = 47 .000 ohm TR2 = transistor tipo AC128 

R6 = 4.700 ohm TR3 = transistor tipo 2SB172 

R7 = 820 ohm TR4 = transistor tipo 2SB172 

R8 = 270 ohm T1 = trasformatore intertransistoriale pilota per 
R9 = 8.200 ohm AC128 

R10 = 1 50 ohm T2 = trasformatore d'uscita in push-pull per alto-

R11 = 10 ohm parlante 8 ohm 

C1 = 5 microF. elettrol. 12 V / l Alimentazione a 9 volt 



CODICE DEI 

CONDENSATORI PIN-UP 


