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

Comprende gli schemi di apparecchi di produzione commerciale 
costruiti in Italia nel periodo prebellico. La raccolta comprende 
620 schemi completi relativi ad 857 modelli con numerose note 

di servizio, ad uso dei radiotecnici riparatori. 
Sesta edizione (Ristampa 1960). In-16, di pagine XVI -624, con 620 figure, 24 in
dici, 34 tavole fuori testo. Copertina a colori plastificata L. 2 0 0 0 

S C H E M I DI A P P A R E C C H I RADIO 
V O L U M E I : Raccolta di schemi degli apparecchi radio di produ
zione commerciale, costruiti in Italia dal 1945 al 1950, con nu -

numerose note di servizio, ad uso dei radiotecnici riparatori. 
Terza edizione riveduta. Ristampa 1960, in-8, di pagine XVI -536 , con 557 figure, 
delle quali 489 schemi di apparecchi radio completi di valori e 30 note di servizio. 
Copertina a colori plastificata L. 2 5 0 0 

V O L U M E I I : Raccolta di schemi di apparecchi radio di produzione 
commerciale, costruiti o importati in Italia, nel periodo 1950 -1955 . 
Ristampa 1960, in-8, di pagine VI I I -368, con 400 figure, di cui 320 schemi di ap
parecchi radio e 30 note di servizio. Copertina a colorì plastificata . . . L. 2 5 0 0 

V O L U M E I I I : Raccolta di schemi di apparecchi radio di produzione 
commerciale, costruiti o importati in Italia, nel periodo 1955 -1965 . 
Seconda edizione ampliata. 1969, in-8, di pagine Vi l i , con 480 schemi di apparecchi 
radio a valvola ed a transistor con note di servizio in 214 tavole fuori testo. Coper
tina a colori plastificata L. 1 0 0 0 0 

S E R V I Z I O R A D I O T E C N I C O 
V O L U M E I : « Strumenti per radiotecnici. Verifiche e misure per la 

messa a punto e riparazione degli apparecchi radio». 
Quattordicesima edizione ampliata, ln-16, di pagine XVI -456 con 315 figure d 
cui 120 schemi di strumenti di misura e di collaudo per il servizio radiotecnico. 
Copertina a colori plastificata L. 2 0 0 0 

V O L U M E I I : «Rad io riparazioni». Ricerca ed eliminazione dei 
guasti e difetti negli apparecchi radio. 

Quindicesima edizione ampliata. 1968, in-16, di pagine XVI -536 , con 296 figure, 
4 tavole fuori testo, 15 tabelle. Copertina a colori plastificata L. 3 0 0 0 

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

Come è fatto, come funziona, come si adopera l'apparecchio radio, 
come si possono costruire apparecchi radio a transistor e a valvole. 
Diciassettesima edizione ampiamente riveduta e aggiornata. 1967, in-16, di pa
gine XI I -340 , con 193 figure e 65 schemi di apparecchi radio di facile costruzione. 
Copertina a colori plastificata L. 2 5 0 0 

L ' A U D I O L I B R O 
Amplificatori - Altoparlanti - Microfoni - Dischi fonografici - Re 

gistratori magnetici. 
Sesta edizione ampliata e aggiornata. In-8, di pagine XXIV-464, con 364 figure 
di cui 6 tavole fuori testo. Copertina a colori plastificata L. 4 0 0 0 

E D I T O R E U L R I C O H O E P L I M I L A N O 
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C A P I T O L O PRIMO 

IL C INESCOPIO DEL T E L E V I S O R E 

P r i n c i p i b a s i l a r i 1 
L o s c h e r m o f l u o r e s c e n t e , . . . 1 
Il penne l lo di raggi e l e t t r o n i c i 2 
Il c a n n o n e e l e t t r o n i c o 3 
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Il d ipolo a ven tag l i o 557 
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Il d ipo lo a c o n o 560 
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A n t e n n e mu l t i p le V H F - U H F 564 
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T a b e l l a di c o n f r o n t o e di s o s t i t u z i o n e dei tub i c a t o d i c i di p r o d u z i o n e a m e 
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A 

Adattatore balun, 174, 240 
Adattatore bilanciato, 174, 175 
Adattatore d'impedenza d'antenna, 539 
Adattatore sbi lanciato, 174, 175 
A L I M E N T A T O R E A B A S S A T E N S I O N E da 

pag. 399 a pag. 435 
— ad autotrasformatore, 401 
— a raddoppiatore di tensione, 416, 419, 422 
— a semionda, 410 
— a trasformatore, 399 
— con rettificatore a s i l ic io , 408, 410 
— esempio di, 402, 408, 412, 414, 421 
— per televisori a color i , 434 
— protezione del l ' , 414 
Alimentatore E A T (v. Generatore E A T ) 
A L I M E N T A T O R E S T A B I L I Z Z A T O da pag. 426 

a pag. 435 
— a due t ransistor , 426 
— con batteria interna, 431 
— con r icarica batteria, 431 
— esempio di , 427, 430, 433 
— per piccoli televisori , 430 
— principio de l l ' , 426 
A L L I N E A M E N T O D E L L ' A M P L I F I C A T O R E MF: 
— procedura de l l ' , 126 
— sequenza per I', 137 
— strumenti per l ' , 126 
Altezza automatica, controllo di , 344 
A L T E Z Z A D E L Q U A D R O : 
— controllo manuale di , 328, 331 
— controllo automatico di , 344 
— e correnti a denti di s e g a , 31 
— e c c e s s i v a , 31 
— Insufficiente, 31 
Al luminato, schermo , 17 
Al luminatura del c i n e s c o p i o , 17 
Ampiezza orizzontale, controllo di, 378, 381 
A M P L I F I C A T O R E A M E D I A F R E Q U E N Z A 

A U D I O : (capitolo XII) 
— a t ransistor , 293 
— a tre valvole e tre diodi , 291 
— controllo automatico de l l ' , 145, 158 
— limitatore de l l ' , 291 
— principio de l l ' , 287 
— frequenza de l l ' , 286 

A M P L I F I C A T O R E A M E D I A F R E Q U E N Z A 
C O L O R E : (capitolo XV I ) 

— caratterist iche de l l ' , 485 
— compito de l l ' , 485 
— esempio di, 488 
— controllo automatico di saturazione de l l ' , 488 
— stabilità de l l ' , 489 
— trappola a 4,43 Me de l l ' , 488 

A M P L I F I C A T O R E A M E D I A F R E Q U E N Z A 
V I D E O : (capitolo VII) 

— allineamento de l l ' , 137 
— banda passante de l l ' , 107 
— caratterist iche basilari del l ' , 104, 111 
— circuiti d ' Ingresso de l l ' , 128, 130 
— circuiti trappola de l l ' , 115, 122, 124 
— curva di responso de l l ' , 113, 117, 119 
— esempio di , 113, 118, 124, 127, 135 
— frequenze portanti de l l ' , 107, 110 
— pannello a circuiti stampati de l l ' , 133 
— per televisori a co lor i , 137 
— sezioni del l ' , 104 
— smorzamento dei circuit i de l l ' , 117 
— taratura del l ' , 120, 122 
A M P L I F I C A T O R E A U D I O : 
— a quattro transistor , 298, 230 
— a tre transistor, 297 
— in controfase ser ie , 303 
— principio del l ' , 295 
A M P L I F I C A T O R E F I N A L E V I D E O : 
— a t ransistor , 278, 280 
— bobine di compensazione de l l ' , 275 
— dei televisori a color i , 485 
— esempio di, 269, 280, 486 
A M P L I F I C A T O R E M F - V 1 D E O P E R T V A 

C O L O R I : 
— circuito d'entrata de l l ' , 140 
— filtri d 'assorbimento de l l ' , 140 
— esempio di, 139 
— schema di, 139 
Amplif icatore finale orizzontale, 361 , 370 
Amplif icatore finale vert icale, 342, 345 
Anel lo ant lcorona, 378 
Angolo di def lessione del c inescop io , 47, 50 
Anodi del c inescopio , 7, 8 
Ant lcorona , anello, 378 
Antidisturbo c i rcui to , 316 
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Ant ievanescenza (antifading) disposit ivo, 141 
A N T E N N A T V : (capitolo XVI I ) 
— a Challenger yagi , 551 
— a cinque elementi , 546 
— a cono , 560 
— a dipolo, 530, 5 4 1 , 548 
— a dipolo d isuguale , 548 
— a dipolo ripiegato, 543, 547 
— a larga banda, 546, 555 
— ad alta efficienza, 546 
— ad alto guadagno, 553 
— a doppia yagi , 553 
— a doppio dipolo, 553 
— a doppio ventaglio, 559 
— a tre elementi , 542 
— a tr iangolo, 561 
— a semionda , 530 
— a V , 556 
— a ventaglio, 557 
— direttore del, 541 
— d i s c e s a de l l ' , 537, 540 
— disposiz ioni legislative, 570 
— Impedenza de l l ' , 532, 539 
— installazione de l l ' , 540 
— linea di al imentazione, 531 , 537 
— linea di t r asmiss ione , 531 , 537 
— linee aperte in ar ia , 532 
— linee a cavo c o a s s i a l e , 532 
— linee bifilari, 532 
— multiple, 564 
— omnlcanale, 555 
— per ultrafrequenze, 560 
— per zone marginal i , 546 
— riflettore de l l ' , 534, 541 
— Y a g i , 544 
— U H F , 560 
— U H F , a farfal la, 562 
A U D I O : (capitolo XII) 
— amplificatore b a s s a frequenza, 295, 297, 300 
— amplif icatore media f requenza, 286, 287 
— amplificatore intercarrier, 287 
— a t ransistor , 293 
— a simmetria complementare, 295 
— In cont ro fase -ser ie , 302 
— circuito trappola, 115, 122, 124, 277, 279 
— esempio di sez ione , 288, 290, 292, 299 
— portante MF, 286 
— schema a b locch i , 285 
— segnale , 285, 287 
— sez ione , 285, 289 
— stadio finale, 297, 299 
Autotrasformatore, alimentatori ad , 401, 403, 

404, 405, 412, 421 

B 

Balun adattatore, 174, 240 
Banda passante , 107, 108 
Banda prima V H F , 164 
Banda seconda V H F , 164 

Banda quarta, 200 
Banda quinta, 200 
Banda terza, 164 
Bande televisive, 163 
Bande V H F , 163 
Base dei tempi (v. Def lessione) 
B a s s a tensione, alimentatori a , 399, 401 , 404, 

410, 414, 416, 422, 434 
Batterla Interna del televisore, 431 
Bilanciamento colore, controllo di, 457 
Bianking, 350 
B loccato , osci l latore, 322, 325, 337, 345 
B l u - Y , segna le , 449 
Bobina di larghezza, 380 
Bobina di l inearità, 370 
Bobina E A T , 373 
Bobine di compensaz ione , 268, 275, 276 
Bobine del giogo, 34, 36, 38, 41 
Bobine di def lessione, 34, 36, 38, 41 , 349 
Bobine del selettore V H F , 177 
Bobine stampate, 191 
Booster (v. Damper) 
Br i l lanza, controllo d i , 272 
Bruciatura ionica, 16 
B U R S T : 
— alternante, 468 
— cambiamento di fase del , 468 
— circuito del , 459 
— demodulatore del , 475 
— osci l lazioni campione del, 460, 461 
— segnale s incron ismo colore , 451 
— separazione del , 476 

C 

C A F , 311 , 331 
C A G , 111, 141 
C A G Keyed , 144, 146, 153 
C A G Gated , 159 
C A M B I O C A N A L E : 
— a commutatore, 172, 180, 182 
— a tamburo rotante, 180, 182 
— con contatti a sl i t ta, 216 
C A M P O : 
— Intervallo di , 74 
— segnale di, 74 
C A N A L I A D I A C E N T I : 
— circuit i di assorbimento del, 128 
— filtri per I, 140 
— relezione del , 123 
C A N A L I DI T E L E V I S I O N E : 
— estensione dei , 76, 77, 80, 286 
— americano, 79 
— f r a n c e s e , 78 
— inglese, 79 
— Italiano, 79 
— U H F , 200, 201 
C A N C E L L A Z I O N E : 
— anteriore, 72 
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— circuit i d i , 280, 350 
— della r l traccla, 195, 280, 350, 389 
— di riga, 72, 389 
Cannone elettronico del c inescopio , 1 , 3, 13 
Cannone elettronico tripotenzlale, 11 
Capacità interelettrodiche, 203 
C A S (capitolo Vil i ) 
C a s c o d e , c i rcui to, 183, 187 
Catodo del c inescop io , 5 
Catodo pilotaggio di, 490, 493 
Cautele per l'extra alta tensione, 398, 399 
Centraggio dell ' immagine, 54, 55, 99 
Centratore del giogo di def lessione, 54, 55 

C I N E S C O P I O IN B I A N C O E N E R O : (capitoli I, 
II, III e IV) 

— alluminatura del , 17 
— angolo di def lessione del , 17, 50 
— bruciatura ionica del , 16 
— bobine di def lessione del , 36 
— cannone elettronico de l , 3, 11 , 13 
— caratterist iche del , 46 
— centratore magnetico del, 54 
— collo del , 47 
— def lessione del , 4 
— focaiizzazione del , 10 
— fuoco elettrostatico de l , 10, 11 
— giogo di def lessione (v. capitolo lll)^ 
— griglie del , 9 
— lente elettrica del , 3 
— lente di pre-fuoco del, 7, 8 
— lenti di focaiizzazione del , 7 
— messa a fuoco del , 12 
— pennello di raggi catodici del , 2 
— prima lente del , 3 , 7 
— lunghezza del , 48 
— proiettore elettronico del , 3, 11 
— seconda lente del, 7 
— raggi catodici del 1 , 4 
— schermo alluminato del , 7, 17 
— schermo antl - lmploslone del , 56 
— schermo f luorescente del , 1 , 15, 18 
— sensibilità di def lessione del, 46, 52 
— simbolo del, 19 
— terza lente del , 7 
— unità di def lessione del (v. capitolo III) 

C I N E S C O P I O T R I C R O M I C O : 
— convergenza del, 498, 508, 516, 522, 524 
— componenti su l collo del , 518 
— maschera d'ombra de l , 439 
— m e s s a a punto del , 521 
— pilotaggio del, 490 
— principio del , 438 
— smagnetizzazione del, 518 
— unità di convergenza del , 519 
Circuit i di alta tensione (v. capitolo X V ) 
Circuit i di extra alta tensione (v. capitolo X V ) 
Circuit i di def lessione (v. capitoli III e X IV ) 
Circuit i di cancel laz ione, 280, 350 
Circuit i stampati , 133 

C I R C U I T O : 
— accordato U H F , 203 
— adiacente, 128 
— antldlsturbo, 316 
— cascode V H F , 183, 187 
— d'assorbimento al l 'entrata, 130 
— d'assorbimento a 5,5 Me, 277, 279, 28 
— differenziatore, 311 , 313 
— di reiezione dei canali adiacenti , 128 
— Integratore, 311 , 315 
— mixer, 209, 257 
— neutrode V H F , 192, 194 
— rivelatore audio, 289 
— rivelatore video, 266 
— smorzatore (v. Damper) 
— separatore del burst , 476 
— separatore dei s incron ismi , 307, 311 
— trappola suono , 115, 122, 124, 277, 279, 284 
Cl ipper, 307 
Collegamento selettori V H F e U H F , 214,. 215 
C O L O R E : 
— amplificatore MF, 485 
— controllo di , 486 
— modulazione di , 443 
— segnale differenza d i , 442 
— soppressore di , 481 
— purità di , 519 

C O L O R I : 
— formazione sullo s c h e r m o , 445 
— graduazione dei , 441 
— luminanza dei , 442 
— principali additivi, 441 
— principali sottrattivi, 441 
— saturazione dei , 442 
— televisori a (capitolo XVI ) 
— tinta dei , 442 
C O M A N D O M A N U A L E : 
— di contrasto , 93, 101 , 135, 152, 270, 278 
— di luminosità, 94, 101 , 272, 279 
— di s intonia , 93, 117, 170, 248, 272 
— di cambio canale , 177, 180, 182, 216 
Combi- tuner , 221 
Commutatore P A L , 466 
Commutatore rotativo per V H F , 177, 180, 182 
Commutatore a pulsanti per tuner, 216 
Commutatore a sl i t ta, 216 
Comparatore di fase (v. Discriminatore) 
Compatiblità dei tv a color i , 440 
Componente continua del segnale video, 145, 

273, 274 
C O N T R A S T O : 
— controllo manuale di , 93, 152, 270, 278 
— dei televisori portatili, 278 
— principio del , 270 
Controfase-ser ie , c i rcui to , 303 
Control l i di convergenza, 513, 516 
Control l i del rosso-verde , 503 
Control lo automatico di contrasto , 141 
Controllo automatico dì frequenza e di f a s e , 460 
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C O N T R O L L O A U T O M A T I C O DI F R E Q U E N Z A 
O R I Z Z O N T A L E : 

— a discr iminatore, 332 
— con transistor a reattanza, 339 
— con valvola a doppio diodo, 335 
— esemplo pratico di, 333, 336 
— per televisori a t ransistor , 337 
— principio del , 332 
— schemi di, 336 
C O N T R O L L O A U T O M A T I C O DI G U A D A 

G N O : (v. capìtolo Vil i ) 
— amplificatore del , 147, 151, 157 
— con diodo al s i l i c io , 153 
— con tre diodi , 154 
— con un t ransistor e due diodi, 151 
— divìso, 145 
— e s incronismo di riga, 143 
— esempio di , 144, 146, 149, 150 
— per l'amplif. a MF, 145, 158 
— per I selet tor i , 145, 148, 155, 158 
— regolatore del , 146 
— per televisori a color i , 161 
— per televisori a t ransistor , 156 
Controllo automatico di larghezza, 383, 387 
Controllo automatico di saturazione, 488 
Controllo automatico di sensibilità (v. cap i 

tolo Vil i ) 
Control lo del blu, 503 
Controllo della parabola, 504 
Control lo di altezza, 328, 331 
Controllo di ampiezza orizzontale, 378, 381 
Controllo di ampiezza vert icale, 328, 331 
Controllo di br i l lanza, 272 
Controllo di co lore , 486 
Controllo di contrasto , 93, 149, 152, 270, 278 
Controllo di correzione differenziale, 507 
Control lo di larghezza, 379, 381 , 382, 383 
Controllo di l inearità orizzontale, 366, 367 
Controllo di l inearità vert icale, 328, 333, 343 
C O N T R O L L O DI L U M I N O S I T À : 

— comando manuale di , 101 , 272, 273 
— scopo del , 272 
— e componente continua video, 274, 275 
— del colore verde, 456, 457 
— generale del tv a co lor i , 457 
Controllo di f requenza, 330, 331 , 337, 338, 346 
Controllo di pendenza della parabola, 506, 509 
Controllo di sensibil i tà, 148 
Controllo di s i n c r o n i s m o , 98, 330, 342 
Controllo di volume, 290, 293, 294 (f igura), 

304 (f igura), 305 
Controllo di tono, 293, 305 (figura) 
Controllo parabola convergenza, 504 
Controllo pendenza parabola, 506 
Controllo s c a l a gr igi , 520 
Controllo tilt, 506 
C O N V E R G E N Z A : 
— al centro dello schermo, 498 
— circuit i di , 499, 503, 505, 508, 516 

— controlli di , 506, 507, 516 
— corrente parabolica di , 503, 505 
— corrente tilt, 509 
— correnti di correzione, 501 , 505, 511 
— correzione della, 502, 505 
— dei piccoli tv a color i , 517 
— differenziali controlli di , 507 
— dinamica orizzontale, 500, 510, 515 
— dinamica vert icale, 500, 502, 504, 508, 515 
— errori di , 506 
— esempi di, 500, 508, 515 
— m e s s a a punto della, 521 
— magneti di , 499 
— orizzontale dinamica, 500, 510, 515 
— parabola corrente di , 503, 505, 509 
— piastra di, 513 
— principio del la, 498 
— schema di unità di , 508, 518 
— stat ica , 498, 499, 500 
— unità di , 501, 502, 504, 508 
— verticale dinamica, 502, 504, 508, 515 
C O N V E R S I O N E DI F R E Q U E N Z A : 
— con il rivelatore video, 287 
— del selettori U H F , 208, 209, 226 
— principio della, 166 
— nei selettori V H F , 165 
C O N V E R T I T O R E DI F R E Q U E N Z A : 
— mescolatore del , 166 
— mixer del , 166 
— oscil latore locale del, 166, 168 
— principio del, 166 
Corrente parabol ica, 502, 503, 509 
Corrente a denti di s e g a , 22, 24, 3 1 , 321 , 363 
Correnti dì convergenza, 501 
Correnti dì correzione, 506 
Cristal lo di quarzo, 458 
Croma MF (v. MF-colore) 
Cromatico s incron ismo, 451 
C R O M I N A N Z A (v. MF-colore) 
Curve di responso dell 'amplif. MF, 113, 117, 

119, 136 

D 

D A M P E R : 
— diodo smorzatore, 359, 364, 367, 368, 380, 

384, 387, 393, 398 
— filtro, 369 
— funzionamento del diodo, 360, 364 
— frequenza o s c i l l . t ransitor ia, 365 
— rettif. osc i l l . fine r iga, 357 
— smorzatore o s c i l l . fine r iga, 359 
— valvola, 359, 364, 367, 380, 393 
— tensione rialzata dal , 390 
Decodif icatore P A L , 470, 472 
Definizione dell ' immagine T V , 83 
D E F L E S S I O N E : (capitolo X IV) 
— denti di sega di , 321 
— angolo d i , 46, 49, 50 
— bobine d i , 32, 36 
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— giogo di , da 32 a 45 
— multlvibratore di , 342 
— orizzontale, 32 
— oscil latori di , 319, 321 , 325, 345 
— potenza di , 51 
— sensibil i tà di , 52 
— s c h e m a a blocchi di, 320 
— stadio di, 319 
— vert icale, 32, 341 , 345, 349 
Delay l ine, 475 
Demodulatore del b lu , 454 
Demodulatore del burst, 475 
Demodulatore del rosso-verde , 454 
D E M O D U L A T O R E S I N C R O N O : 
— differenza di colore blu, 449 
— differenza di colore rosso-verde , 449 
— pilotato, 450 
— esempio di , 454 
— rivelatore di fase , 448 
D E N T I DI S E G A : (v. capitolo II) 
— ampiezza dei , 31 
— corrente a , 22 
— di r iga, 22, 24, 28, 31 
— di quadro, 24, 28 
— e dimensioni del quadro, 31 
— formazione del , 321 , 363 
— tensione a , 321 
— tratto rettilineo dei , 321 
Differenziali , control l i , 507 
Differenziatore filtro, 311 , 313 
Dimensioni dello schermo , 18 
Diodi al s i l i c io , rettificatori, 409 
Diodi -s intonia , 226, 239, 246, 250, 252, 255 
Diodo damper (v. Damper) 
Diodo var icap, 196, 222, 252, 255, 260, 461 
D i s c e s a d'antenna bi lanciata, 173 
D i s c e s a d'antenna sbi lanciata , 173 
D I P O L O (v. Antenna) 
D I S C R I M I N A T O R E : 
— a t ransis tor , 341 
— con valvola a doppio diodo, 355 
— del C A F , 333 
— del killer, 482, 483 

D U P L I C A T O R E DI T E N S I O N E , 416, 419, 422 

E 

E A T (v. capitolo X V ) 
Elevata alta tensione (v. capitolo X V ) 
Errori longitudinali di convergenza, 506 
Errori t rasversal i di convergenza, 506 
Europea rete T V , 81 
Evanescenza del segnale T V , 141 
E X T R A A L T A T E N S I O N E (v. capitolo X V ) 

F 

FM, rivelatore, 289 
Fili di Lecher , 203 

Filamenti in ser ie , 403, 406, 414, 424 
Filtri di banda passante , 112 
Filtri di banda U H F , 204 
Filtri d ' ingresso del selettore, 176 
F I L T R O : 
— di banda passante , 112 
— di banda U H F , 210 
— differenziatore, 311 , 313 
— frequenza riga, 394 
— integratore, 311 , 314 
— p a s s a b a n d a , 210 
— trappola s u o n o , 115, 122, 124, 277, 279, 284 
Finale di r iga, valvola, 361 
Finestra U H F , 205, 210 
F luorescenza luminosa, 1 , 15 
Focal izzazlone, 8, 9, 11 , 20 
Frequenza di centrobanda, 107 
Frequenza Intermedia (v. Media frequenza) 
Frequenza portante, 107 
Frequenza di riga, 26, 32 

G 

Gabbia schermante, 377 
Gated C A G , 159 
Generatore a 7,8 kc, 468, 478 
G E N E R A T O R E E A T : (v. capìtolo X V ) 
— anello ant icorona del, 378 
— anticorona del , 378 
— bobina del , 373 
— compito del , 355 
— controllo di linearità del , 366 
— diodo rettificatore del, 357 
— damper del , 359, 364 
— gabbia schermante del, 377 
— per televisori a color i , 395 
— per televisori a t ransistor , 392 
— per c inescopio da 19 poll ici , 370 
— precauzioni necessar ie , 398 
— separato per tv a color i , 397 
— trasformatore del , 375 
Geometria del l ' immagine, 30 
Geometria stabil izzazione automatica del la, 344 
G I O G O DI D E F L E S S I O N E : (v. capitolo III) 
— avvolgimenti del , 41 
— bobine de l , 32, 34, 37, 39 
— centratore de l , 54, 55 
— coppie di bobine del , 36 
— del c inescopio tr lcromico, 518, 519 
— princìpio del , 32 
— osci l lazioni elettriche nel , 42 
— nucleo di ferrite del, 38 
— schema di , 44 
Griglia controllo del c inescop io , 7 
Gr ig l ia , pilotaggio di , 490 
Griglie del c i n e s c o p i o , 9 
Grigl ia di focalizzazione automatica, 10 
Gruppo sintonizzatore (v. Selettore) 
Guadagno, controllo di (v. capitolo Vili) 
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K 

Keyed C A G , 144, 146, 153 
Killer co lore , 481 

I 

I M M A G I N E S U L L O S C H E R M O : 
— altezza de l l ' , 3 1 , 95 
— caratterist iche de l l ' , 92 
— centraggio de l l ' , 99 
— contrasto de l l ' , 93 
— definizione de l l ' , 67, 83 
— distorsione del l ' , 30 
— irregolarità de l l ' , 30 
— larghezza de l l ' , 31 
— linearità de l l ' , 96 
— luminosità de l l ' , 101 , 272, 274, 279 
— m e s s a a fuoco del l ' , 94 
— qualità de l l ' , 93 
— risoluzione de l l ' , 83, 85 
— segnal i di s incronismo d ' , 70 
Impedenza del dipolo, 524 
Impulsi di s incron ismo, 311 
Intercarrler s is tema , 287 
Integrato sintonizzatore, 216, 220, 230, 241, 254 
Integrato tuner, 216 
I N T E G R A T O R E : 
— compito del l ' , 314 
— dei televisori Autovox, 315 
— filtro, 311 
— esemplo d i , 314 
— principio de l l ' , 315 
In tesace lo righe, 67 
Intervallo di riga, 71 
Intervallo di campo, 7 1 , 74 
Ionica bruciatura, 16 
I N V E R T I T O R E P A L , 467, 480 

L 

L A R G H E Z Z A : 
— controllo automatico di , 383, 387 
— controllo manuale di , 379, 381, 382, 383 
Larghezza della banda passante , 107, 108 
Lenti del c inescop io , 3, 7, 8, 9, 10, 11 
Limitatore s i n c r o n i s m i , 307 
L I N E A DI D I S C E S A D ' A N T E N N A : 
— a nastro , 537 
— aperta, 537 
— a piattina, 540 
— bifilare, 538 
— c o a s s i a l e , 538 
— Impedenza del la, 539 
— intrecciata, 539 
— tipi di , 537 
L inea di ritardo di luminanza, 487 
L I N E A DI R I T A R D O P A L : 
— necessità del la , 464 
— schemi di, 472, 474, 482 

— terminologia, 475 
— trasduttore della, 469 
L inea U H F a mezza lunghezza d 'onda, 203 
Linea U H F ad un quarto d 'onda, 203, 204, 205, 

217, 235 
L I N E A R I T À : 
— bobina di, 370 
— controllo di , 328, 333, 343, 366, 367 
— orizzontale, 96, 366, 367 
— vert icale, 96, 328, 333, 343 
L U M I N A N Z A : 
— ampiezza della banda di , 447 
— dell ' Immagine a color i , 442, 446 
— di c iascun colore , 442 
— linea di ritardo di , 487 
— modulazione di , 452 
— segnale di, 442, 443, 445, 446, 447, 449, 490 
L U M I N O S I T À : 
— controllo d i , 101, 272, 273, 279, 487 
— del colore verde, 456, 457 
— e componente continua video, 274, 275 
— generale dei tv a co lor i , 457 

M 

MF-audlo, 109, 287, 445 
MF-colore , 445, 485 
MF-croma, 445, 485 
MF-video, 106, 109, 287 
Maschera forata del c inescop io , 439 
M E D I A F R E Q U E N Z A : (v. capitoli V I I , XII e 

X V I ) 
— amplificatore a , 107, 110, 127, 135, 158, 

291 , 485, 488 
— curva di responso a , 113, 117, 119, 136 
— della sezione audio, 286, 287, 291, 293 
— della sezione colore , 485, 488, 489 
— della sezione video, 107, 110, 115, 122, 

127, 135, 137 
— continentale, 109 
— valore del la, 113, 114 
— taratura della, 120, 122 
Matrice colore verde, 456, 495 
Matriclzzazione, circuiti di , 457, 474, 490 
Mixer auto-osci l lante, 209 
Mixer V H F , 257 
Modulazione di r iga, 69 
Modulazione del l 'onda portante, 70 
Modulazione di colore, 443, 447 
Modulazione d' Immagine, 443 
Modulazione video, 277 
Monoscopio, 83, 86, 89 
MULTI V I B R A T O R E : 
— ad accoppiamento anodico, 327, 478 
— ad accoppiamento catodico, 329 
— controll i del , 330 
— dell'invertitore P A L , 475, 480 
— oscil latori a , 327, 475, 479 
— principio d e l , 327, 478 
— s c h e m a di, 479 
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N 

Neutrode, circuito, 192, 194 

0 

Orizzontale convergenza, 510, 512 
Orizzontale osci l latore, 325 
Orizzontale uscita (v. capitolo X V ) 
O S C I L L A T O R E B L O C C A T O : 
— bobine de l l ' , 326 
— di riga e C A F , 337 
— principio del l ' , 325 
— esemplo di , 326 
— orizzontale, 325 
— verticale, 324, 345 
O S C I L L A T O R E L O C A L E A 4,43 Me: 
— caratterist iche de l l ' , 458 
— controllo automatico del l ' , 460 
— esempio di , 459 
— quarzo oscil latore de l l ' , 458 
— regolatore di frequenza del l ' , 459 
— schema di, 462 
— terminologia del l ' , 458 
Osci l latore a mezza frequenza di r iga, 468 
Oscil latore a multivibratore (v. Multivibratore) 
Osci l latore a 7,8 kc , 468, 478 
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IL CINESCOPIO DEL TELEVISORE 

Principi basilari. 

L ' immagine te lev is iva si fo rma sullo schermo f luorescente de l c inescop io , deffo 
anche tubo a raggi catodici, s istemato nel te lev isore . 

Nel l ' interno de l c inescop io , v i è un soff i le penne l lo di raggi e lett ronic i , il quale 
parte da un cannone e /ef f ronico e v i e n e proieftato contro lo schermo f luorescente . 
La f ig. 1.1 mostra le tre parti essenz ia l i de l c inescop io : 

a) lo schermo f luorescente, 

b) il penne l lo di raggi e lettronici , 

c) il cannone elettronico. 

Fig. 1 .1. - Parti componenti il c inescopio del televisore, 

L O S C H E R M O F L U O R E S C E N T E . — È di vetro , essendo formato da l l a base 
a rga e piatta, a forma rettangolare , de l l ' ampo l la ad alto vuoto, che forma la parte 
esterna de l c inescop io . Sul la parte interna de l lo schermo di vetro, è deposi tata una 
part ico lare sostanza f luorescente, detta i l /os /oro. Per effetto de i raggi e lettronici , 
la sostanza f luorescente si i l lumina di luce propr ia , una luce f redda , f luorescente , 
Esistono numerose sostanze, in natura, le qual i hanno la proprietà di i l luminarsi sotto 
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l 'azione de i raggi e lett ronic i . L 'energ ia dì questi ultimi si conver te , in parte, in 
energia luminosa quando cozzano contro tali sostanze, 

IL P E N N E L L O DI R A G G I E L E T T R O N I C I . — È un sott i le fascetto di elettroni 
proietfati a raggio ve rso lo schermo f luorescente ; po iché parte da un elettrodo 
negat ivo, c o m e la corrente e lettronica nel le va l vo le radio, v i e n e comunemente 
detto penne l lo di raggi catod ic i , in quanto l 'elettrodo negat ivo vìen detto catodo. 

I raggi catodic i sono formati da elettroni , esat tamente c o m e la cor rente e le t 
trica e la corrente e let t ron ica . G l i elettroni de l la corrente e let t r ica corrono lungo fili 

CORREH TE Ùl CILINDRETTO 

— 100 V + 
BASSA TEHS/OHE 

RAGGI DI ELETTRONI 

— io ooo v 4-
fìLTf) Tensione 

Fig. 1.2. - Da corrente di elettroni (sopra) a raggi di elettroni (sotto), 

conduttori ; gli elettroni de l la corrente e lett ronica passano nel l ' inferno vuoto del le 
va lvo le radio, e de l le v a l v o l e e lettroniche in g e n e r e ; gli elettroni dei raggi catodici 
sono proiettati a raggio nei tubi e lef f ronic i in genere , fra i qual i v i sono i c inescopi 
da te lev is ione, 

I raggi catodic i sono invis ib i l i , c o m e lo è la corrente e let t r ica . C o m e la cor 
rente e lett r ica a c c e n d e i f i lamenti de l le lampad ine e lettr iche, così il pennel lo di 
raggi catodic i « a c c e n d e » la sostanza f luorescente , depos i tata sul la parte interna 
del lo schermo del c inescop io , 
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IL C A N N O N E E L E T T R O N I C O . — Esso p r o v v e d e anzitutto al la emiss ione di 
elettroni , la qua le a v v i e n e da par ie di un ci l indretto incandescente , c o m e nel le 
va lvo le , e poi al la loro p ro iez ione a forma di raggio , e al la sua messa a fuoco sullo 
schermo de l c inescop io , Cons is te de l catodo e di tre lenti elettriche. È di p icco le 
d imensioni , e si t rova nel collo del cinescopio, v. f ig. 1.4. 

Il pr incip io bas i la re de l l a p ro iez ione de i ragg i catodic i è chiarito da l la f ig. 1.2. 
In alto, un catodo di f fonde elettroni , essendo incandescente . Esso è col locato n e l 
l ' inferno di un ci l indretto con un foro; gli elettroni emess i dal catodo attraversano 
il foro, e quindi si d i r igono verso un secondo ci l indretto. S e a tale secondo c i l i n 
dretto è app l icata una B A S S A T E N S I O N E si forma una corrente di e lettroni ; se invece 
è app l icata un 'ALTA T E N S I O N E si forma un pennel lo di raggi catod ic i , 

Nel la f igura, in alto è indicato ciò che a v v i e n e se il secondo ci l indretto, l 'anodo, 
si t rova a bassa tensione, ad esemp io a + 100 volt r ispetto al catodo ; in tal caso 
gli e lettroni emess i dal catodo si d i r igono verso l 'anodo, e v e n g o n o da esso assor 
biti . Tra il catodo e l 'anodo si forma una corrente elettronica; tuffa l 'elettronica si 
basa su questo fatto. 

Se , i nvece , il s e c o n d o ci l indretto si t rova ad al fa tensione posit iva, r ispetto al 
catodo, ad e s e m p i o 10 0 0 0 volt , la corrente e lett ronica non si fo rma ; gli elettroni 
emess i dal catodo non si d i r igono verso l 'anodo, e non vengono da esso assorbit i . 
L 'alta tensione li conver te in ragg i ; essi si proiettano a grande velocità in l inea retta; 
formano in tal m o d o i raggi catod ic i . Su quest 'altro fenomeno si basa tutta la t e c 
n ica de l la te lev is ione . 

LA L E N T E E L E T T R I C A . — I raggi catodic i si comportano c o m e raggi di luce ; 
possono ven i r r i f lessi , ritratti, diffusi e anche concentrat i con una lente. Questo fatto 

LEHTE COHVEBGEHTE 

Fig. 1.3. - Lente elettrica, formata da due cilindretti metallici. 

è molto importante, po iché d ive rsamente sa rebbe stata impossib i le la loro u t i l i zza 
z ione . Il pr incip io de l la lente e lett r ica è chiar ito da l la f ig . 1.3. 

La lente e lett r ica può consistere in due ci l indrett i meta l l i c i ; se al pr imo di essi 
v i e n e app l icata una bassa tensione e al s e c o n d o un'alfa tensione, si ott iene una 
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lenfe convergenze ; in tal caso il penne l lo di elettroni v i e n e concentrato in un 
punto. Se , invece , avv iene l 'opposto, ed è il primo ci l indretto ad essere ad alta 
tensione, e il secondo a bassa tensione, la lente risulta d i ve rgente ; il penne l lo di 
raggi catodic i anziché ven i r concentrato v i e n e aperto, al largato, 

Il cannone elettronico si basa su questo fenomeno per ottenere la c o n c e n t r a 
z ione, ossia la messa a fuoco, de l pennel lo di raggi catodic i sullo schermo de l 
c inescopio , 

LA D E F L E S S I O N E DEI R A G G I C A T O D I C I . — Non basta che i raggi catod ic i , 
proiettati dal cannone elettronico, formino un punto sullo schermo f luorescente , è 
necessar io che tale punto sia in rapida corsa, che tracci un gran numero di r ighe 
luminose, una di segui lo a l l 'a l t ra , in modo che tutto lo schermo appa ia i l luminato. 

Flg . 1.4. - Parti componenti il c inescopio , 

È poss ib i le far correre il punto luminoso su tutto lo schermo de l c inescop io , perchè 
gli elettroni che lo formano sono negat iv i , e perciò subiscono l 'attrazione e la 
repuls ione, c o m e tutte le car iche e lett r iche, 

Con un disposit ivo part icolare si r i esce a fare in modo che il pennel lo di raggi 
catodic i subisca una continua def less ione, in modo da fargl i t racciare le r ighe, una 
di seguito a l l 'a l t ra , le qual i messe ins ieme formano il quadro luminoso sullo schermo 
del c inescopio . 

In assenza di r icez ione te lev i s i va , v i è sullo schermo del c inescop io il solo q u a 
dro luminoso. Non appena giungono segnal i da l la staz ione trasmittente, essi m o d u 
lano più o meno il pennel lo di raggi catod ic i , d iminuendo o aumentando la loro 
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intensità, e in tal modo sullo schermo appa iono de l le ombre, le quali nel loro insieme 
costituiscono l ' immagine televisiva. 

LO S P O T E IL R A S T E R , — C o n termine tecnico, in uso nel la prat ica, il punto 
luminoso che il pennel lo di raggi catod ic i forma sullo schermo è detto spoì. Nel lo 
stesso modo, tutto l ' insieme de l le r ighe luminose presenti sullo schermo, ossia il 
quadro luminoso, v ien detto rasfer, 

C O M P I T I DEL C I N E S C O P I O . — Il c inescop io ha due compit i essenz ia l i , ben 
distinti. Il pr imo è di generare il penne l lo di raggi catodic i e di metterlo esattamente 
a fuoco sullo schermo f luorescente ; è questo il compito del cannone elettronico, 
posto nel co l lo de l c inescop io , nel suo interno, Il secondo è quel lo di mettere in 
continuo mov imento il pennel lo di raggi catod ic i , in modo da fargl i t racc iare molte 
r ighe luminose, una di seguito a l l 'a l t ra , e far appar i re sullo schermo il raster, ossia 
il quadro luminoso. Questo secondo compito è affidato al g iogo di def less ione , 
infilato sul col lo de l c inescop io ; di esso sarà detto nel capito lo secondo. 

Il pennello di raggi catodici. 

Il pennel lo di raggi catodic i è formato da elettroni messi in rap ida corsa , per 
la p resenza di a l te tensioni e lett r iche, c o m e già detto. G l i elettroni , a loro volta , 
sono dovuti a l la emiss ione da parte de l catodo. Esso consiste di un ci l indretto di 
nichel io , nel cui interno si trova il ìilamento incandescente, il qua le p r o v v e d e a 
r iscaldar lo a l l ' i ncandescenza . 

Il catodo de i c inescop i è essenz ia lmente quel lo che si trova nel le va l vo le 
radio, ma di f fer isce per la d iversa struttura. Q u e l l o dei c inescop i è di d imensioni 
maggior i , e d è provvisto al la sommità di una targhetta di « ossidi », ossia di sostanze 
adatte a fornire amp ia dif fusione di e lettroni . La fig. 1.5 indica un catodo da c i 
nescopio . 

CILINORETTO DI MICHEL IO 

OSSIDO EMITTORE 
DI ELETTRONI 

Fig. 1.5. - Il catodo emettitore di elettroni. 
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Il catodo e il f i lamento sono col legat i a tre piedini dello zoccolo, con il quale 
termina il col lo di tutti i c inescop i , 

L 'emiss ione elettronica da parte del catodo è il punto di inizio del pennel lo 
di raggi catod ic i . Il cannone elettronico è provvisto di altre parti , g raz ie a l le quali 

CILINDRETTO 
METALLICO 
(CATODO) 

FILRMEHTO 
IHCMDESCEN TE 

ELETTRONI EMESSI 
DAL Cf) TODO 

Fig . 1.6. - Il catodo incandescente emette elettroni, 

gli elettroni emess i d isord inatamente dal catodo, come indica la fig. 1.6, vengono 
orientati e proiettati tutti sopra un unico punto del lo schermo f luorescente, lo spot. 

Per pr ima cosa , il catodo è col locato nel l ' interno di un ci l indretto meta l l ico ; 
esso è provvisto di un foro, e forma con il catodo la prima lente elettrica del c i n e 
scopio. La fig. 1.7 indica in alto ciò che a v v i e n e quando il catodo è posto n e l -

GBIGLIA CONTROLLO 

SENZR TENSIONE fiCGATtVA 

Fig. 1.7. - GII elettroni vengono concentrati a l l 'usc i ta . 

l ' interno del ci l indretto, se a ta le ci l indretto non è app l icata nessuna tensione e le t 
tr ica. G l i elettroni emess i dal catodo continuano a proiettarsi in tutti i sensi , come 
in f ig. 1.6; una parte di essi esce a l l 'esterno, attraverso il foro de l ci l indretto, for
mando un tenue penne l lo di elettroni a lenta corsa , non ancora raggi catod ic i . 
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Se, i nvece , al ci l indretto v i e n e app l icata una certa tensione negat iva rispetto al 
catodo, i due elettrodi ins ieme con tale tensione formano la prima lenìe elettrica 
del c inescop io . Anz iché dif fondersi in tutti i sensi , gli elettroni si d i r igono tutti, o 
quasi , ve rso il toro d 'usci ta , si concentrano in un punto, dal qua le poi si a l largano 
di nuovo, c o m e indicato nel la stessa f igura in basso. 

Il c i l indretto metal l ico forato, e provvisto di tensione negat iva , detta ìensione 
di polarizzazione; v ien comunemente denominato gr igl ia controllo de l c inescop io , 
po iché in effetti si comporta c o m e la pr ima gr ig l ia de l le v a l v o l e radio, e in genere 
de l le v a l v o l e e lettroniche. 

La f ig . 1.8 indica i tre primi elettrodi de l cannone elettronico de i c inescop i : il 
f i lamento r isca ldatore , il catodo emett i tore e la gr ig l ia di control lo, detta anche 
pr ima griglia, oppure griglia numero uno. La sfessa f igura mostra anche c o m e catodo 
e gr ig l ia v e n g a n o indicati negl i schemi . 

FILAMENTO 

Fig . 1.8. - I tre primi elettrodi del c inescopio. 

Var iando la tensione negat iva al la gr ig l ia , med iante una resistenza var iab i le , 
si ott iene la va r iaz ione dell'intensità de l pennel lo elettronico, e quindi la luminosità 
de l l ' immag ine sullo schermo. Portando a zero ta le tensione, il pennel lo risulta molto 
debo le , portando la tensione ad un va lo re e levato , essendo negat iv i anche gli e l e t 
troni, essa ne imped isce l 'uscita, e determina l 'est inzione de l pennel lo di raggi ca to 
d ic i , e l 'oscuramento de l quadro sullo schermo. Var iando opportunamente la tensione 
negat iva app l icata al la gr ig l ia , può venir var iata la luminosità de l l ' immag ine t e l e 
v i s i va . La res istenza va r iab i l e è ut i l izzata per ot tenere il control /o di luminosifà del 
te lev isore . Di esso sarà detto più amp iamente in seguito. 

L 'EAT e le altre lenti. 

G l i elettroni emess i dal catodo, e proiettati oltre il foro de l la gr ig l ia schermo, 
d iventano raggi e lett ronic i , ossia reggi catod ic i , per effetto de l l 'a l ta tensione ano 
d ica del c inescop io , p resente su un altro c i l indretto de l cannone elettronico, È q u e 
sta alta tensione, detta E A T (elevala a l / a tensione) che p r o v v e d e ad a c c e l e r a r e for 
temente la corsa deg l i e lettroni , conferendo ad essi la caratter ist ica di raggi . 
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L 'EAT var ia a seconda de l c inescop io ; è compresa Ira 14 000 e 18 000 vo l i , 
per i tipi da te lev isore normale. 

Non è però suff iciente che gli elettroni emess i dal catodo divent ino dei raggi , 
è necessar io che il pennel lo di quei raggi risulti esattamente messo a tuoco sullo 
schermo del c inescop io , ciò che non è tac i le ottenere. Nei c inescop i modern i , a 
col lo corto, le lenti e lett r iche sono tre. Una di esse è quel la di cui è stato detto, 
tra catodo e gr ig l ia control lo ; ma essa è a tuoco a poca distanza da l la gr ig l ia di 
confrol lo, anziché sullo schermo. 

La f ig. 1.9 illustra c o m e può venir ottenuta una seconda lente e let t r ica . Lungo 
il percorso del pennel lo di raggi catodic i v i sono due ci l indrett i meta l l ic i , di d iverso 
d iametro e a d iversa tensione posit iva. Il pr imo dei due è a bassa tensione, il s e -

PRIMA SECQNDtì 
LENTE LENTE 

Fig . 1.9. - Principio della seconda lente elettrica. 

condo è a l la tensione molto a l la , l 'EAT. Sono ì due anodi del c inescop io , quel lo a 
bassa e quel lo ad alta tensione. Essi p rovvedono a mettere in rap ida corsa gli 
elettroni , ossia a convert i r l i in raggi , e d anche a fornire la seconda lenie, 

M a anche questa seconda lente non è suff iciente per ottenere la messa a fuoco 
sullo schermo. È necessar ia una terza lente. Essa è ottenuta con una d ive rsa d ispo 
s iz ione degl i e lettrodi . I due anodi non sono più uno a bassa e l'altro ad alfa 
tensione, sono a m b e d u e ad alta tensione, e d hanno lo sfesso d iametro . Intorno ad 
essi , nel tratto di separaz ione , v i è un altro ci l indretto meta l l ico , di d iametro m a g 
giore. È quest 'altro e lettrodo che ha il compi to di formare la terza lente, e di met 
tere a fuoco il pennel lo di raggi catod ic i sullo schermo. È detto griglia di localizza
zione o anche gr igl ia n. A. È indicata dal la f ig. 1.10. 

O l t re a questa gr ig l ia di foca l i zzaz ione vi è, nei c inescop i di recente costruzione, 
anche una grigl ia schermo, detta anche gr ig l ia n. 2. Essa si t rova, c o m e indica la 
f igura, tra la gr ig l ia control lo e il pr imo anodo 

Le tre lenti del cinescopio. 

Da quanto sopra risulta che nel cannone elettronico del c inescop io v i sono tre 
lenti, le seguent i : 

a) la prima lente detta anche lente di immersione, tra il catodo e la grigl ia 
confrol lo; 
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b) la seconda lente, de l ta anche tenie di prefocalizzazione, tra la grigl ia 
schermo e il primo anodo; 

c) la terza lente, detta anche lente di localizzazione principale, tra i due 
anodi , per effetto de l la p resenza de l la gr ig l ia di foca l i zzaz ione , 

Queste tre lenti consentono di ot tenere la messa a fuoco de l pennel lo di raggi 
catod ic i senza nessun disposit ivo esterno; il cannone elettronico p r o v v e d e da solo 
a proiettare i raggi catodic i in modo che essi risultino bene a fuoco sullo schermo, 

Fig . 1.10. - Disposiz ione degli elettrodi del cannone elettronico. 

Nei c inescopi di v e c c h i a costruz ione, la messa a fuoco era ottenuta con disposit iv i 
estern i , genera lmente con magneti di messa a fuoco, infilati sul co l lo de l tubo, o p 
pure con una bobina di messa a fuoco, ne l la quale c i rco lava una corrente, la cui 
intensità poteva venir regolata mediante una resistenza var iab i le , in funz ione di 
control /o di messa a fuoco, 

Nei te levisor i modern i , quel l i con c inescop i cort i , il control lo di messa a fuoco 
non esiste più, in quanto il cannone e lett ronico p r o v v e d e da solo al la messa a fuoco 
esatta, tramite sopra tutto la gr ig l ia di f oca l i z zaz ione di cui è provvisto. 

Le « griglie » del cinescopio. 

È nel l 'uso prat ico denominare « gr ig l ie » gli elettrodi de l c inescop io , benché 
non si tratti affatto di gr ig l ie . Il fe rmine p rov iene da l le pr ime v a l v o l e e lett roniche, 
a tre elettrodi , in cui c ' e r a uno deg l i e lett rodi che a v e v a ef fett ivamente la forma 
di gr ig l ia . Era l 'elettrodo di control lo , l 'attuale gr ig l ia di control lo. 

Benché gl i e lettrodi de l c inescop io s iano de i ci l indrett i meta l l ic i , dì var ia lun
ghezza , essi vengono tutti indicat i con il te rmine griglia. V i sono de i c inescop i con 
4, 5 o 6 gr ig l ie . Q u e l l i a col lo corto, di p roduz ione recente , sono g e n e r a l m e n t e a 
5 gr ig l ie , le seguent i : 

a) gr ig l ia n. 1 control lo, 
b) gr ig l ia n. 2 schermo, 
c) gr ig l ia n. 3 pr imo anodo, 
d) gr ig l ia n. 4 fuoco, 
e) gr ig l ia n. 5 secondo anodo, 
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La f ig. 1.10 indica la d ispos iz ione de l le v a r i e « g r i g l i e » de l c inescop io . Le g r i 
g l ie n. 1 , 2 e 4 sono co l legate a p ied in i de l lo zoccolo de l c inescop io , ins ieme con 
il catodo e il f i lamento. Le gr ig l ie n. 3 e n. 5 sono co l l egate ins ieme, formano gli 
elettrodi acce le ra to r i , gli anodi , e fanno capo al la presa E A T del c inescop io , a p p l i 
cata su un lato de l l ' ampo l la de l c inescopio . 

La griglia di focalizzazione automatica. 

Essa consiste in un ci l indretto meta l l ico disposto intorno ai due anodi de l c a n 
none elettronico. Per la sua presenza , si forma tra quesf i t re elettrodi una lente 
e lett r ica , ossia , c o m e detto, la ferza lente de l cannone e lett ronico, que l la di f o c a 
l i zzaz ione pr inc ipa le . 

La f ig . 1.11 mosfra la d ispos iz ione de l le l inee di forza nel l ' interno de l c i l i n 
dretto di foca l i z zaz ione (gr igl ia n. 4 ) . Tal i l inee di forza sono distr ibuite c o m e indica 

Fig. 1.11. - Principio della terza lente elettrica di cui sono provvisti i c inescopi moderni, 
a focalizzazione elettrostatica. 

la f igura, per effetto de l la bassa tensione de l la gr ig l ia di foca l i zzaz ione , e l 'e levata 
alta tensione de i due ci l indreff i minor i , cosfituenti le due parfi de l l 'anodo de l c i 
nescopio. 

La tensione de l la gr ig l ia di foca l i z zaz ione può anche essere zero , e la gr ig l ia 
sfessa co l legata a massa ; oppure può essere di 100 volt , di 200 volt, di 300 volt o 
di 4 0 0 volt . A l l 'a f fo de l la instal laz ione de l c inescop io nel te lev isore , si c e r c a quale 
sia la tensione meg l io adatta per ottenere il fuoco esatto de l l ' immag ine sullo schermo 
f luorescente, 

La f ig. 1.12 indica qua le sia la d ispos iz ione e la conf iguraz ione di questi tre 
eletfrodi , nei cannoni e lett ronic i . I due anodi sono indicati con A1 e A 2 ; essi sono 
co l legat i ins ieme, per cui sono al la stessa tensione; quest 'u l t ima prov iene dal la 
p resa E A T , e in figura è indicata in 15 000 volt ( 15 kV) . 

I c i l indrett i dei due anodi A 1 e A 2 sono di d iametro minore nel la parte i nse 
r i ta nel ci l indref fo che funziona da gr ig l ia di foca l i z zaz ione . Poiché da essi d ipende 
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l 'esaffa messa a fuoco de l l ' immagine sullo schermo, la loro d imens ione e forma, 
nonché la d istanza a cui si trovano tra di loro, e tra di essi e il ci l indretto di d i a 
metro magg io re , risultano di notevo le importanza. 

Lente dt L t n t « 
p.'t-ruDce pr incipat i 

Flg, 1.12. - Disposiz ione degli elettrodi nel cannone elettronico di tipo diritto, 
a focaiizzazione elettrostatica. 

In f igura, la gr ig l ia di foca i i zzaz ione è co l legafa a massa ; spesso non è n e c e s 
sar ia nessuna tens ione ; l 'evenfuale tensione da app l icare s e r v e a cor reggere qua lche 
p icco la d i f ferenza nel la d isposiz ione de i fre elettrodi , 

Cannoni e lettronici di questo tipo sono detti unipoienziali; il s istema è quel lo 
de l la messa a fuoco elettrostatica, o di fuoco e lef f rosfa / ico . 

F U O C O E L E T T R O S T A T I C O C O N C A N N O N E T R I P O T E N Z I A L E . 

Ment re il t ipo di fuoco eleftrostat ico a tre lenti , sopra indicato è quasi g e n e 
ralmente ut i l izzafo in tuffi i fubi catod ic i da 110°, nei tubi catodic i F i v r e - S y l v a n i a 
v i e n e invece usato un s istema d iverso , a cannone t r ipofenz ia le , il qua le consente 
una r iduz ione de l l ' in fero cannone, e quindi de l co l lo de l tubo. 

Il p r inc ip io di funz ionamento è que l lo il lustrato da l la f ig . 1.13. 

Fig. 1.13. - Disposiz ione degli elettrodi nel cannone elettronico di tipo trlpotenziale, 
usato nei tubi catodici F ivre-Sylvanla , 

In f igura, il catodo e la gr ig l ia confrol lo sono solo accennaf i . Carat fer ist ica 
essenz ia le di questo cannone è di non ave re la lente di foca i i z zaz ione , di d iametro 
magg iore e d es fe rna , essendo la stessa sostituita dal la incurvatura de i bordi a f fac 
ciat i de l pr imo e de l secondo anodo, indicati con G 3 e A . La ferza lente si forma 
fra questi d u e bordi incurvati e af facciat i , c o m e indicato in f igura. 
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Il cannone funziona con tre d iverse tensioni , quel la di c i rca 500 volt a l la gr igl ia 
schermo G 2 , quel la di c i rca 200 volt a G 3 e infine quel la del l 'e let t rodo a c c e l e r a 
tore, di 15 mila volt. Poiché funziona con fre potenzial i d ivers i , v ien detto cannone 
f r /pofenziale , 

La tensione di G 3 è var iab i le mediante un potenz iomef ro di messa a fuoco, le 
altre due tensioni sono fisse. La messa a fuoco non è automat ica, c o m e nel cannone 
pr ima descritto, però l 'aberraz ione sfer ica che esso determina è minore, inoltre è 
minore, c o m e detto, la lunghezza del col lo del tubo, 

Messa a fuoco del punto luminoso. 

La messa a fuoco de l punio luminoso sullo schermo d i p e n d e mol fo da l la seconda 
lente de l c inescop io , quel la di p re foca l i zzaz ione , detta anche lente di p re - fuoco , 
Essa è costituita, come già detto, da l la gr igl ia schermo, a bassa tensione, e dal 
primo anodo, a e leva ta alta tensione. La tensione de l la gr ig l ia schermo è, in genere , 
di 500 volt, mentre quel la de l pr imo anodo è compresa tra 14 000 e 18 000 volt, 

FUOCO 
SCARSO 

fuoco 
OTTIMO 

FUOCO 
ECCESSIVO 

Fig . 1.14. - Punto luminoso sullo schermo fluorescente 

Dalla d imens ione , forma e d ispos iz ione di questi due elettrodi d i p e n d e il punto 
luminoso che il penne l lo e lettronico produce sullo schermo. Esso può essere : 

a) scarsamente a fuoco, 

bj a fuoco ottimo, 

c) a fuoco eccess ivo , 

Se il fuoco è ottimo, il punto luminoso risulta p icco lo , senza nessun a lone a l 
l ' intorno; se il fuoco è scarso, il punto risulta grande, tanto più grande quanto minore 
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è la messa a fuoco, c o m e indica la f igura. Ciò a v v i e n e a causa de l l 'aber raz ione 
sfer ica della lente, 

Se, i nvece , il fuoco è e c c e s s i v o , al posfo de l punto luminoso v i è un « nucleo » 
circondato da un alone, per cui risulta confuso, incerto, 

Un caso part icolare si mani festa quando gli e lettrodi del cannone elettronico 
sono ma le a l l ineat i , e v i è e c c e s s o di fuoco; in tal caso il punto luminoso è prov 
visto di una lunga « coda ». 

I l cannone elettronico del cinescopio. 

La f ig. 1.15 mostra un cannone elettronico, di un c inescop io in v ia di fabbr icaz ione . 
C o m e si può notare rispetto a l la mano, esso è di p icco le d imension i . Da un lato ter 
mina con i p iedin i de l lo z o c c o l o ; dal l 'a l tro termina con un anel lo meta l l ico ; quest 'ult imo 

Fig . 1.15. - Il prolettore elettronico del tubi a raggi catodici è di piccole d imensioni , 

serve per stabi l i re il contatto con quel la parte de l l 'anodo che si pro lunga ne l la parte 
ad imbuto de l c inescop io , e che è costituita da uno strato meta l l ico depositato sulla 
sua parte interna. 

La f ig. 1.16 illustra l ' ins ieme de l c inescop io con il cannone e lett ronico. L 'e levata 
alta tensione non può veni r app l icata ad un p ied ino de l lo zocco lo , ins ieme con le basse 
tensioni , po iché ciò cost i tu i rebbe un per ico lo . È i n v e c e app l icata ad una part ico lare 
p resa a cavità, a l la qua le v i e n e inserita la p resa EAT, co l legata con un cavo al resto 
del te lev isore . 

La presa E A T è co l legata ai due anodi de l cannone elettronico, t ramite il r i vest i 
mento conduttore interno de l c inescop io , e tramite l 'anello meta l l ico de l cannone, 
che con tale r ivest imento è in contatto, 

Il d iametro e la lunghezza de l cannone elettronico d ipendono da molti fattori ; 
un cannone lungo consente di ottenere un punto luminoso, ossia uno spot, più p icco lo , 
e quindi una maggiore n i t idezza de l l ' immag ine te lev i s i va . Il cannone non può però 
essere lungo oltre un certo l imite po iché non d e v e sporgere oltre il co l lo de l c i n e 
scopio , d i ve rsamente determina altri inconvenient i . 

Il cannone non può neppur essere t roppo corto, tale da poter rea l i z za re c inescopi 
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a col lo molto corto, c o m e sa rebbe des iderab i le , ciò perchè è necessar io che gli e l e t 
trodi si trovino ad una certa distanza, al lo scopo di ev i tare la formaz ione di scint i l le , 
per la p resenza de l l ' e l eva ta alta tensione. 

Nel suo ins ieme, il cannone elettronico è un disposit ivo di e leva ta precis ione, 
con to l le ranze assai strette, possibi l i soltanto g raz ie ai moderni procediment i di p ro 
duz ione industriale, 

I l rivestimento conduttore esterno del cinescopio. 

Sul la parte esterna de l bulbo di vet ro de l c inescop io v i è depositato uno strato 
conduttore, il qua le cost i tu isce il suo r ivest imento esterno. Esso si trova in cor r i spon 
denza de l rivestimento conduttore interno, quel lo che costituisce l 'anodo acce leratore , 
esteso entro il bulbo di vetro , oltre il co l lo , e co l legato a l la presa EAT, 

Il r ivest imento esterno ha lo scopo di fo rmare , ins ieme con quel lo interno, un 
condensatore . I due r ivest imenti formano le due armature di un condensatore , il d i e 
lettrico de l qua le è costituito dal vetro de l bulbo, 

Il condensatore ha lo scopo di consent i re una certa l i ve l laz ione de l la e leva ta alta 
tensione, a l la qua le p r o v v e d e già un altro condensatore , posto fuori del c inescop io , 
ed una res istenza. Per tale ragione, lo strato conduttore esterno de l c inescop io v a 
col legato a massa ; senza ta le co l legamento a massa il condensatore risulta s tac 
cato, e quindi ineff iciente, 

Fig . 1.16. - Aspetto esterno di c inescopio , visto posteriormente. 
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La f ig. 1.17 illustra i due r ivesf imenf i de l c inescop io ; ind ica che quel lo inferno 
fa capo al la presa EAT , e che è co l legato con il secondo anodo del cannone e le t t ro 
n ico ; quest 'u l t imo è a sua vol ta co l legato con il pr imo anodo. 

114 cm. 

Lo schermo fluorescente del tubo a raggi catodici. 

Nei primi tubi a raggi catodic i v e n i v a uti l izzata la f luorescenza luminosa che 
si destava sul fondo de l l ' ampo l la di vetro , sotto l 'azione degl i elettroni proiettati 
v io lentemente contro di esso. Il vetro è una sostanza poco f luorescente, per cui la 

63 v 

RIVESTIMENTO 
CONDUTTORE INTERNO 

'ONObO FINALE) 

; CONTROLLO DI LUMINOSITÀ 

Fig . 1.18. - Le varie tensioni di lavoro del c inescopio . 
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luminosità di quei primi tubi era scarsa . Nei tubi a raggi catodic i attuali , sulla parte 
interna de l loro fondo è depositato uno strato di sostanza f luorescente che ha la pro 
prietà di i l luminarsi v i v a m e n t e quando v i e n e colpita dal pennel lo di raggi catodic i . 
Esistono cent inaia di sostanze f luorescenti più o meno adatte per lo schermo dei tubi 
a raggi catod ic i . Si tratta per lo più di solfiti di z inco con o senza aggiunte di cadmio, 
di beri l l io e di manganese , 

A seconda de l la sostanza impiegata , la traccia luminosa sullo schermo f luore
scente, può essere più o meno bri l lante, più o meno persistente e va r iamente co lo 
rata. Per lo schermo dei tubi a raggi catodic i di tipo elettrostatico v i e n e g e n e r a l 
mente uti l izzato un si l icato di z inco e di ber i l l io con una certa quantità di m a n g a 
nese c o m e attivatore. La traccia luminosa risulta di color g ia l l o - ve rde . Per lo schermo 
de i tubi di t ipo e lett romagnet ico, ed in genere di tutti i tubi di g rande d iametro 
vengono usate sostanze a f luorescenza di colore b ianco, oppure di co lore azzurro o 
leggermente gial lo , onde rendere l ' immagine più ca lda , e meno fat icosa la v is ione, 

Per pers istenza della lumìnosiià s ' intende il tempo necessar io affinchè la f luore 
scenza si spenga comp le tamente dopo il passaggio de l penne l lo di raggi catod ic i . Per 
qualche sostanza essa è est remamente b reve , una f raz ione di mi l les imo di secondo ; 
per qua lche altra sostanza i n v e c e è molto lunga, quasi un intero secondo . Schermi a 
persistenza rapida sono usati per la te lev is ione , quel l i a pers istenza lenta sono usati 
invece per il radar. 

L'inconveniente della bruciatura ionica. 

Nei pr imi tubi catod ic i si fo rmava una macch ia oscura al centro de l lo schermo, 
dopo qua lche m e s e di funz ionamento (f ig. 1.19). Ta le m a c c h i a si ingrandiva sempre 
più, f inché, dopo un certo tempo, era necessar io sostituirl i , data la pess ima r ipro 
duz ione de l l ' immag ine . 

Tanto le d imensioni quanto la g radaz ione di colore de l la macch ia d ipendevano 
dal le caratter ist iche de l tubo impiegato e da altre particolarità diff icil i da indiv iduare. 
Il g rave inconveniente de l la fo rmaz ione progress iva de l la m a c c h i a e ra dovuto al fatto 
che il catodo de l tubo catod ico non emette soltanto elettroni , ma anche ioni, ossia 
part ice l le negat ive avent i ca r ica egua le o mult ipla di que l la degl i elettroni . Essi hanno 
una massa molto m a g g i o r e di que l la degl i elettroni : da 2 0 0 0 a 50 0 0 0 vo l te più 
grande, a seconda de l la loro compos iz ione ch imica, 

Essendo di massa magg io re , gl i ioni sono poco dev iat i e vanno a bombardare 
soltanto la parte centra le de l lo schermo, 

Il continuo bombardamento ionico dannegg ia la f luorescenza de l lo schermo, per 
cui questo si esaur isce rap idamente , 

La zona centra le de l lo schermo de l tubo catodico emette s e m p r e meno luce du 
rante il funz ionamento de l l ' appa recch io te lev isore , c o m e se lo schermo si bruciasse 
lentamente a partire dal centro, 

Questo fenomeno dannoso v ien detto bruciatura ionica. 

Per ovv ia re a questo g r a v e inconven iente , i v e c c h i c inescop i erano provvist i di 
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un disposit ivo infilato sul loro col lo , detto trappola ionica; di essa è detto in altra 
par ie . Nei c inescop i moderni i nvece , l ' inconveniente de l la bruciatura ionica, de l la parte 
centra le de l lo schermo, è el iminata con la alluminatura dello schermo stesso. 

- ^ — ^ 

ZOHb LUMINOSA O C l l O SCHERMO 

M A C C H I A C E N T R A L E HERA 

Fig . 1.19. - La bruciatura ionica ha Inizio al centro dello schermo. 

Lo schermo alluminato. 

Tutti i tubi catodic i di recente produzione, con ampio angolo di def lessione, 
sono provvist i di schermo alluminato. La fig. 1.20 illustra un esemp io di schermo 
di questo tipo. 

Un sotti l issimo strato di al luminio è depositato sopra lo strato di sostanza f luo 
rescente , p resente sul la parte retrostante del lo schermo di vetro. In f igura, l 'a l lu 
minio è indicato con A), la sostanza f luorescente, ossia il « fosforo », con B ) ; infine 
il vetro è indicato con D). 

Essendo lo sfrato di al luminio assai soff i le, gli elettroni de l penne l lo r iescono 
ad attraversarlo senza difficoltà. G l i ioni che accompagnano gli elettroni , e che sono 
anch'essi proiettati ve rso lo schermo, essendo di massa molto magg iore , non r i e 
scono ad attraversare l 'al luminio. In tal modo lo sfrato di al luminio sostituisce la 
trappola ion ica. Ne l la parte cent ra le de l lo schermo, d o v e g iungono gli ioni , lo sfrato 
di al luminio è di spessore magg iore , 

O l t re ad ev i ta re la bruciatura ion ica, lo sfrato di a l luminio determina un a u 
mento de l la luminosità de l l ' immag ine , in quanto p r o v v e d e a r i f lettere una parte 
de l la luce che d ive rsamente si d i f fonde verso l ' interno de l tubo catod ico . Nei tubi 
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senza l 'al luminio, la trasmissione luminosa è al massimo de l 63 per cenfo, mentre 
era del 50 per cento nei primi tubi . C o n l 'al luminio, essa è salita al 75 per cento. 

A n c h e il contrasto è migl iorato graz ie a l l 'a l luminatura del lo schermo, e ciò 
po iché lo strato di al luminio r iduce la luce d ispersa, c o m e indicato in C) , 

Fig . 1.20, - Lo schermo alluminato, 

Un altro vantagg io ancora è dovuto al la e l iminaz ione parz ia le di r i f lessione di 
luci ambienta l i , ciò che rende più g radevo le la v is ione de l l ' immagine te lev i s i va , 

D I M E N S I O N I D E L L O S C H E R M O . 

I tubi catodic i attualmente in uso nei te levisor i si distinguono per le d iverse 
d imensioni de l loro schermo. Tenuto confo de l i a misura de l la d iagona le mass ima, 
in pol l ic i , essi si possono r iassumere nei seguent i c inque tipi : 

a) tubi da 17 pollici, ossia di c i rca 43 cent imetr i di d iagonale mass ima , al la 
quale corr isponde la d iagona le uti le de l lo schermo di 40 cent imetr i . In senso or i z 
zontale, lo schermo di questi tubi misura c i rca 37 ,5 c m , e in senso ver t ica le ci rca 
29,5 cent imetr i ; 

b) fubi da 19 pollici, con d iagona le mass ima de l l ' ampol la di vetro di 48 
cent imetr i , a l la quale corr isponde la d iagona le del lo schermo utile di c i rca 45 c e n 
t imetri ; 

c) tubi da 21 pollici, con d iagona le mass ima de l l ' ampo l la di vetro di 53 c e n 
t imetri , e d iagona le utile di 51 ,5 cent imetr i . Lo schermo utile risulta in senso or iz 
zontale di 48 ,5 cm e in senso ver t ica le di 38 cent imetr i ; 
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d) /ubi da 23 pollici, con d iagona le mass ima de l l ' ampol la di vetro di 58 c e n 
t imetri , e d iagona le utile di 56 ,5 cent imetr i ; 

e) fubi da 24 pollici, con d iagonale massima di 61 centimetr i e d iagona le 
utile di 57 ,6 cent imetr i , Lo schermo risulta largo 54 ,5 cm e alto 42,8 cent imetr i , 

Simboli di cinescopi. 

Negl i schemi di te lev isor i , il c inescop io v i e n e indicato con un s imbolo graf ico. 
Poiché gli elettrodi del cannone elettronico sono denominati « gr ig l ie », pur non e s 
sendo gr ig l ie , gli elettrodi stessi vengono disegnat i come se fossero de l le gr ig l ie . 
È usata la d isposiz ione comune per le v a l v o l e elettroniche, 

Fig . 1.21. - Elettrodi del c inescopio e relativi simboli . 

La fig. 1.21 riporta in alto un cannone elettronico, con il re lat ivo anodo finale 
prolungato nel bulbo di vet ro de l c inescop io , e d in basso la s imbolegg iatura graf ica 
usata negl i schemi . G l i elettrodi sono comp less i vamente otto, i seguent i : 

a) f i lamento F e) pr imo anodo G 3 

bj catodo C I) gr ig l ia foca l i zza f r ice G 4 

cj gr ig l ia control lo G 1 g j secondo anodo G 5 

d) gr ig l ia schermo G 2 fi] anodo f inale A 
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RIGHE LUMINOSE SULLO SCHERMO 

Principi basilari. 

Il punto luminoso, lo spot, è sempre in rapida corsa sullo schermo f luorescente 
del te lev iso re ; corre con est rema velocità, per cui il te lespettatore ha la sensaz ione 
di v e d e r e tutto il quadro luminoso, al posto di quel puntino in corsa . Ciò a v v i e n e per 
la persistenza dell'immagine sulla retina de l l 'occh io umano, fenomeno che ha reso pos 
sibi le il c inema pr ima, e la te lev is ione poi, 

Vengono t racciate , una di seguito al l 'a l t ra, molte righe or izzontal i . Le r ighe sono 
tracciate da sinistra verso destra . A l l a fine di una r iga, il penne l lo e lettronico ritorna 

TRACCIA in 52.U8 JJsecondo RITRACC1A in I1.1Sjjseconc/< 

Fig . 2 .1. - Una riga luminosa tracciata sullo schermo, da sinistra a destra; ritorno di riga da destra a sinistra. 

indietro e t raccia un'altra r iga , sottostante al la pr ima, e cosi di seguito sino a ragg iun 
gere la parte più bassa de l lo schermo. G iunto a fine quadro, r itorna in alto, e inco 
mincia a t racc iare un'altra ser ie di r ighe, una di seguito a l l 'a l t ra , 

La f ig. 2.1 illustra questo pr incipio , In termine tecn ico , la r iga è detta traccia. 
Una r iga, ossia una t racc ia , v i e n e completata , da sinistra a destra , in 52 microsecondi 
c i rca . Un m/croseconc/o cor r isponde a d un mi l l ionesimo di secondo . 
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Nel r itornare indietro, il pennel lo e lettronico comp ie la riiraccia; essa a v v i e n e in 
un tempo più b reve , di 11 microsecondi c i rca . 

La f ig. 2.2 mostra a lcune t raccie e a lcune r i t raccie ; le t racc ie sono f ittamente d i 
sposte sullo schermo , aff iancate le une al le altre, in modo da formare un unico quadro 
luminoso. Sono però v is ib i l i ad occhio nudo. 

C o m e indica la f igura, le t raccie non sono or izzontal i , sono bensì incl inate, da 
sinistra verso destra , ciò per il modo con cui sono ottenute, e di cui sarà detto. 

Fig. 2.2. - Le righe luminose sono leggermente inclinate da s in istra a destra. 

Il p rob lema è di far cor rere il punto luminoso in modo che tracci tante r ighe, 
una di seguito a l l 'a l t ra , A tale scopo sul col lo del c inescop io v i e n e infilato il g iogo 
di deflessione; esso cont iene due bobine, le qual i sono percorse da una part icolare 
corrente e let t r ica , detta corrente a c/enti di sega. 

Il pr incip io f isico sul qua le si basa il g iogo di def less ione , per cui r iesce a far 
correre il punto luminoso sullo schermo del c inescop io è il seguente : in assenza del 
g iogo, il punto luminoso è fermo al centro de l lo schermo, se però si co l loca un m a 
gnete ad un lato d e l c inescop io , il punto luminoso si sposta ve rso il magnete. 

Se al posto de l magnete si mette, al lato de l c inescop io , una bobina percorsa da 
corrente e let t r ica , la bob ina sì comporta c o m e il magnete , e il punto luminoso si sposta 
verso di essa. 

Di bas i lare importanza è il fatto che lo spostamento del punto luminoso verso 
la bobina è tanto magg io re quanto più intensa è la corrente e lett r ica che percorre 
la bobina stessa, 
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Se si inver ie il senso de l la corrente e lett r ica nel la bobina, il punto luminoso va 
dal l 'altro lato, subisce una repuls ione al posto di una attrazione. 

Nel g iogo di def less ione v i sono quattro bobine, due per la deflessione orizzon-

Fig . 2.3. - Lo schermo luminoso è formato di righe luminose. 

tale, poste una da un lato e una dal l 'a l tro de l col lo de l c inescop io , e due per la 
detlessione verticale, poste anch 'esse ai due lati de l col lo del c inescop io , c o m e verrà 
megl io indicato in seguito. 

La corrente a denti di sega. 

La corrente che percor re le bobine di def less ione ha una forma part icolare , per 
la qua le essa v i e n e detta a denti di sega , 

La f ig . 2.4 mostra due denti di s e g a , corr ispondent i a due righe t racciate sullo 
schermo. A l l ' i n i z io de l dente di sega (1 ) la corrente è negat iva , ha un certo senso; 
a ta le inizio essa ha il massimo va lo re negat ivo . Poi d iminuisce gradatamente di inten 
sità sino a d iventare zero , sino ad annullarsi ( 2 ) ; quindi r iprende il senso opposto, ossia 
a polarità posit iva, e come tale aumenta g radatamente sino ad un massimo (3) . 

Quando il dente di sega è a l l ' in iz io , il punto luminoso si trova a sinistra de l lo 
schermo, c o m e indicato in alto (1) . Si t rova in ta le posiz ione, perchè l 'azione di r e p u l 
sione sopra di esso è mass ima, A mano a mano che la corrente d iminu isce di inten 
sità, il punto luminoso v a verso il centro ; quando la corrente è nul la, il punto è al 
centro de l lo schermo, essendo que l la la sua posiz ione di riposo (2) , 

Quando la corrente aumenta di intensità in senso opposto, il punto si sposta g r a 
datamente dal centro ve rso destra , e g iunge a l la f ine de l la r iga, non appena l'intensità 
del la corrente è massima, 

A questo punto a v v i e n e la riiraccìa, ossia il ritorno del punto luminoso al l ' in iz io 
della riga. È necessar io che il punto luminoso ritorni rap idamente a l l ' in iz io , in modo 
da esse re pronto a t racc iare una seconda r iga. A tale scopo, la corrente dal va lo re 
massimo posit ivo passa rap idamente a que l lo mass imo negat ivo, c o m e indicato nel la 
stessa f igura. 

La parte lunga de l dente di sega se rve a t racc iare la r iga, que l la corta a far 
ritornare il punto in pos iz ione di partenza , ossia a l la estremità sinistra de l lo schermo. 
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£ fi FINE DELLA RIGA 

Fig . 2.4. - Una particolare corrente elettrica, a denti di sega , determina il t racciamento delle 
righe sullo s c h e r m o . (1 numeri vicino al punto, corr ispondono a quelli dei «dent i di s e g a » ) . 

Solo se la corrente ha la fo rma de l dente di sega indicato, il puntino luminoso 
traccia una r iga rego lare , cor rendo lungo lo schermo a velocità uniforme, senza a c c e 
lerare o r i tardare. La f ig . 2 .5 ind ica ciò che a v v e r r e b b e se al posto de l la corrente a 
denti di sega si inviasse a l la bob ina di def less ione di r iga una corrente a d onda qua
dra oppure una corrente ad onda s inusoidale , c o m e quel la a lternata de l l a re te - l uce . 
Nel pr imo caso sul lo schermo si v e d r e b b e r o soltanto due punti, uno a sinistra e uno 
a destra de l lo schermo. Si v e d r e b b e r o a m b e d u e po iché la corrente è a f requenza molto 
alta, e l 'occhio non fa in tempo a v e d e r e spegnere un puntino e a c c e n d e r e l 'altro. 
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DUE PUNTI 

RIGfì REGOLARE 

Fig . 2.5. - Solo la corrente a denti di sega è bene adatta per far tracciare righe sullo s c h e r m o . 

Nel secondo caso, la r iga luminosa r isu l terebbe incerta, con zone ch iare e zone 
oscure, c o m e indicato nel la f igura. A n c h e questa r iga non s a r e b b e andata per la r i c e 
z ione te lev is iva . 

La corrente a denti di sega, di quadro. 

Affinchè il punfo luminoso t racc i de l le r ighe che partendo dal la sommità del lo 
schermo f luorescente , g iungano pr ima al centro de l lo schermo, e proseguano quindi 
verso la sua base , v i e n e ut i l izzata un'altra corrente, anch 'essa a denti di sega , 
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Fig . 2.6. - Azione del dente di sega di quadro. 

Le due correnti a denti di sega , que l la per la def less ione or izzontale ossia di 
r iga, e que l la di def less ione ver t ica le , ossia di quadro, sono s imi l i . Hanno la stessa 
ident ica fo rma; d i f fer iscono solo per la lunghezza di c iascun dente di sega . O c c o r r e 
un dente di sega per t racc ia re c iascuna r iga , e occor re un dente di sega per far s c e n 
dere la r iga da l la sommità al la base, 
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Supponendo che v i s ia soltanto la corrente a denti di sega di quadro, la f ig. 2.6 
illustra la sua az ione sul punto luminoso. A v v i e n e la stessa cosa di quanto già descritto, 
con la sola d i f ferenza che il punto luminoso anziché cor rere or izzonta lmente , corre 
ver t ica lmente , per cui anziché t racc iare una r iga or izzonta le , t raccia una riga ver t ica le . 

Poiché ad un dente di sega di quadro corr ispondono va r ie cent ina ia di denti di 
sega di riga, quel lo di quadro è più lungo. Non è stato possibi le d isegnar lo per intero; 
è stato d isegnato il suo inizio a sinistra (1 ) , e la sua fine a destra (2) . 

In alto, a desfra , nel la f igura è disegnato l ' intero dente di sega di quadro ; come 
si può notare ha la stessa forma di quel lo di r iga. 

Quando il dente di sega è al l ' in iz io , e quindi la corrente è negat iva ad intensità 
mass ima, il punto luminoso si trova in alto, al la sommità del lo schermo. A mano a mano 
che la corrente pe rde di intensità, il punto scende verso il centro, e lo raggiunge 
quando la corrente g iunge a zero . Poi la corrente inizia a fluire in senso opposto, 
e il punto luminoso si sposta verso il basso, raggiungendolo quando l'intensità del la 
corrente è al massimo. 

Se la corrente non è abbastanza intensa, il quadro non giunge a l la sommità e 
alla base del lo schermo ; se la corrente è troppo intensa, il quadro v a oltre, oltre la 
sommità e oltre la base . L'intensità de l la corrente a denti di sega è adeguata al la corsa 
del punto luminoso sullo schermo. 

Le due correnti a denti di s e g a , que l la di r iga e que l la di quadro sono prodotte 
da due organi de l te lev isore , l 'osci l latore di r iga, detto anche osci l latore or izzontale , 
e l 'osc / / /a /ore di quadro o oscillatore verticale. 

F R E Q U E N Z A D E L L E R I G H E E DEI Q U A D R I . — li punto luminoso t raccia una fitta 
ser ie di r ighe, d a sinistra a destra , una sotto l 'altra. Ne traccia oltre 15 mi la durante 
ciascun secondo . C iascuna riga è leggermente incl inata, da sinistra ve rso destra , come 
indica la f ig. 2.7. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 

10 
11 

Fig . 2.7. - Le righe dello schermo T V . 

Nel la f igura, la pr ima r iga ha inizio da l l 'angolo alto a sinistra, e corre verso 
desfra . S e g u e la seconda r iga, quindi la terza , e così v i a . Tuffo lo schermo v iene 
esplorato da 625 righe, una di seguito a l l 'a l t ra . Non appena l 'ult ima r iga è giunta 
al termine, ha subito inizio la nuova pr ima r iga. 

Durante c iascun secondo , lo schermo v i e n e comple tamente esplorato vent ic inque 
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vo l te di seguito. L 'occhio non si a v v e d e di questa rapida success ione di r ighe e di 
quadr i , e v e d e lo schermo comple tamente i l luminato, 

Il p rob lema pr inc ipa le è di far cor rere il pennel lo di raggi catod ic i , in modo 
che il puntino di v i v i d a luce che esso produce, corra rap id iss imamente e tracci sullo 
schermo le 625 righe, una di seguito a l l 'a l t ra , per 25 vo l te durante c iascun secondo. 

Oscuramento di fine riga. 

Si suol d i re che il puntino luminoso, giunto a f ine r iga, a destra de l lo schermo, 
ritorna a sinistra, a l l ' in iz io de l la r iga. In prat ica però non è così, in quanto durante il 
tempo di riforno, lo schermo v i e n e oscurato. A l l a fine di c iascuna r iga, un part icolare 
segna le appl icato al la gr ig l ia confrol lo, b locca il pennel lo di raggi catod ic i , e spegne 
il puntino sul lo schermo. 

Ciò a v v i e n e anche per il mov imento ver t ica le del puntino luminoso. G iunto al la 
base del quadro, esso ritorna in alto, per in iz iare il t racciamento di un nuovo quadro. 
Non v i è però una traccia luminosa in cor r ispondenza di tale riforno, po iché anche 
in tal caso lo schermo v i e n e oscurafo, in modo d a ev i tare que l la t racc ia luminosa, 
la quale , se presente , d e t e r m i n e r e b b e uno sfarfal l io ne l l ' immagine te lev is iva . 

I due oscurament i , que l lo di fine r iga e que l lo di fine quadro, non sono p e r c e t 
t ibi l i , po iché durano un tempo assai b reve . Di essi sarà detto meg l io in seguito, 

I denti di s e g a di r iga e di quadro, passano gradatamente da l la mass ima intensità 
posit iva al la mass ima negat iva , ossia passano impiegando un certo tempo, da l la fine 
di una riga a l l ' in iz io de l l 'a l t ra , e da l la f ine di un quadro al l ' in iz io del l 'a l t ro , per ev i tare 
la formaz ione di sovratensioni . S e mancasse il tempo di r i f raccia (v. f ig . 2 .4 ) , e la 
corrente passasse b ruscamente da un est remo al l 'a l tro, si f o rmerebbero sovratensioni , 
le quali r enderebbero ondegg ian te il p r imo tratto di c iascun dente di s e g a , e quindi 
ondeggiante anche l ' immagine te lev i s i va , dal lato a sinistra. 

Formazione del quadro luminoso. 

Sul penne l lo di raggi catodic i ag iscono s e m p r e s imul taneamente le due correnti 
a denti di s e g a , tramite le bob ine di de f less ione , d e l l e quali sarà detto nel prossimo 
capito lo . Il punto luminoso è costretto in tal modo a tracciare d e l l e r ighe incl inate, 
da sinistra ve rso destra ; la inc l inaz ione è dovuta a l l 'az ione de l la corrente a denti di 
sega di quadro. 

La f ig. 2.8 illustra quanto sopra . Supponendo che si tratti di t racc iare la pr ima 
r iga de l quadro, que l la a l la sommità, a l l ' in iz io il punto luminoso si trova nel l 'angolo 
alto a sinistra. Sotto l 'azione de l solo dente di sega di r iga, si t r o v e r e b b e al centro, 
tutto a sinistra, in quanfo in quel l ' is tante il dente di sega è a mass ima intensità negat iva , 

S e fosse p resente il solo dente di s e g a di quadro , a l l ' in iz io il punto luminoso si 
t roverebbe al centro, in alto, a l la sommità. Poiché su di esso ag iscono due forze s i 
mul taneamente , una d e l l e qual i tende a far andare il punto luminoso tutto a sinistra, 
mentre l'altra tende a farlo andare tutto in alto, c o m e risultato, il punto f in isce n e l 
l 'angolo sinistro in alto. 
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L'intensità de l l a corrente del dente di sega di r iga d iminusce rap idamente , per 
cui il punto si sposta verso destra ; que l la de l dente di sega di quadro d iminuisce l en 
tamente, quindi il punto si sposta solo leggermente verso il centro del lo schermo. 

A d un dente di sega di quadro corr ispondono tutti i denti di sega di r iga n e c e s 
sari per formare il quadro luminoso. Ne l la f igura, l ' incl inazione del dente di sega di 
campo è esagera ta ; in realtà è molto minore. 

DENTE D/ SEGA D/ R/GA 

0 

PARTE DI DENTE DI SEGA DI QUWRCt 

F ig . 2.8. - Azione simultanea dei due denti di sega , 

Righe e quadri sullo schermo del cinescopio. 

La f ig. 2.9 r iassume quanto detto sopra. Se al c inescop io v i e n e inviata la sola 
corrente a denti di sega di r iga (tramite la bob ina di de f less ione di r iga, e non d i ret 
tamente al col lo de l c inescop io , c o m e indicato in f igura) sullo schermo f luorescenfe 
del te lev isore si forma una so la sott i le r iga luminosa, o r i zzonta le e al ceniro. 

Se , i nvece , si inv ia al c inescop io la sola corrente di sega di quadro, si forma sul 
suo schermo una so la r iga soff i le e luminosa, in pos iz ione ve r t ica le , al cenfro. 

Inviando s imu l faneamenfe tanfo la corrente a denfi di sega di r iga, quanto la cor 
rente a denfi di s e g a di quadro, sullo schermo si forma un quadro luminoso, di forma 
retfangolare, rapporto 3 per 4, 
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SCNEfPMO LUM/NOSO 

F i g . 2.9. - Una sola corrente a denti di sega determina una riga; 
due correnti formano II quadro luminoso. 

I segnal i te lev is i v i , provenient i dal la trasmittente TV, captati da l l 'antenna TV, 
ampli f icat i e r ivelat i dal te lev isore , p rovvedono a modulare la luminosità un i forme
mente b ianca de l quadro, in modo da far appar i re su di esso le immagini in b ianco 
e nero, e in mov imento . I segna l i te lev is iv i in arr ivo p rovvedono cioè ad « oscurare » 
il quadro più o meno , in modo d a far appar i re le immagin i . La modulaz ione è negat iva . 

L 'a l topar lante è muto in assenza di segnal i aud io ; quando essi g iungono inco 
mincia a tradurl i in voc i e suoni . Non a v v i e n e , c o m e nel c inescop io , che in assenza di 
segna le , l 'a ltoparlante r ip roduce un suono molto forte e continuo, s imi le a quel lo 
de l la s i rena. Nel caso de i suoni la modu laz ione è posi t iva , nel caso d e l l e immagin i è 
invece l 'opposto, è, c o m e detto, negat iva . 
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Immagini distorte. 

La « geometr ia » de l l ' immag ine sullo schermo è regolare , ossia è presente unifor
memente , senza nessuna disforsione, quando i denfi di sega del le due correnf i di 
def lessione sono anch'essi regolar i . E possibi le che , per un qua lche guasfo o anomal ia , 
i denfi di sega fornifi dagl i osci l lator i di r iga e di quadro, non siano ref f i l ine i ; in fa 
caso la geomet r ia de l l ' immagine non è più esaffa, 

DENTE D/ SEGA) 
REGOLARE 

IMMAGlfi/ ANORMALI 

Fig . 2.10. - Distorsione del dente di sega di riga e corrispondente distorsione 
dell ' immagine sullo schermo. 

La f ig. 2.10 illustra ciò che a v v i e n e quando è il solo denfe di sega di r iga a 
non essere normale. In alfo, il denfe di sega è normale , ref f i l ineo; l ' immagine sullo 
schermo è anch 'essa normale ; i ce rch i sono esaffì, e le r ighe sono diri f fe. 

Nel la sfessa f igura, è indicato ciò che a v v i e n e quando il denfe di sega è concavo , 
oppure è convesso o è comunque sforfo. Se è concavo , l'infensifà di corrente r imane 
per f roppo fempo alfa e negat iva , per cui il punfo luminoso di c iascuna r iga si « at 
tarda » ve rso sinistra de l lo schermo , per poi correre f roppo in freffa ve rso desfra, 
L ' immagine risulta sposfafa ve rso sinistra. 

Se , i n v e c e , è convesso , a v v i e n e l 'opposfo; il punfo luminoso si « affarda » a 
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destra , e l ' immagine risulta spostata in questa d i rez ione . S e i n v e c e è comunque 
storto, anche l ' immagine assume quel la stessa distorsione. 

I te lev isor i sono provvist i di due controll i minori , detti control l i di linearità; 
essi hanno il compito di p r o v v e d e r e a e l iminare le eventual i distorsioni de i denti 
di s e g a , e quindi de l l ' immag ine sullo schermo. Uno è il control lo di linearità oriz
zontale, l 'altro è il confrol lo di linearità verticale. 

Denti di sega e dimensioni del quadro. 

Le d imensioni de l quadro, ossia la sua a l tezza e la sua la rghezza , sullo 
schermo de l c inescop io , d ipendono d a l l ' a m p i e z z a dei due denti di s e g a , quel lo 
ver t ica le e quel lo or izzontale . 

B 
1-1 _|_ 1- 4 - 1 - 4 - - , - U - | - J 

f 

\ ) \ 
4 - . i . ; . T - i - j i - i - t - ^ 

t I 
I I 

, L _ I 

F ig . 2.11. - L'altezza del quadro luminoso dipende dal l 'ampiezza del l 'onda di corrente a denti 
di s e g a , percorrente le bobine di def lessione vert icale. 

Nel la f ig. 2.11 in A ) è indicato ciò che a v v i e n e se la cor rente a dent i di sega 
di quadro è di intensità insuff ic iente; in tal caso il quadro si restr inge al centro, 
po iché il pennel lo catod ico non ha suff iciente energ ia per ragg iungere la sommità 
e la base, 

In B) è indicato un quadro normale , in cor r ispondenza di cor rente a denti dì 
sega di intensità b e n e adeguata . In C ) si v e d e ciò che a v v i e n e se l'intensità del la 
corrente è e c c e s s i v a ; in tal caso il quadro risulta t roppo alto, e d e s c e da l lo schermo; 
l ' immagine te lev is i va risulta distorta in senso ver t ica le , e parz ia lmente indiv is ib i le , 

A v v i e n e la stessa cosa per la corrente a denti di sega di r iga . S e è di scarsa 
intensità, il quadro si restr inge al centro, in senso ve r t ica le ; se è di intensità e c 
c e s s i v a , il quadro e s c e da sinistra e da destra . 

Il te lev isore è provvisto di due confrol l i , uno di altezza e d uno di la rghezza ; 
regolando quei due confrol l i è poss ib i le rego lare le dimensioni de l quadro luminoso. 
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IL GIOGO DI DEFLESSIONE DEL CINESCOPIO 

Principio di funzionamento. 

Il punto luminoso corre sullo schermo f luorescente de l c inescop io in modo da 
t racc ia re , durante c iascun secondo , 15 625 r ighe, ord inatamente d isposte, in modo 
da formare 25 quadri luminosi . C iascun quadro risulta in tal modo formato da 625 
righe, t racciate da sinistra a destra , e leggermente incl inate in questo senso, 

Ta le risultato è ottenuto con il g iogo di deflessione, detto anche unità di de
flessione, infilato sul co l lo de l c inescop io , in m o d o da poter agire sul pennel lo di 
raggi catodic i che lo att raversa. Il g iogo di de f less ione cont iene le quattro bobine 
di deflessione, due di r iga e due di campo , ossia due per la def less ione or izzontale 
e due per la deflessione verticale. 

La f ig. 3.1 illustra molto sommar iamente l 'az ione de l le due copp ie di bobine, 
In alto sono ind icate le d u e bob ine di def less ione or izzonta le , que l le cioè che d e 
terminano il t racc iamento d e l l e r ighe; esse sono in posiz ione ver t ica le ; in assenza 
de l le due precedent i bobine , esse de te rmine rebbero un'unica riga ver t ica le . In basso 
è indicato l'effetto de l l a az ione s imultanea d e l l e quattro bobine, con la conseguente 
fo rmaz ione de l quadro luminoso. L ' immagine sul quadro è dovuta ai segnal i TV 
in arr ivo. 

C o m e già detto nel capito lo p recedente , l 'azione de l le due copp ie di bobine 
è dovuta a l la corrente a dent i di sega che le percor re . La f requenza di tale corrente 
è di 15 6 2 5 « d e n t i » per la def less ione di r i ga ; e di 50 « d e n t i » per quel la di 
quadro. I quadr i sono 25 , c o m e detto a l l ' in iz io , ma per una part icolare ragione, 
c iascun quadro v i e n e suddiv iso in due parti , ossia in due campi, c o m e sarà m e 
glio detto in seguito. 

P O S I Z I O N E D E L L E B O B I N E D E L G I O G O . — Le bobine di riga sono in pos i 
z ione ver t ica le , anziché in quel la or izzontale c o m e a pr ima vista pot rebbe s e m 
brare necessar io , perchè il penne l lo di elettroni si comporta esattamente c o m e una 
corrente elettr ica lungo un filo conduttore. O r a , intorno ad un filo conduttore per 
corso da corrente e let t r ica si forma un c a m p o magnet ico , le cui l inee di forza 
sono d isposte a cerch io intorno al conduttore stesso, e si trovano su un piano che è 
perpend ico la re al conduttore. Sono de i cerch i concentr ic i che hanno per centro il 
filo conduttore stesso. 

Nel l ' interno de l c inescop io non v i è soltanto il penne l lo di raggi catod ic i . 
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formati da elettroni in rapida corsa verso lo schermo ; v i è anche l ' ins ieme del le 

l inee di forza disposte a cerchi concentr ic i inforno ad esso, su piani perpendico lar i 

al la d i rez ione di corsa, 

Se si immagina di v e d e r e il pennel lo di raggi catod ic i , part ire dal catodo e 

veni re verso lo schermo del c inescop io , ci si può f igurare le sue l inee di forza , ad 

anel l i concentr ic i , d isposte su piani paral le l i al lo schermo sfesso, disposti v e r t i c a l 

mente tra lo schermo e il catodo. 

Anche le bob ine di def less ione hanno un proprio c a m p o magnet ico , in quanto 

F ig . 3.2. - Campi magnetici delle bobine di def lessione. 

sono percorse da corrente e let t r ica . T a l e campo è sempre diretto secondo l 'asse 

del nucleo de l le bobine. S e le bobine sono disposte ve r t i ca lmente , il penne l lo di 

elettroni non può muovers i se non in senso or izzonta le ; se i n v e c e sono d isposte or iz 

zontalmente, non può muovers i se non in senso ve r t ica le . Se sono presenti due 

campi , uno ve r t i ca le e l'altro or izzonta le , c o m e a v v i e n e nei c inescop i , il pennel lo 

si muove un po' in senso or izzonta le e un po' in senso ve r t i ca le , t racciando delle 

r ighe or izzontal i , l egge rmente incl inate da sinistra verso desfra, 
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S C A N S I O N E E Q U A D R O L U M I N O S O . — La d i rez ione de l la scansione, ossia 
del t racciamento de l le r ighe sullo schermo, ha s e m p r e luogo ad angolo retto r i 
spetto al campo magnet ico che lo produce, in base al la rego la di F leming o del la 
mano sinistra, v a l i d a per ogni fenomeno elettr ico, in cui v i sia de l movimento , 
dal la grande macch ina generat r ice al c inescopio de l te lev isore . 

È per questa ragione che la posizione del quadro luminoso, r ispetto allo 
schermo, d i p e n d e dal la pos iz ione de l g ioco , infilato sul col lo de l c inescop io . Le 
righe or izzontal i , sono tali solo quando esse sono ad angolo retto rispetto al le 
bobine ver t ica l i . Se si gira il g iogo di def less ione, intorno al col lo de l c inescop io , 
si ott iene anche la rotazione de l quadro, c o m e illustra la f ig. 3.3, 

Fig . 3.3. - La rotazione del giogo Intorno al collo del c inescopio 
determina quella dell ' immagine sullo schermo. 

Il quadro può essere incl inato sullo schermo, da un lato oppure dal l 'a l tro, 
per la errata pos iz ione de l g iogo sul col lo de l c inescop io . Per a l l ineare il quadro 
con lo schermo, occorre ruotare il g iogo, quanto necessar io , e poi fermarlo come 
predisposto. 

G L I O S C I L L A T O R I . — Le corrent i a denf i di sega che percorrono le due 
copp ie di bob ine de l g iogo di def less ione , sono fornite da d u e generator i de l 
te lev isore , funzionanti a v a l v o l e o a transistor. Poiché funzionano sul pr incip io degl i 
osci l latori a reaz ione , sono dett i osci l lator i ; v i è l'oscillatore orizzontale che 
p r o v v e d e al la corrente a dent i d i sega di r iga, e v i è l 'osc/ l /afore verticale, per i 
denfi di sega di quadro. 

La f ig . 3.4 il lustra schemat icamente la d ispos iz ione d e l l e due copp ie di b o 
bine del g iogo di def less ione , e il loro co l l egamento ai due osci l lator i . Il c o l l e 
gamento fra le bob ine e il r ispett ivo osci l latore a v v i e n e med iante un trasformatore 
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Fig . 3.4. - Le bobine di def lessione del giogo 
sono collegate al rispettivi oscil latori a denti di sega . 

d'uscita, s imi le a quel lo che co l l ega lo stadio f inale degl i apparecch i radio con la 
bobina mobi le de l l 'a l topar lante . V i è il haslormatore or izzontale, e que l lo verticale. 

Le due coppie di bobine del giogo. 

La f ig. 3.5 mostra, in una d ispos iz ione molto schemat ica , la d ispos iz ione de l le 
due c o p p i e di bobine, nel l ' interno de l g iogo. Le due bobine di r iga sono sempre 
disposte ve rso l ' interno, in modo da poter trovarsi in contatto immediato con il 
vetro de l col lo de l c inescop io , quanto più v ic ino possibi le al penne l lo di raggi 
catod ic i . Affinchè ciò risulti poss ib i le , il col lo del c inescop io è sotti le, a p p e n a suff i 
c iente per contenere il cannone elettronico. Nei primi c inescop i , di lunghezza no 
tevo le , esso e ra di d iametro magg io re , in quanto era suff iciente una def less ione 
meno amp ia . R iducendo la lunghezza de i c i n e s c o p i , è risultato necessar io un più 
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ampio angolo di def lessione, e quindi una più intensa az ione de l la corrente a 
denti di sega , sul pennel lo e lettronico. Da ciò, il minor d iametro del co l lo dei 
c inescop i di produz ione recente . 

Sopra le bob ine vert ica l i è disposto il mantello magnetico de l giogo, n e c e s 
sar io per consent i re il r itorno de l campo magnet ico de l le bobine, V i e n e quindi la 
custodia di p last ica, 

Fig . 3.5. - Posizione delle bobine nell'interno del giogo, 

I S O L A M E N T O D E L L E B O B I N E . — Le bob ine di r iga sono percorse da una cor 
rente a denti di s e g a di notevo le intensità, la qua le sub isce de l le brusche var iaz ion i , 
a l la fine di ogni tratto ascendente , con conseguente formazione di e l e v a t e s o v r a 
tensioni , che raggiungono i 2500 volt. A n c h e le bob ine di quadro sono percorse 
da corrente infensa, ed anche ai cap i di esse si formano sovratensioni notevol i , 
benché minori di que l le ai c a p i de l l e bob ine di r iga, 

Le sovratensioni che si formano ai cap i de l l e bob ine di r iga, per il forte i m 
pulso di tens ione che si forma a l la fine di c iascuna r iga, v i ene uti l izzato per ot te 
nere l 'e levata alta tensione ( E A T ) da app l i ca re a l l 'anodo del c inescop io . Si tratta 
di una "tensione compresa fra i 14 000 e i 18 0 0 0 volt , a seconda del c inescop io . 

Sovratens ion i di questo g e n e r e si formano in tutti i circuit i e let t r ic i , ovunque 
si manifest i una brusca va r iaz ione nell'intensità di corrente, anche quando a v v i e n e 
l 'apertura di un circuito. Nel caso d e l l e bob ine di r iga, si fratta di sovra /ens ioni 
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osci l lator ie , data la p resenza del l ' induttanza de l le bobine stesse, e la loro capacità 
distribuita, 

Que l la parte de l le sovratensioni che hanno luogo durante il tempo di r i traccia, 
vengono uti l izzate per ottenere l 'EAT, c o m e detto, med iante un aufofrasformatore 
e levatore di tensione, che fa parte del trasformatore d 'uscita or izzonta le , al quale 
sono co l legate le bob ine di r iga, e de l qua le sarà detto amp iamente in seguito, 
in quanto si tratta di un componente di grande importanza in tutti i te lev isor i . 

Affinchè le osci l laz ioni non abbiano ad estendersi a l l ' in iz io de l tratto ascendente 
del success ivo dente di s e g a , rendendolo ondulato, esse vengono smorzate mediante 
una va lvo la part icolare, detta appunto valvola smorzairice o valvola damper. 

Fig . 3.6. - Disposiz ione schemat ica delle bobine e del nucleo di ferrite, nel giogo. 

La tensione ai cap i d e l l e bob ine di r iga non v a mai misurata direttamente, 
essendo alquanto per ico losa , per la presenza de l le sovratensioni . Non v a misurata 
neppure quel la ai cap i d e l l e bob ine di quadro, pur essendo meno e levata . 

Le due c o p p i e di bob ine sono adeguatamente isolate sia r ispetto al mantel lo 
magnet ico , sia tra di loro, e sia anche rispetto al la custodia esterna, 

La f ig. 3.6 indica una d ispos iz ione de i var i component i un g iogo di de f les 
sione. L e bob ine di de f less ione or izzonta le sono appogg ia te sul co l lo de l c inescop io ; 
in f igura sono ind icate sommar iamente ; una loro parte corre lungo il col lo , mentre 
una estremità si es tende oltre il co l lo , sopra l ' imbuto de l c inescop io , in modo da 
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estendere la propr ia az ione sul pennel lo , anche dopo che ha lasciato il col lo del 
c inescopio , 

Le bobine di def less ione ver t ica le sono poste ai due lati, In figura sono trat
teggiate . Sopra le bob ine , inforno al co l lo del c inescop io , v i è il nucleo magnet ico 
a mantel lo , in ferr i fe , tenufo in pos iz ione da apposite staffe. È isolato dal le bobine. 

A l l 'esterno v i è la calotfa di p last ica . In prat ica, essa non è c i l indr ica , ma l e g -

Flg . 3.7. - Giogo di def lessione, con le bobine orizzontali e verticali, 
da infilare sul collo del c inescopio , 

germente ad imbuto, in modo da segui re la d isposiz ione de l le bobine, le quali si 
estendono oltre il col lo . A d essa fanno capo i terminal i de l le bobine stesse, indicati 
con O per le or izzontal i (bob ine di r iga) e con V per le ver t ica l i (bob ine di quadro) , 

La f ig. 3.7 il lustra un t ip ico g iogo di def less ione magnet ica , qua le si può notare 
infilato sul co l lo di gran parfe dei tubi catod ic i . Esso consiste di un nucleo di m a t e -

Fig. 3.8. - A s in is t ra , bobina di def lessione orizzontale; 
a destra , bobina di def lessione verticale. 

r iale fer romagnet ico , de l le quattro bob ine e de l la r icopertura esterna in p last ica . È 
provvisto esternamente dei contatti a l inguetta per il co l l egamento in circuito de l le 
bobine, 

La struttura de l g iogo di def less ione è tale da consent i re la massima az ione pos 
s ib i le de l le bob ine di def less ione sul pennel lo elettronico, Le bob ine sono disposte 
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in modo da favor i re questa az ione, in modo da ev i tare la necessità di correnti a denti 
di s e g a troppo forti. 

Le due bob ine di def less ione or izzonta le si trovano nel la parte interna del giogo, 

Fig, 3.9. - Le bobine di def lessione del giogo, 

una sopra e l'altra sotto il penne l lo e lett ronico. Parte de l le loro spire ader i sce d i ret 
tamente sul col lo de l tubo. Esse sono avvo l te in modo part icolare , in modo da e s t e n 
dersi lungo il penne l lo elettronico, e ag i re intensamente sopra di esso. C iascuna 
bobina di def less ione or izzontale consiste infatti di un tratto rett i l ineo, posto nel senso 

Fig . 3.10. - Giogo di def lessione con le bobine della figura precedente. 

del col lo de l tubo, e di una parte curv i l inea addossata a l l ' in iz io de l l ' imbuto de l tubo, 
sporgente dal g iogo di def lessione, 

Non si possono a l lungare troppo le bob ine di def less ione or izzontale , po iché d i 
versamente il penne l lo e lettronico « urta » contro di esse, nei punti di maggior d e -
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f less ione. Per ottenere il mass imo effetto ed ev i tare nel lo stesso tempo questo in 

conven iente , le bobine si estendono sopra la parte iniz iale de l l ' imbuto , ciò part ico 

larmente nei nuovi tubi ad ampio angolo di def less ione, 

La f ig . 3.8 indica a sinistra c o m e è fatto l 'avvolg imento di una de l le bob ine di 

def less ione or izzonta le ; l 'altra è eguale . 

A desfra , ne l la sfessa f igura, è indicata una bob ina di def less ione ve r t ica le . Tali 

bobine si t rovano verso l 'esterno, nel g iogo di def less ione, una a sinistra e l 'altra a 

desfra de l penne l lo elettronico. 

La f ig. 3.9 mostra un g iogo di def less ione senza la custodia esterna di p last ica, 

in modo da far notare le bobine. Si vedono bene solo le due bob ine di def less ione 

or izzontale , a l largate verso l 'esterno per ader i re a l l ' imbuto de l tubo catod ico . Si 

tratta di g iogo di def less ione per tubi catodic i da 110°. 

/) WOL QIMEH TO WOL GtMEHTO 
P/A TTO A COS£fiO 

Fig . 3.11. - I due tipi di avvolgimento delle bobine, 

L 'avvo lg imento de l le bobine v is ib i l i in f igura, non è uniforme; le sp i re verso 

l ' interno formano uno strato più sott i le ; ciò al lo scopo di consent i re la messa a fuoco 

del pennel lo e lettronico su tutto lo schermo. 

I c inescop i corti presentano l ' inconveniente di determinare un ' immagine s fo 

c a l a ai quattro angol i de l quadro, in cor r i spondenza al la maggior def less ione d e l 

penne l lo di raggi catod ic i . Per e l iminare questo inconveniente , le bob ine de l g iogo 

sono sfate avvo l te in modo part ico lare ; mentre erano ad avvo /g imen /o piatto 

quando i c inescop i erano lunghi, sono ad avvo lg imento a coseno nei c inescop i corti.. 

L 'avvo lg imento de l le bob ine è ta le da eserc i tare una maggiore az ione di d e 

f lessione sul penne l lo , quando esso si trova ad uno degl i angol i , affinchè il punto 
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luminoso risulti ancora rotondo, o per lo meno non troppo ova l i zzato . Il campo 
magnet ico così ottenuto è più uniforme, e consente la messa a fuoco d e l l ' i m m a 
gine su tutto lo schermo. 

Ne risulta un inconveniente d'altro genere . Per la magg io re azione esercitata 
dal le bob ine di def less ione sul pennel lo , quando esso si t rova in angolo, il quadro 
tende ad assumere una part icolare conf iguraz ione. Non risulta più rettangolare, ma 
« a cuscino », con i quattro angol i sporgent i , con i quattro lati rientranti verso il 
centro. Ques to inconveniente v i e n e el iminato med iante p iccol i magnet i , disposti 
a l l 'esterno de l g iogo. 

La f ig. 3.11 mostra due bobine, in sez ione , una ad avvo lg imento piatto, adatta 

0/SPOS/Z/ONE O/SPOS/Z/ONE 

PIATTA A COSENO 

AVVOLGIMENTI ORIZZO/iTALI 

V£f?T/C/)LI 

Fig . 3.12. - Disposiz ione dei due tipi di bobine, sul collo del c inescopio . 

per c inescop i lunghi, e l 'altra ad avvo lg imento a coseno , per c inescop i cort i . La 
distanza tra le due parti de l la bobina, ossia la « f inestra » è minore con l ' avvo lg i 
mento a coseno ; inoltre, l 'avvolg imento è più sotti le verso la « f inestra », e più 
ampio in senso opposto, data la d iversa d istr ibuzione de l le spire, 

L 'avvo lg imento a coseno è uti l izzato tanto per le bob ine di r iga, quanto per 
que l le di quadro. La f ig. 3 ,12 mostra la d ispos iz ione d e l l e bob ine quando esse 
sono piatte, e quando sono a coseno. L e bob ine vert ica l i non sono più distanziate 
da que l le or izzontal i , ma si sovrappongono parz ia lmente . 

Lo smorzamento delle oscillazioni. 

A causa de l brusco passaggio dell'intensità di corrente al la f ine di c iascuna 
r iga , e di ciascun quadro, si formano de l le osc i l laz ion i , c o m e già accennato . Le 
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osci l laz ioni di fine r iga sono smorzate da un'apposita va l vo la , la smorzeìrice o d a m 
per ; tale smorzamento non è sempre suff iciente, anche perchè le bob ine fendono 
ad osci l lare ad una f requenza loro propr ia , la qua le d i p e n d e dal la induttanza e 
dal la capacità distribuita de l l ' avvo lg imento . Sono perciò necessar i ulteriori a c c o r g i 
menti per ev i ta re ondulaz ioni de l l ' immagine sullo schermo, a causa di tali osci l laz ioni . 

L' induttanza d e l l e bob ine di r iga è re lat ivamente bassa , di qua lche mi l l ihenry; 
que l la de l le bob ine di quadro è più a l fa , di a lcune d e c i n e di mil l ihenry. L' indut
tanza de l le bob ine var ia da un tipo al l 'a ltro di g iogo di def less ione, 

ORIZZONTALE 
i l i 

CINESCOPIO 
C1 

C3 di C2 

- I l — 7 

BOBINE 
DEL GIOGO 

ALL' EAT 
R2 R3 

ALL'UNITA1 

VERTICALE 

Fig. 3.13. - Condensator i e resistenze di smorzamento , posti nel giogo di def less ione. 

L'attenuazione de l le osc i l laz ion i è ottenuta con uno o più condensator i f issi, 
per le bob ine di r iga e di 2 o 3 resistenze per que l le di quadro. 

La f ig. 3 .13 riporta un esemp io di bob ine di def less ione con condensator i e 
resistenze di smorzamento . Il condensatore C 1 è di 120 pF, C 2 è di 90 pF e C 3 
è di 68 pF. La d ispos iz ione e il va lo re de i condensator i di smorzamento non è s e m 
pre que l la ind icata , var ia da un tipo al l 'a ltro di te lev isore . Le bob ine di quadro 
sono separate d a un termistore R 1 , il cui compi to non è que l lo di p rovvedere 
al lo smorzamento , ma d i ev i ta re che l 'a l tezza de l quadro abb ia a var ia re , al var iare 
de l la temperatura e quindi de l la resistenza d e l l e bobine. A l lo smorzamento prov 
vedono le due res istenze R2 e R3 , c iascuna di 150 ohm, 
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I l giogo di deflessione negli schemi dei televisori. 

Un esempio t ipico di d isegno de l g iogo di def less ione, in schema di t e l e v i 
sore, è quel lo de l la f ig. 3 .13 . L e bob ine sono poste davant i allo schermo del s i m 
bolo de l te lev isore ; le or izzontal i sono poste in senso ver t ica le , c o m e si trovano 
nel g iogo, le vert ica l i sono in pos iz ione or izzontale . 

- i i l m 
l i n i 
• u n > 

BOBINE DI 
DEFLESS. 
VERTICALE 

BOBINE DI 
DEFLESS. 
ORIZZONTALE 

F ig . 3.14. - Come viene disegnato il c inescopio , con II relativo giogo di def lessione, 
negli schemi dei televisori Phi l ips. 

BOB. DEFLESS 
ORIZZONTALE 

BOB. DEFLESS. 
VERTICALE GIOGO 

F ig . 3.15. - S c h e m a di giogo di def lessione, con bobine in ser ie , e colore dei col legamenti , 
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Poiché però questa d ispos iz ione r iesce piuttosto ingombrante, in quanto occupa 
una parte del lo s c h e m a , già molto car ico , a vo l te , c o m e negl i schemi dei te levisor i 
Phil ips, le bob ine di def less ione vengono d isegnate in torma molto sbr igat iva , sul 
co l lo del c inescop io , c o m e indica la f ig. 3.14. 

In altri schemi si c e r c a di ev i ta re i lunghi co l legament i tra l 'uscita deg l i o s c i l -
atori di r iga e di quadro e le r ispett ive bob ine del g iogo, per cui esse vengono 

ROSSO 

GIALLO 

NERO 

r -0- - Q - -
RIGA 

- vOJLOJi iU- 2 

QUADRO I — — _ j 
F i g . 3.16. - S c h e m a di giogo di def lessione con bobine In parallelo, e colore dei col legamenti , 

disegnate al l 'uscita deg l i osci l lator i stessi , anziché in prossimità de l c inescop io . Le 
figg, 3 .15 e 3.16 indicano due e s e m p i di questo t ipo. In alcuni g ioghi le bobine 
sono in ser ie , c o m e in f ig. 3 .15, in altri sono in ser ie le bob ine di quadro, e In 
para l le lo que l le di r iga. In altri g ioghi sono in para l le lo sia le une che le altre c o m e 
in f ig. 3.16. 
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C A R A T T E R I S T I C H E DEL CINESCOPIO 

Sviluppo dei cinescopi, da 50° a 110° di deflessione. 
I pr imi apparecch i te levisor i di produz ione c o m m e r c i a l e sono appars i negli 

Stati Uniti subito dopo il per iodo be l l ico ; erano contenuti in mobilett i poco larghi 
ma molto lunghi. Lo schermo frontale era p icco lo , mentre la profondità del mobi le 
era molto g rande , ciò che determinava un aspetto poco estet ico degl i apparecch i 
di a l lora. Q u e l l e part icolari d imensioni erano dovute ai tubi catodic i con lo schermo 
rotondo e piatto, di d iametro modesto, e con l'imbuto e il col lo molto lunghi. A 
sua volta questo e c c e s s i v o sv i luppo in lunghezza dei tubi catodic i era determinato 
dal modesto angolo di def less ione de l penne l lo catodico. 

Fig . 4 . 1 . - Più corto è il c inescopio , più ampio è l'angolo di def lessione. 
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P r i m i tabi catodici , con angolo di deflessione da 50° a 70°. 

Nei primi tubi catodic i , il pennel lo esp lo rava lo schermo p iegandosi con un 
massimo di 50° rispetto l 'asse de l tubo, ossia r ispetto la posiz ione di r iposo. Ta le 
angolo e ra di soli 50 gradi , po iché con un angolo magg io re si ver i f icavano incon 
venient i di d istorsione de l l ' immagine , inconvenient i che a que l l ' epoca non si s a p e v a 
c o m e e l iminare . 

I pr imi tubi con schermo rotondo avevano il d iametro di 10 pol l ic i , ed erano 
costruiti comp le tamente in vetro, in tre distinte parti sa ldate ins ieme. Q u e s t e parfi 
e rano: 

1) lo schermo in vet ro pressato, 

2) l ' imbufo, pure di ve f ro pressato, 

3 ) il col lo , formato da un fubo di vetro tagl iato a misura, 

Quest i tubi da 10 pol l ic i , erano lunghi ben 17 pol l ic i e 5 oftavi ; il loro col lo 
era lungo 8 pol l ic i e un quarfo. Il raggio di curvatura de l lo schermo era di 42 pol l ic i , 
per cui lo schermo era prat icamente piano. L 'angolo di def less ione de l pennel lo 
elettronico e ra , c o m e detto, di 50°, 

F ig . 4 .2 . - A s i n is t ra , tubo catodico con angolo di deflessione di 70° ; 
a destra , tubo con angolo di def lessione di 110° gradì. 

Negl i anni seguent i i tubi catodic i vennero per fez ionat i , C o n gli sfessi metodi 
di fabbr icaz ione vennero prodotti i primi tubi da 12 e da 16 pol l ic i . Le carat te 
ristiche erano le seguent i : 

T U B I DA 12 P O L L I C I : 

angolo di def less ione 57° lunghezza col lo 8 1U" lunghezza tofale 18 %" 

T U B I DA 16 P O L L I C I 

angolo d i def less ione 55° lunghezza col lo 8 1U" lunghezza tofale 2 2 " 

Il raggio di curvatura de l lo schermo era ancora magg io re de l tipo p recedente , 
ossia e ra di 56 pol l ic i . 
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I tubi vennero success ivamente perfez ionat i , in seguito a l la forte r ichiesta di 
tubi con schermo sempre più grande. Per un certo tempo ebbero notevole diffusione 
tubi catodic i con imbuto di metal lo , al cromo. I nuovi tubi metal l ic i p resentavano 
tra l'altro l ' innovazione del lo schermo "sferico, ossia con raggio di curvatura inferiore 
ai p recedent i . Vennero real izzat i tubi catodic i metal l ic i da 16, 19, 24 e 30 po l l ic i , tutti 
con schermo rotondo. L 'angolo di def less ione r isultava ancora inferiore ai 60 gradi , 
Presentavano l ' inconveniente di essere molto ingombranti , e di r ich iedere per c o n 
seguenza mobiletti molto profondi , 

Fig. 4 .3 . - Riduzione di lunghezza del tubo catodico 
con l 'aumento dell 'angolo di deflessione da 90° a 110°, 

I tubi catodic i di forma moderna , con schermo rettangolare, con rapporto 4 / 3 
tra base e a l tezza , vennero costruiti dal 1950 in poi. Essi a v e v a n o i bordi arrotondati , 
in modo da risultare più adatti per la r iproduzione de l l ' immag ine te lev is iva . L 'angolo 
di def less ione era di 70 gradi , per cui le loro dimensioni r isultavano meno ingombranti . 

I nuovi tubi vennero real izzat i tanfo in vetro che in meta l lo ; quel l i in vetro 
erano con d iagona le r ispett ivamente di 14, 17, 20 , 2 1 , 24 e 27 po l l ic i ; quel l i in 
metal lo erano con d iagona le dì 17, 21 e 27 pol l ic i . 

Le d imensioni dei tre tipi più usati erano le seguent i : 

d iagona le 1 4 " lunghezza col lo 7 V a " lunghezza totale 1 6 " 

d iagona le 1 7 " lunghezza col lo 7 V a " lunghezza totale 1 9 " 

d iagona le 2 1 " lunghezza col lo 7 V a " lunghezza totale 2 2 " 
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In questi tubi, il raggio di curvatura de l lo schermo era stato ancora diminuito; 
era di 3 0 " per i tubi con d iagona le di 1 7 " e di 4 0 " per quel l i con d iagona le di 2 1 " , 

Tub i catodici con angolo d i deflessione d i 90°. 

Un grande progresso de l la produz ione dei tubi catodic i si ottenne quando fu 
possib i le rea l i zzare tubi con angolo di def less ione di 90 gradi . Dappr ima tale angolo 
di def less ione v e n n e adottato per i tubi di grande d iametro, da 24 e da 27 pol l ic i , 
onde r idurne l 'eccess iva lunghezza risultante da l l 'adoz ione de l l 'angolo di def lessione 
di 70 grad i ; in seguito l 'angolo di def less ione di 90 gradi v e n n e adottato anche per 
tutti gli altri tubi catod ic i , 

Fig . 4.4. - Aspetto esterno di tre c inescop i , con angolo di def lessione di 70° (a sinistra) 
di 90° (al centro) di 110° (a dest ra ) . 

Il maggior angolo di def less ione determinò l ' impiego di schermi piegat i in 
modo da adeguars i a l la curvatura de l penne l lo elettronico, onde ev i ta re distorsioni 
de l l ' immagine , agl i estremi , 

I tubi catodici con angolo di 90 grad i , e con d iagona le di 17 e di 21 pol l ic i , 
sono di produz ione e di imp iego corrente, 

La lunghezza totale di tali tubi era ancora notevole , per cui r i ch iedeva mobilett i 
di lunghezza ancora e c c e s s i v a . Per acco rc ia re i tubi catodic i si pensò di aumentare 
ancora l 'angolo di de f less ione portandolo da 90° a 100°, L 'accorc iamento de l col lo 
r ich iese però la e l im inaz ione de l la t rappola ionica, e r ich iese anche un d iverso fondo 
del col lo , in vetro pressato, dal qua le escono d i ret tamente i p ied in i , c o m e nel le 
v a l v o l e miniatura. 

Tub i catodic i con angolo d i deflessione di 110°. 

I vantaggi de i tubi catodic i con angolo di def less ione di 110° sono di ordine 
prat ico: presentano minor peso e minor ingombro assia le rispetto ai tubi p recedent i , 
pur con schermo avente le stesse d imens ion i ; la lunghezza totale de i tubi da 110° 
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risulta, in med ia , accorc iata di 12 cent imetr i , per i tubi da 21 pol l ic i , e di 7 centimetr i 
per quel l i da 17 pol l ic i , 

Per sfruttare al massimo le possibilità costrutt ive dei tubi da 110°, essi vengono 
real izzat i con col lo accorc iato , senza t rappola ionica, e con zocco lo di d imensioni 
r idotte. Per e l iminare la necessità de l la t rappola ion ica, lo schermo è di tipo a l l u 
minato. Inoltre, nei tubi a 110^" è stato rea l i zzato un vuoto più spinto, 

I nuovi tubi a 110° presentano però anche degl i inconvenient i . Il pr inc ipa le è 
quel lo de l la catt iva linearità, dovuta a l la e c c e s s i v a di f ferenza tra il raggio di cur 
vatura del lo schermo e la distanza tra questo e il « centro di def less ione ». Il secondo 
inconveniente è dato dal la maggior potenza r ichiesta per la def lessione, 

Si r i t iene che la potenza r ichiesta per la def less ione sia quasi proporz ionale 
al cubo del l 'angolo di def less ione. Per ev i ta re la necessità di una potenza quasi 
dopp ia di que l la r ichiesta dai 90°, si è r icorsi a l l 'uso di un col lo di d iametro assai 
ridotto (c i rca un po l l ice ) . In tal modo il c a m p o magnet ico prodotto dal g iogo è 
più concentrato ; risulta più intenso, pur r ich iedendo una potenza non molto super iore 
a que l la r ichiesta dai gioghi a 90°. Tuttavia , per sopper i re a l l 'aumento di potenza 
ind ispensabi le , sono stati rea l izzat i nuovi tipi di v a l v o l e per def lessione. 

L ' inconveniente de l la non linearità de l la def less ione, dovuta a l l 'ampio angolo, 
può essere ovv iato usando una corrente di def less ione anch 'essa non l ineare, a forma 
di S . Infatti, il pennel lo elettronico var ia di lunghezza quando passa dal centro del lo 
schermo agl i estremi . S e la sua velocità ango la re fosse costante, v a r i e r e b b e la velo^ 
cita tangenz ia le e si a v r e b b e una concent raz ione de l l ' immag ine al centro e una 
espansione agl i es f remi . Facendo aumentare la velocità ango lare del pennel lo quando 
esso si t rova nel la zona centra le , si può a lmeno in parte compensare la non linearità 
del la def lessione. 

L'angolo di deflessione. 

Le bob ine del g iogo di def less ione costr ingono il penne l lo di raggi catodic i 
a lasc iare la d i rez ione rett i l inea di p ropagaz ione , per la qua le g iungerebbero s e m 
pre a l centro del lo schermo, e ad assumere altre d i rez ion i , in modo da raggiungere 
tutta la super f ic ie de l lo schermo f luorescente . Per g iungere ai quattro estremi del lo 
schermo, ossia del quadro luminoso, il penne l lo d e v e def lettere secondo un angolo 
più o meno grande, d ipendente da var i fattori . È questo l 'angolo di def less ione . 

S e l ' immagine te lev i s i va fosse rotonda, v i s a r e b b e un solo angolo di d e f l e s 
sione, que l lo massimo necessar io per ragg iungere la sua c i rconferenza . Poiché il 
quadro luminoso è i n v e c e rettangolare, gl i angol i di def less ione sono t re : 

a) quel lo nel senso de l la la rghezza , 

b) quel lo nel senso de l l ' a l tezza , 

c) que l lo nel senso de l la d iagonale . 

La def less ione min ima è que l la ne l senso de l l ' a l tezza , ossia la def less ione v e r 
t ica le . Nei c inescop i attuali , ta le angolo di def less ione è di 83 grad i , c o m e indica 
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la f ig. 4.5. La def lessione med ia è quel la or izzonta le , nel senso de l la la rghezza ; 
essa è, in med ia , di 99 grad i . Infine v i è la def less ione nel senso de l la d iagona le , 
che è di 110 grad i . Dei tre angol i , si suole ind icare solo il terzo, quel lo di 110 gradi . 

LATO ORIZZONTALE LATO VERTICALE 

ANGOLI DI DEFLESSIONE 

DIAGONALE 

Fig . 4.5. - I tre angoli di def lessione del c inescopio. 

Le d imens ion i de l quadro luminoso sullo schermo, determinate da l la de f l es 
s ione ind icata , risultano le seguent i : 

a) la rghezza utile 48 ,9 cm 

b) a l tezza uti le 38 ,5 cm 

c) d iagonale uti le 56,6 cm 

P O T E N Z A DI D E F L E S S I O N E . — È il prodotto dell'intensità di corrente per la 
tensione de i due impulsi a denti di s e g a , di r iga e di quadro, necessar io per otte 
nere la def less ione del pennel lo e lett ronico, in modo che esso formi il quadro lumi 
noso sullo schermo, 
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È necessar ia una più infensa corrente a denfi di sega di r iga , in quanto la d e 
flessione in senso or izzontale è maggiore di que l la in senso ver t ica le . D ipende dal le 
dimensioni de l lo schermo, e dal va lore de l la tensione E A T appl icata al c inescop io . 
Con tensione EAT di 18 000 volt, le due correnti possono a v e r e i seguenti va lor i : 

a) corrente di def less ione di r iga 2,2 ampere , 

b) corrente di def less ione di quadro 0,44 ampere . 

Le due correnti ind icate s ' intendono da p icco a p icco , ossia dal massimo p o 
sitivo al massimo negat ivo , di c iascun dente di sega . 

Le bobine di r iga sono genera lmente co l legate in ser ie , que l le di quadro sono 
invece co l legate in para l le lo ; può avven i re che que l le di quadro siano anch 'esse 
col legate in ser ie , ed al lora l'intensità de l la corrente è dopp ia , di 0,88 ampere 
anziché di 0,44 ampere . 

La sensibilità dì deflessione. 

Per sensibìliià di deflessione s ' intende la lunghezza de l percorso de l punto lu 
minoso sullo schermo, in senso l ineare, per unità d'intensifà di campo magnet ico . 
V i e n e espressa in cenf imefr i o in pol l ic i . Poiché l'intensità di c a m p o è dovufa da l l ' i n 
tensità di corrente e dal numero di spire de l le bobine, si pre fer isce ind icare la 
sensibilifà di def less ione in rapporto all'intensità in a m p e r e - s p i r e , 

A d es . , la sensibilità di def less ione di un dato fubo catod ico può essere di 
0,1 po l l ice per a m p e r e - s p i r a ; ciò signi f ica che ad ogni po l l ice di def less ione sullo 
schermo corr ispondono 10 a m p e r e - s p i r e , 

F ig . 4 .6. - Con giogo arretrato sul collo del c inescop io , 
lo schermo rimane parzialmente oscurato , 

La sensibilità di def less ione d i p e n d e anche da altri fattori. D ipende , ad es. , 
anche dal la tensione de l secondo anodo. Magg io re è ta le tensione, magg io re è anche 
la velocità degl i e lettroni che formano il pennel lo , ed essendo magg io re la loro 
velocità risulta minore la loro def less ione . Raggi catodic i ad alta velocifà sono meno 
fac i lmente comandab i l i di quel l i a bassa velocità, 

Se con la tensione di 16 000 volt al secondo anodo si ott iene una cerfa de f l es -
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sione, con una tensione minore , ad es . di 12 0 0 0 volt , si ott iene una def less ione 
maggiore . È per questa ragione che i tubi catodic i ad ampio angolo di def lessione 
vengono fafti funz ionare con tensioni anodiche non e c c e s s i v a m e n f e e levate , appena 
sufficienti per determinare la necessar ia luminosità del lo schermo, 

La sensibilità di def less ione è anche in funzione de l la lunghezza del tubo c a t o 
d ico ; più lungo è il tubo maggiore è l 'angolo di def less ione, a parità di tutti gli altri 
fattori. Il d iametro del co l lo de l tubo è anch 'esso importante; magg iore è il suo d i a 
metro, minore è la sensibilità di def less ione; è per questa rag ione che i nuovi tubi 
catodic i ad ampio angolo di def less ione hanno il col lo sottile. 

Infine, la sensibilità di def less ione d ipende dal la pos iz ione de l g iogo di de f les 
sione sul col lo de l tubo. Più arretrato è il g iogo, minore è la def less ione. La f ig, 4.6 
indica l 'angolo di def less ione di un tubo catodico, r ispetto la pos iz ione de l g iogo. 
L'angolo magg io re si ott iene quando il g iogo è a l la f ine de l col lo , aderente a l l ' i m 
buto. Facendo re t rocedere il g iogo, c o m e a destra in f igura, l 'angolo d iminuisce, e 
sullo schermo si formano due zone nere, una in alfo e l 'altra in basso. 

È per ciò che le bob ine di def less ione dei tubi ad ampia def less ione, molto 
cort i , si appogg iano sul l ' imbuto del tubo, 

Distorsioni del quadro, dovute alla deflessione. 

Per quanto il g iogo di def less ione v e n g a rea l izzato nel la maniera più accurata , 
esso presenta l ' inconveniente di determinare due forme di distorsione, le seguent i ; 

a) d istorsione a cuscino, 

b) d istorsione a trapezio , 

DISTORS/OH) DEL RtìSTER 

tì cuscino fi TRAPEZIO 

Fig , 4.7. - Le due distorsioni di quadro, caratteristiche del c inescopi corti , 

La f ig. 4.7 illustra queste due distorsioni de l raster, ossia del quadro luminoso 
sullo schermo. La distorsione a cuscino si manifesta tanto in senso or izzonta le , quanto 
in senso ve r t i ca le ; il quadro non raggiunge i lati de l lo schermo, pur raggiungendo 
gli angol i . Risulta in tal modo distorto « a c u s c i n o » , 
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La distorsione a t rapez io si manifesta per la caratter ist ica d ispos iz ione del le 
bobine del giogo, per effetto de l la qua le il quadro risulta più largo al la base e 
meno al la sommità. Le due distorsioni possono ver i f icars i s imultaneamente. 

I g ioghi di def lessione sono provvist i di quanto occor re per e l iminare le due 
distorsioni. Essi consistono in p iccol i magnet i , posti a l le estremità del g iogo, rego 
labil i in modo da compensare l ' insufficiente az ione d e l l e bobine. La distorsione 
« a cuscino » nel senso or izzontale v i e n e e l iminata mediante due magneti scor re 
vo l i , s istemati in apposi te staffe, di cui è provvista la calotta di plastica de l giogo. 

La f ig. 4.8 indica la pos iz ione in cui si t rovano i magneti per la correzione 
orizzontale. 

Altri due magneti sono disposti entro orecchiet te , a l le estremità del giogo, 

Fig . 4.8. - Giogo di def lessione con i magneti di correzione e il centratore. 

Sono di forma c i l indr ica , magnet izzat i t rasversa lmente , e possono ruotare nel la 
loro s e d e , posta al centro de l le espansioni polari del g iogo, c o m e indicato nel la 
stessa f igura. V e n g o n o preregolat i in fabbr ica , e la posiz ione corretta indicata con 
v e r n i c e ; a l l 'a f fo de l la instal laz ione del c inescop io può avven i re che debbano essere 
regolati nuovamente . 

Per la c o m p e n s a z i o n e de l la distorsione a trapezio, le stesse espansioni polar i , 
indicate in f igura, possono subi re uno scorr imento sul la c i rconferenza per imetra le 
del g iogo. 

A vo l te a v v i e n e che la distorsione si manifesti ag l i angol i de l quadro luminoso. 
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In tal caso al g iogo vanno appl icat i dei p iccol i magneti di mater ia le plast ico, forati 

in modo d a poter essere fissati a l le espansioni polar i , mediante append ic i metal l iche 

appos i tamente approntate. 

I l centratore del giogo di deflessione. 

Sistemato il g iogo di def less ione sul co l lo de l c inescop io , può avven i re che 

il centro de l quadro luminoso, determinato da l g iogo sfesso, non corr isponda con 

il centro del lo schermo di vetro de l c inescop io . Ciò può avven i re per qua lche e c 

centricità sia de l c inescop io stesso, sia de l g iogo ad esso appl icato, 

La cor rez ione di questa anomal ia v i e n e effettuata con il cenhaìore de l giogo, 

il qua le consiste in due dischi metal l ic i forati , magnet izzat i in senso d iametra lmente 

opposto. Sono disposti sul g iogo c o m e indica la f ig. 4.9. Sono due per poter 

var iare l 'az ione magnet ica sul penne l lo e lettronico, e quindi sulla geometr ia d e l 

l ' immagine. A d az ione combinata , mossi s imul taneamente , con i campi magnet ic i 

co inc ident i , l 'effetto è mass imo; quando sono opposti , l 'effetto è min imo. Per ot 

tenere un 'az ione intermedia , si girano separatamente . 

Può però avven i re che l'eccentricità de l quadro luminoso sia dovuta ad altra 

causa ; lo spostamenfe de l l ' immag ine verso destra o verso sinistra, oppure verso 

l'alto o verso il basso, può essere causata da distorsione de i corr ispondent i dent i di 

sega , da l la loro insuff iciente linearità. A tale scopo servono i control l i di linearità. 

Il quadro può veni r messo in centro, anche in tal caso, con i due magnet i c e n t r a 

tori , però l ' immagine risulta curvata al centro de l quadro, ciò che occor re ev i tare . 

VITE 
PER AGGIUSTARE LA 
POSIZIONE DEL CIOGO 

SPINGERE IN AVANTI IL 
GIOGD FINO A P R E M E R E 
CONTRO IL COLLO DEL TUBO 

F ig . 4.9. - Giogo di def lessione infilato sul collo del c inescopio . 
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Cinescopi con schermo anti-implosione. 

I c inescop i presentano il per icolo de l l ' implos ione , data la presenza de l l 'a l io 
vuoto interno, e la re lat iva fragilità del bulbo, date le notevol i d imensioni . Una 
iampadina elettr ica implode solo se v i e n e lasciata c a d e r e a ter ra , essendo il suo 
bulbo di vetro molto minore. L ' implosione è l 'opposto de l la esp los ione , ma i r isu l 
tati pratici di f fer iscono poco, po iché i f ramment i de l bulbo dopo essere penetrati 
al l ' interno, vengono lanciati a l l 'esterno. I frantumi di vet ro non possono veni r toccati 
con le mani, po iché il « fosforo » che li r icopre è alquanto ve lenoso . 

Fig. 4.10. - C inescopio con calotta anti- implosione e orecchiette di f issaggio. 

Per ev i tare il per ico lo de l l ' imp los ione a causa di qua lche urto, o di qualche 
oggetto lanciato inavver t i tamente contro il c inescop io , un tempo si p r o v v e d e v a a 
co l locare il c inescop io stesso dietro un vetro di spessore notevo le , fissato a l le pareti 
frontali de l te lev isore . Q u e s t o vet ro di protez ione presentava però tre inconvenient i : 

a) de te rminava r i f lessioni specular i di luci presenti ne l l ' ambiente , p rove 
nienti da lampade o da f inestre; tali r i f lessioni d isturbavano l ' immagine te lev i s i va ; 

b) accumulo di po lve re sullo schermo del c inescop io e sul la parete interna 
del ve t ro di protez ione, per effetto de l l ' az ione elettrostat ica eserc i tata sul la polvere 
stessa; 
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c) l imi taz ione nel progetto de l te lev isore , non essendo possibi le co l locare 
il c inescopio se non dietro lo schermo di vetro , nel l ' inferno de l mobi le del te lev isore . 

TIPI DI S C H E R M I A C O N T A T T O . — G l i schermi ant i - implos ione sono appl icat i 
sopra la parte f rontale de l c inescop io , de l qua le fanno perciò parte integrante. 

Sono anche detti schermi a contatto, o schermi incurvat i , o schermi di p rote 
z ione, o, con fermine inglese, bonded shields. 

Sono di due t ip i : g l i incurvati e i diritti . G l i schermi incurvati sono costituiti 
da vetro pressato con bordi incurvati ; essi r icoprono lo schermo del c inescopio ed 
anche il bordo inforno ad esso. G l i schermi diritti r icoprono soltanto lo schermo, 
e non il bordo. G l i uni e gl i altri sono sa ldamente uniti al bulbo de l c inescopio , 
mediante una part ico lare resina termoindurente, 

Fig. 4 .11 . - La calotta applicata al c inescopio 
evita rif lessioni luminose interferenti con l ' immagine T V . 

G l i schermi incurvati , i quali sono la magg ioranza , consentono l ' introduzione 
de l la resina tra di essi e i bulbi di vetro , in modo da consent i re la saldatura, 
I diritti vengono appl icat i al c inescop io tramite una banda incurvata, nel la quale 
v i e n e inserita la resina di saldatura. Ne risulta che mentre gli schermi incurvati sono 
di un pezzo solo, quel l i diritti sono di due pezz i . L 'aspetto esterno muta poco. 

V A N T A G G I C O N S E G U E N T I A L L A P R E S E N Z A D E L L O S C H E R M O A C O N 
T A T T O , — Per necessità costrutt ive, i c inescop i senza lo schermo a contatto a v e 
vano la parete frontale meno piatta di que l la de i c inescop i « bonded »; ne risultava 
che l ' immagine te lev is i va r isultava un po' distorta a coloro che non si t rovavano 
esattamente su l l 'asse de l lo schermo. C o n lo schermo a contatto è sfato possibi le 
« indebol i re » il bulbo di vetro dei c inescop i , rendendo molto piatta la loro super 
f ic ie anter iore, que l la r icoperta dal lo schermo di protez ione, r iducendo l ' inconveniente 
sopra detto. 

L'uso de l lo schermo a contatto presenta altri vantaggi importanti . Esso rende 
il c inescop io più robusto e quindi meno fac i lmente soggetto a rotture. Per di più, 
lo schermo a contatto, app l icato al c inescop io , non si rompe in caso di implosione, 
po iché i suoi f ramment i r imangono sa ldamente uniti per la p resenza del lo strato 
di resina, fra la f a c c i a di vetro de l c inescop io e lo schermo a contatto, 
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L 'e l iminaz ione de l la lastra di protez ione separata ha portato inoltre a l l ' e l i m i 
nazione di due superf ici rif lettenti. Ques to è dovuto al fatto che la resina t raspa 
rente usata per la saldatura ha appross imat ivamente lo stesso ind ice di r i f razione 
del vetro , in modo che la luce passa attraverso il s istema res ina -vet ro senza subire 
alcuna r i f lessione sulle superf ici di vetro a contatto con lo strato di resina. In fig. 4.12 
si v e d e che con una lastra di vetro separata ci sono quattro superf ici r i f lettenti : le 
superfici interna ed esterna de l la facc ia anter iore del tubo e le superf ici interna 
e d esterna de l vetro di protezione. 

Fig . 4.12. - A s in is t ra , c inescopio con vetro di protezione; 
a destra , c inescopio con schermo a contatto. 

Un tubo con schermo a contatto i nvece ha soltanto due e lement i r i f lettenti ; 
la superf ic ie interna de l la facc ia e la superf ic ie esterna de l pannel lo attaccato. Così 
la r i f lessione della luce esterna è g randemente diminuita. Questa r iduz ione ha 
come risultato un sostanz ia le aumento de l contrasto e quindi de l la luminosità. Un 
ulteriore aumento de l contrasto è ottenuto co lorando il vetro de l pannel lo . Q u e 
st'ultimo d iventa così un filtro gr ig io che ha una caratter ist ica di trasmissione del 
50 Co, || f i l traggio aumenta il contrasto perchè r iduce la quantità di luce ambienta le 
che passa attraverso il pannel lo e v i e n e rif lessa dal c inescop io . 
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PRINCIPIO DELLA TELEVISIONE 

Premessa. 

La staz ione trasmittente di te lev is ione di f fonde il suo programma, formato di 
immagin i in movimento e di suoni accompagnator i , mediante due onde radio, una per 
l ' immagine e l'altra per il suono. 

Si tratta di onde ultracorte, di lunghezza compresa fra 1,4 e 5 metr i . La stazione 
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TV di Mi lano trasmette, ad es, , un'onda radio di 1,490 metr i , pari a 201 ,25 megac ic l i , 
per d i f fondere la parte v is iva de l programma, ed un'onda radio di 1,451 metr i , pari 
a 206 ,75 megac ic l i , per di f fondere la parte sonora de l p rogramma. 

Le due onde radio vengono irradiate s imultaneamente nel lo spaz io da un 'appo
sita antenna multipla. 

Le due lunghezze d 'onda sono adiacent i l'una a l l 'a l t ra , come la colonna sonora 
ed i fotogrammi del la pe l l ico la c inematograf ica. 

Le va r ie f requenze di modulaz ione di queste due onde, d ' immagine e di suono, 
formano il canale di c iascuna stazione trasmittente TV. In Italia vi sono c inque canali 
di t rasmissione te lev i s i va ; la stazione di Mi lano trasmette, ad es. , nel quarto canale , 
di f requenza compresa tra 200 e 207 megac ic l i . 

Il cana le TV può veni r paragonato al solco d ' incis ione dei dischi fonografici , 
L'onda radio re lat iva a l le immagini è a modulaz ione di a m p i e z z a , mentre quel la 

relativa a voc i e suoni è a modulaz ione di f requenza. 
È nel l 'uso il termine V I D E O per indicare tutto ciò che sì r i fer isce a l l ' immagine, 

ed il termine A U D I O per ind icare tutta la parte relat iva a l le voci ed ai suoni. Le sta 
zioni T V trasmettono cioè un'onda v ideo e d un'onda audio. 

ANTENNA 
TRASMt T TENTE 

A ONDA CON MODULAZIONE VIDEO 

Fig . 5.2. - L 'onda T V diffusa dal l 'antenna della stazione trasmittente, è formata da due parti: 
a) l 'onda con modulazione video, relativa al l ' Immagine che si forma sullo s c h e r m o ; b) l 'onda con 
modulazione audio, relativa alle voci e ai suoni accompagnator i . L a prima è a modulazione di 

ampiezza, la seconda è a modulazione di frequenza. 
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L 'apparecch io r i cevente è provvisto di una so la antenna con la qua le capta ambedue 
le onde radio diffuse da l la staz ione TV, ossia l ' intero cana le di f requenze trasmesse, 

La telecamera. 
Nello studio di te lev is ione, la scena è vista da un apparecch io di r ipresa, detto 

te lecamera , s imi le a quel lo in uso per le r iprese c inematograf iche, 
Esso p r o v v e d e a convert i re i var i chiaroscuri de l l ' immag ine in una part icolare 

tensione e lett r ica . Ta le tensione v i e n e fortemenfe ampl i f icafa da un cerfo numero di 
v a l v o l e elettroniche, per quindi veni r diffusa nel lo spaz io mediante onde radio. Nel lo 
stesso tempo il microfono conver te le voc i e d i suoni in un'altra tensione e lett r ica ; 
anche questa seconda tensione elettr ica v i e n e fortemente ampl i f icata per veni r dif 
fusa nel lo spaz io con la seconda onda radio. 

La tensione e lett r ica fornita dal la te lecamera v i e n e detfa tensione a v /deo f re -
quenza ; que l la fornita da l microfono v i e n e detfa tensione a d audiof requenza. 

Le due tensioni d i f fer iscono per la d iversa f requenza e forma d 'onda. La tensione 
d ' immagine è a f requenza molfo più e levata di que l la p roven iente dal microfono e di 
forma d 'onda assai più complessa . 

Menf re è stato fac i le convert i re voc i e suoni in tensione e lett r ica , è stato assai 
meno fac i le conver t i re le immagini luminose in movimento , in una tensione elettr ica, 

La te lecamera può ven i r considerata c o m e un « microfono » d e l l e immagin i . L ' i m 
mag ine da trasmettere è vista da l la te lecamera mediante un obiett ivo s imi le a quel lo 
de l le macch ine da r ipresa c inematograf ica . Anz iché sul la pe l l ico la fotosensibi le, 
'obiett ivo metfe a fuoco l ' immagine nel l ' inferno di un part icolare tubo elettronico, il 

qua le cosf i tuisce la parfe più importante de l la t e l e c a m e r a ; è s imi le a l tubo catodico 
de i fe lev isor i . A n c h e in esso v i è uno schermo cont inuamenfe esplorato da un soffile 
pennel lo di elettroni in continua rapida corsa, 

PORTA OBICTTIVI 

• GIREVOLE 

OBIETTIVO PER 

SCENE LONTANE 

Fig . 5.3. Un esemplo di te lecamera. 
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Il tubo e le l l ron ico de l la te lecamera è detto image orfhicon. Il suo compito essen 
z ia le è di convert i re l ' immagine luminosa in un ' immagine non più luminosa ma e let 
tr ica. A tale scopo l 'obiettivo mette a fuoco l ' immagine luminosa sopra uno schermo 
fotoelettr ico, il qua le ha la proprietà di emettere elettroni sotto l 'az ione de l la luce; 
è detto fofocatodo. 

Nel l ' interno de l tubo, a b r e v e distanza dal fotocatodo, ed af facciata ad esso, 
vi è una sotti l issima lastrina di vetro al ces io , sul la qua le si forma l ' invisibi le i m m a 
gine elettronica. Essa è perfettamente corr ispondente al la scena da trasmettere dal la 

quale d i f fer isce per il fatto che i chiaroscur i de l l ' immag ine sono sostituiti da un m a g 
giore o minore addensamento di elettroni , Ta le immag ine elettr ica cost i tuisce il punto 
di partenza di tutta la t rasmissione te lev i s i va . La lastrina al ces io , sul la qua le v i è 
' immag ine elettr ica, v i e n e cont inuamente e rap idamente esplorata dal sotti le p e n 

nel lo di elettroni il qua le t raccia sopra di essa 6 2 5 sotti l issime righe or izzontal i , una 
di seguito a l l 'a l t ra , 

Il pennel lo elettronico, in rapido movimento su l l ' immagine e lett r ica , v i e n e più 
o meno trattenuto da l l ' immag ine stessa e quindi rif lesso, c o m e a v v e r r e b b e di un 
sottile pennel lo di raggi di luce in rap ida corsa su una fotografia o su un quadro. 

Il penne l lo e lettronico rif lesso, reca la modulaz ione de l l ' immag ine ; esso v i e n e 
captato e fortemente ampl i f icato da un certo numero di v a l v o l e present i ne l la t e l e 
c a m e r a , a l la cui uscita v i è in tal modo una tensione a v ideo f requenza , la cui modu la 
z ione corr isponde esattamente ai chiaroscuri de l l ' immag ine r ipresa, 

Ment re al l 'uscita de l microfono v i è una tensione la cui modu laz ione è quel la 
stessa de l le onde sonore , e d è compresa tra 50 e 10 000 cic l i per secondo , al l 'uscita 
de l la te lecamera vi è i n v e c e una tensione la cui modulaz ione è assai più vasta , c o m 
presa tra qua lche migl ia io di c ic l i per secondo a 5 mil ioni di c ic l i per secondo . 
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La tensione a v ideo f requenza fornita dal la te lecamera v i e n e ulter iormente a m 

pl i f icata, e s e r v e a modulare l 'ampiezza de l la tensione osci l lante prodotta da l la s t a 

z ione trasmittente e irradiata dal la sua antenna sotto forma di onde radio modulate, 

L 'apparecchio r icevente T V capta , con la propria antenna tali onde, e al la sua e n 

trata v i è una tensione osci l lante modulata egua le a quel la de l la staz ione trasmittente; 

p rovvede ad ampl i f icar la e quindi a separa re la modu laz ione a v ideo f requenza , che 

v iene inviata al la gr ig l ia de l tubo catod ico : essa modula l'intensità del pennel lo e le t 

tronico ed in tal modo l ' immagine si forma sullo schermo f luorescente, 

Relazione tra visione e televisione. 

Il pr incip io di funz ionamento de l l ' occh io è alquanto d iverso da quel lo d e l l ' a p 
parecchio r icevente TV , e d è est remamente più complesso . Ment re l 'apparecchio TV 
capta una sola onda radio, l 'occhio capta innumerevol i onde luminose. 

Sul fondo de l l ' occh io v i è la retina, formata da 137 mil ioni di p iccol iss ime fibre 
nervose, c iascuna de l le qual i si comporta esaf famenfe c o m e una p icco la anfenna, e d 
è col legata ad una parte de l cerve l lo , mediante un proprio filo conduttore; i 137 m i 
lioni di fili conduttori formano il nervo ottico. 

C iascuna de l le antennine de l la retina, capta un'onda luminosa; per effetto di 
tale captaz ione , nel suo filo conduttore si forma una corrente di neuroni , che lo percorre 
e raggiunge il ce rve l l o , dove a v v i e n e la v is ione v e r a e propria. 

L 'occhio può captare s imul taneamente 137 mil ioni di onde luminose, e d è per 
questa ragione che nel suo interno non è necessar io p r o v v e d e r e a l l 'esp loraz ione d e l 
l ' immagine c o m e i n v e c e nel tubo catod ico de l l ' apparecch io TV. 

Non è possib i le rea l i z za re la te lev is ione basandosi sul pr incip io di funz iona 
mento de l l 'occh io , po iché non è poss ib i le captare s imul taneamente milioni di onde 
radio con altrettante antenne r icevent i , 

La v is ione di ciò che ci c i rconda r isul terebbe suff iciente anche con un numero 
molto minore di antennine de l la retina. C o n 10 000 antennine, la v is ione r isulterebbe 
suff iciente per la maggior parte de l le nostre occupaz ion i , ma non ci sa rebbe possib i le 
dist inguere gli oggett i molto p iccol i . 

Se per la te lev is ione si adottasse il s istema di v is ione ridotto, ad es. 10 000 anten 
nine soltanto, a n c h e ta le s istema r isu l terebbe di impossib i le rea l i zzaz ione , dato che 
tanto la staz ione trasmittente quanto l 'apparecch io r icevente , d o v r e b b e r o ven i r p rov 
visti di un s istema di 10 0 0 0 antenne, 

È per questa rag ione che il p rob lema è stato risolto con la trasmissione e la 
r icez ione di una sola onda radio, portante la modu laz ione a v ideo f requenza , e con il 
rapido movimento de l pennel lo elettronico. Il mov imento de l pennel lo elettronico 
sostituisce le numeros iss ime antenne trasmittenti e r icevent i , d i ve rsamente necessar ie , 

Ciò è stato poss ib i le per un part icolare potere de l l ' occh io , que l lo del la persi-

slenza dell'immagine sulla relina, per la qua le l 'occhio continua a v e d e r e l ' immagine 
per una f raz ione di secondo , anche dopo la scomparsa de l l ' immag ine stessa, 
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È per questo potere de l l ' occh io che è stato poss ib i le rea l i zzare il c inematografo 

pr ima, e la te lev is ione poi. L 'occhio fonde ins ieme i fotogrammi proiettati uno per 

vol ta sullo schermo de l c i n e m a , e nel lo stesso modo fonde ins ieme le r ighe l um i 

nose che si susseguono rap idamente , una sotto l 'altra, sul lo schermo de i televisor i . 

Il pr inc ip io de l l a te lev is ione può veni r paragonato a l la v is ione di un grande q u a 

dro, posto in una sala comple tamente buia, i l luminato med iante un soff i le pennel lo 

di luce. Sul quadro , potrebbe veni r proiettato un punto luminoso molto br i l lante, m e 

diante un s istema di lenti e un' intensa sorgente luminosa qua le ad es. un arco vo l ta ico. 

S a r e b b e solo necessar io che il proiettore fosse mantenuto in rapido movimento 

Fig . 5.6. - Nell ' interno della telecamera si forma l'Immagine elettrica della scena da t rasmettere . 
Dal l ' immagine elettrica ha Inizio la t rasmiss ione televisiva. 
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mediante un congegno elettr ico adatto, in modo da far t racc iare al punto luminoso 
sul quadro una fitta ser ie di r ighe, una sotto l 'altra, tali da esp lorare tutto il quadro. 
G iunto al l 'u l t ima riga a l fondo de l quadro, il punto luminoso dov rebbe r isal ire i m 
mediatamente in alto e r ipetere l 'esploraz ione de l la pr ima riga per cont inuare poi a 
tracciare a z i g - z a g cent inaia di altre r ighe sino a ritornare di nuovo al fondo de l qua 
dro. C iascuna esploraz ione comple ta del quadro dov rebbe avven i re nel tempo di un 
sed ices imo di secondo o meno, 

Fig . 5.7. - Immagine televisiva con basso numero di r ighe; dato II loro numero limitato, le righe 
risultano ben visibil i . 

Riproduzione dell'immagine televisiva. Righe, campi e quadri. 

L ' immagine te lev is i va si forma sul lo schermo del tubo catodico de l l ' apparecch io 
r icevente . Lo schermo è rap idamente esplorato da un puntino molto luminoso, detto 
spot, ottenuto mediante la concent raz ione sullo schermo stesso del sotti le pennel lo di 
raggi catod ic i , Esso è modulato da l l 'onda T V in ar r ivo ; la modu laz ione si t raduce in 
effetti di chiaroscuro sullo schermo , dando or ig ine a l l ' immagine . 

Il punto f luorescente inizia l 'esp loraz ione sul lo schermo dal l 'angolo alto a s in i 
stra, t racciando la pr ima r iga , da sinistra a destra ; giunto a l la f ine de l la pr ima riga il 
pennel lo di raggi catod ic i si s p e g n e e d un istante dopo il punto luminoso r iappare 
al l ' in iz io de l la seconda r iga, t racciata sotto la pr ima, da sinistra verso destra, In tal 
modo il punto luminoso esp lora tuffo lo schermo t a c c i a n d o sopra di esso centinaia 
di r ighe luminose, l eggermente inc l ina le da sinistra verso destra. 
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L' ins ieme di tutte le r ighe forma il quadro luminoso sullo schermo ; non appena 
lo spot è arr ivato al la f ine de l l 'u l t ima riga si spegne , per r iappar i re subito dopo a l 
l ' inizio de l la pr ima r iga. 

L 'esp loraz ione del lo schermo da parte de l punto luminoso è detta scansione. Il 
numero de l le r ighe di cui è formato il quadro determina la qualità de l l ' immag ine r i 
prodotta; più alto è il numero de l le r ighe, più perfetta è la qualità de l l ' immag ine . 

Ciò a v v i e n e c o m e nel caso de l l a stampa d e l l e fotograf ie sui g iornal i che , v iste 
molto da v ic ino , risultano composte da una ser ie di punti avent i una gradaz ione di 
co lore var iab i le da l b ianco al nero. 

A d una certa d istanza, l 'occhio non p e r c e p i s c e più il d is tacco fra punto e punto 
e l ' immagine fotografica a p p a r e continua. 

T a l e caratterist ica è detta def in iz ione dell'immagine, ed è tanto mig l io re quanto 
magg io re è il numero d e l l e r ighe c h e formano il quadro. 

Il quadro, formato da l l ' immag ine te lev i s i va , è di forma reftangolare, con r a p 
porto 4 : 3 tra la base e l 'a l tezza. 

1 a 0 ^ 

I N I Z I O S E C O N D O C A M P O 

29 1 a Q 

1 r n c n 

3 » 

4 a 

a 2 9 4 » 

a z 9 5 » 

a 296 a 

C i 2 9 ? » 

l a n a a a 
2 9 3 » 

c i c a 
d e a 

2 9 4 » 

a 5 8 6 » 

F I N E P R I M O C A M P O F I N E S E C O N D O CAMPO J 
E F I N E Q U A D R O . 

TEMPO 01 UN Q U A 0 R 0 : 6 2 5 L I N E E 

F i g . 5.8. - Il punto luminoso traccia sul lo schermo una serie di linee interlacclate. Sono 490 
nello standard americano di 525 righe e 587 in quello italiano di 625 righe. 
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Il numero de l le r ighe in cui è div iso or izzonta lmente il quadro, per ottenere una 
buona def in iz ione de l l ' immagine , var ia da c i rca 4 5 0 a 900 , a seconda del lo standard 
te lev is ivo adottato. 

Lo standard italiano è di 625 righe, ma a lcune di esse non sono luminose, come 
detto in seguito, 

V a notato che la scansione non a v v i e n e esp lorando success ivamente tutte le righe 
del quadro perchè, in tal caso, l ' immagine p resente rebbe uno sfarfal l io noioso, 

Questo fenomeno è evitato mediante l'uso de l la scansione detta a r ighe in fer /ac -
riafe, c o m e illustrato in f ig . 5.8, 

La scansione ha inizio dal l 'angolo alto a sinistra, A; passando da A a B, il p e n 
nel lo elettronico t raccia una riga luminosa, la prirria. G iunto nel punto B, a l la fine 
del la pr ima r iga, il pennel lo si spegne per r iappar i re un istante dopo nel punto C, 
al l ' in iz io de l la seconda r iga. Tra la pr ima e la seconda riga v i è lo spaz io di una riga, 
c o m e indica la f ig . 5.8, e ciò po iché l 'esp loraz ione de l quadro a v v i e n e in due tempi . 

L'ultima riga intera, in fondo al quadro, è la 2 9 3 . m a ; ad essa segue la prima 
metà de l la 294 .ma r iga, da E a F. A l centro de l fondo de l quadro, nel punto F, ha fine 
la pr ima metà de l l 'esp loraz ione . 

Il raggio si s p e g n e e, dopo qua lche istante, r iappare al la sommità del quadro, 
nel punto G , per t racc ia re la seconda metà de l la 294 .ma r iga, da G ad H, 

Success ivamente , vengono t racciate la 295 .ma riga e le success ive , fino a l la fine 
del la 587 .ma r iga, cioè l'ultima riga luminosa. La prima metà del la scansione forma 
un campo , l 'altra metà, un altro campo. I d u e c a m p i inter lacciat i formano un quadro. 

È necessar ia una success ione di a lmeno 16 quadri al secondo affinchè l 'occhio 
possa fonder l i ins ieme. La success ione effett iva d ipende da l lo « standard » e dal la 
f requenza de l le tensioni de l la rete luce. S e la f requenza è di 60 per iodi al secondo, 
la success ione è di 30 quadr i , ossia 60 campi al secondo ; se è di 50 per iodi , i quadr i 
sono 25 e d i campi 50 . 

Si suol d i re c h e lo « standard » amer icano è di 5 2 5 r ighe di scans ione per q u a 
dro, ma con ciò non s ' intende dire che le r ighe luminose siano ef fett ivamente 525 , 
ma solo che il tempo di un quadro cor r isponde a que l lo di 5 2 5 righe. Le righe lumi 
nose sono 4 9 0 e il tempo corr ispondente a l le a l t re 35 r ighe è r iservato agl i intervall i 
tra i success iv i c a m p i de l quadro, dovuti a l tempo impiegato dal penne l lo e lettro 
nico per tornare dal basso al l 'a l to de l quadro. 

Lo standard ital iano è di 6 2 5 r ighe, 50 c a m p i , 25 quadr i , 2 campi interlacciati 
per quadro, 3 1 2 , 5 r ighe per c a m p o di cui c i rca 5 9 0 r ighe utili , dette anche r ighe attive, 

I l sincronismo. 

Affinchè l ' immagine si formi sullo schermo f luorescente de l te lev isore è n e c e s 
sario che il penne l lo elettronico nel l ' in ferno de l tubo, t racci sul lo schermo le var ie 
r ighe luminose in perfetto s incronismo con la s faz ione trasmittente TV . In altri termini , 
il pennel lo e lettronico de l la t e l e c a m e r a e que l lo de l te lev isore si muovono con esatta 
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simultaneità, ed iniz iano ambedue a t racciare la prima r iga nel lo stesso preciso 
istante, per g iungere sempre contemporaneamente al la f ine del l 'u l t ima r iga. 

L 'apparecchio te lev isore è provvisto di due generator i di tensione a denti di 
s e g a ; le due tensioni consentono di mantenere in continuo rapido movimento il p e n 
nel lo elettronico nel l ' inferno del tubo catodico. 

Data la sensibilità de l l 'occh io , è ind ispensabi le che l ' immagine te lev is iva sia s e m -

F l g . 5.9. - In alto, onde radio con modulazione d' Immagine e segnali di s incronismo di r iga; 
In basso la forma della tensione corr isponde a l l 'usc i ta della telecamera e all 'entrata del tubo c a 

todico del televisore. 

pre esattamente in quadro, ossia che il pennel lo elettronico di c iascun te lev isore sia 
sempre in perfetto s incronismo con il penne l lo elettronico de l la te lecamera de l la s t a 
z ione trasmittente, 

Per poter ass icurare il perfetto s incronismo, la stazione trasmittente dif fonde due 
segnal i , deff i segna / i di sincronismo, uno a l la fine di c iascuna riga e d un'altro, più 
lungo, al la f ine di c iascun campo . Quest i due segnal i hanno lo scopo di control lare la 
f requenza dei due generator i a denti di s e g a ai qual i è aff idato il compito di mante 
nere in mov imento il pennel lo elettronico. 

Segnali di sincronismo di riga 

Modulazione diriga 

69 



C A P I T O L O Q U I N T O 

Il segna le di s incronismo presente al la f ine di c iascuna r iga , è detto segna /e di 
sincronismo di r iga od anche segna /e di s incronismo or izzontale . Il segna le al la fine 
di c iascun campo , v i e n e detto segna /e di s incronismo di campo o anche segna /e di 
sincronismo verf icafe, 

I due segnal i di s incronismo non vengono trasmessi con altre due onde separate , 
po iché ciò c o m p l i c h e r e b b e troppo le apparecch iature r icevent i e trasmittenti e a l lar 
g h e r e b b e e c c e s s i v a m e n t e il c a n a l e di t rasmissione; essi vengono trasmessi a d inter
val l i regolar i ne l l 'onda portante la modu laz ione di immagine , c o m e indica la f ig. 5.9, 
In ta le f igura, in basso è indicata la forma d 'onda a v ideo f requenza con il s e g n a l e di 
sincronismo di r iga, c o m e e s c e dal la te lecamera e c o m e è presente al l 'entrata del 
tubo catodico degl i apparecch i r icevent i TV . In alto, è indicato l ' invi luppo dì modu la 
z ione de l l 'onda radio corr ispondente al la tensione a v ideo f requenza indicata. A l l a fine 
di c iascuna r iga, al posto de l la modu laz ione di immagine, v i è un segna le di s i n 
cronismo. 

I due segnal i di s incronismo non determinano alcuna t raccia v i s ib i l e sullo schermo, 
in quanto p rovvedono a spegnere il pennel lo elettronico, ev i tando che risulti v is ib i le 
sullo schermo la traccia di ritorno, da l la f ine di c iascuna r iga a l l ' in i z io de l la seguente . 

Modulazione dell'onda portante TV. 

La modu laz ione de l l 'onda portante è d iv isa in due part i : una di queste parti v a 
da ze ro a l 75 % e d è r iservata al la modu laz ione a v i d e o f requenza ; l 'altra v a dal 
7 5 % al 1 0 0 % e d è r iservata ai segnal i di sincronismo, 

La modu laz ione de l la portante v i deo , secondo lo standard te lev is i vo ital iano, è 
del t ipo negat ivo. Ciò signi f ica che a l l ' a m p i e z z a mass ima de l l 'onda portante co r r i 
sponde lo spegn imento de l penne l lo elettronico, quindi il nero sullo schermo ; mentre 
a l l ' amp iezza min ima del la portante corr isponde invece la mass ima intensità de l p e n 
nello elettronico e quindi il b ianco sul lo schermo, 

A l l a gr ig l ia de l tubo catod ico è app l icato il segna le di polarità negat iva : ad 
a m p i e z z a massima de l segna le corr isponde la massima tensione negat iva di gr igl ia, 
quindi la soppress ione completa de l penne l lo elettronico; ad a m p i e z z a min ima cor 
r isponde la min ima tensione negat iva di gr ig l ia , quindi la mass ima intensità de l pen 
nel lo elettronico. 

Nel tratto dal 75 % al 1 0 0 % di modulaz ione, il penne l lo elettronico è spento, 
lo schermo è oscuro. Si suol d i re che al la zona dal 75 % al 100 % corr isponde la zona 
del più che nero. 

A l 1 0 % di modu laz ione cor r isponde il livello del bianco, e a quel la de l 7 5 % 
corr isponde il l ive l lo de l nero. È noto che l 'onda portante ad aud io f requenza è modulata 
al 1 0 0 % , ossia la modu laz ione occupa tutta l 'ampiezza de l l 'onda e non soltanto tre 
quarti di essa . S e l 'onda portante a v ideo f requenza potesse v e n i r e anch 'essa m o d u 
lata al 1 0 0 % , l ' immagine sul lo schermo de l tubo catodico r isu l terebbe più nit ida, si 
d ist inguerebbero meg l io i b ianchi dai ner i , ossia si a v r e b b e un mig l iore contrasto, 

S e al la modu laz ione a v i d e o f r e q u e n z a fosse stato assegnato il 90 % d e l l ' a m -
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p iezza de l la portante, le immagin i sa rebbero risultate più nitide, ma i segnal i di s i n 
cronismo sa rebbero stati t roppo debol i per poter comandare s icuramente il pennel lo 
elettronico. In tal caso, sa rebbe bastato un p icco lo disturbo esterno per far perdere 
il s incronismo e rendere impossib i le la v is ione. 

Anche assegnando ai segnal i di s incronismo la quarta parte de l l ' amp iezza 
del l 'onda portante, c o m e è stato fatto negl i standard te lev is iv i amer icano e d europeo, 
il s incronismo può essere interrotto da disturbi esterni molto intensi, 

Immagine immagine 
a fondo scuro a fondo chiaro 

Fig . 5.10. - A destra , onde video con modulazione d' immagine corr ispondente a s c e n a con fondo 
s c u r o ; a s in is t ra , la s t e s s a onda video corr ispondente a s c e n a con fondo chiaro. 

Tale inconveniente è el iminato mediante adatti c i rcuit i , di cui è detto in altro 
capitolo, e cioè: 

1) circuit i esterni per l 'attenuazione de l disturbo, ossia antenne appos i ta 
mente costruite e deb i tamente instal late; stadi preampl i f icator i di alta f requenza , 
adatti a mig l iorare il rapporto segna le /d i s tu rbo ; 

2) circuit i interni per mantenere il s incronismo quando vengano a mancare 

i segna l i di s incronismo trasmessi . I segnal i di s incronismo sono presenti ins ieme con 

la modulaz ione v i d e o per il fatto che essi p rovvedono anche a s p e g n e r e il p e n 

nel lo e lettronico al la f ine di c iascuna riga e al la f ine di c iascun campo. 

I N T E R V A L L O E S E G N A L E DI R I G A . — Tra la f ine di una riga e l ' inizio del la 
success iva è presente l ' interval lo di r iga, detto anche in /e rva / /o or izzonta le , indicato 
da l la f ig . 5 . 1 1 . 

Durante l ' interval lo di r iga, il penne l lo elettronico è spento e lo schermo è o s c u 

rato. In tale interval lo è presente il segna le di s incronismo or izzontale, o di r iga. 

Le 625 r ighe de l quadro, corr ispondenti a l lo standard te lev is i vo i tal iano, v e n -
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gono esplorate in un vent ic inques imo di secondo . C iascuna riga v iene , perciò, t rac 
ciata in 64 microsecondi . Intatti: 

r ighe t racciate in un secondo = 625 X 25 = 15 625 ; 

durata di una riga = 1 : 15 625 secondi = 0 ,000064 secondi , 

Ta le interval lo tra l' inizio di c iascuna riga e l ' inizio de l la riga success iva , è indi 
cato con la lettera H, per cui è s e m p r e , nel lo standard te lev is ivo ital iano: H = 64 mi

crosecondi. 

La durata di ciascun segna le di s incronismo or izzontale è c i rca 0,09 H, ossia 
64 X 0,9 = 5,76 microsecondi . Lo schermo è oscurato alcuni istanti pr ima del segna le 
di s incronismo or izzonta le : ha così inizio l ' intervallo di r iga. 

T E N S I O N E M A S S I M A 
D E L L A P O R T A N T E 

S E G N A L E DI S I N C R O N I S M O 
O R I Z Z O N T A L E t UNA L I N E A I 

E DNA O E L P I Ù ' C H E 
N E R O R I S E R V A T A 
A L S I N C R O N I S M O 

Z O N A O E L B I A N C O 
N E R O R I S E R V A T A 
A L V I D E O 

RITORNO! 
L I N E A 

.11 ,52 -ji S E C 

- M O D U L A Z I O N E L U M I N O S A 
01 UNA L I N E A 

Ji S E C . 

Flg. 5 .11 . - Una sola onda radio reca agli apparecchi riceventi i segnali d'Immagine e quelli di s in 
c ron ismo. L'onda portante è modulata in ampiezza, parte per l ' immagine e parte per il s incron ismo, 

L' interval lo di r iga, inoltre, termina alcuni istanti dopo del segna le di s incronismo. 
Ciò per ev i tare che ai bordi de l quadro si tormi una distorsione d ' immagine , dovuta 
alla torma d 'onda de l la tensione dev ia t r ice or izzontale che non è sempre perfetta nei 
suoi punti di minimo e di massimo. 

Il tratto corr ispondente al l ivel lo de l nero che p r e c e d e l ' impulso di s incronismo, 
ha una durata di c i rca 0,01 H, ossia 64 X 0 , 0 1 = 0,64 microsecond i , e quel lo che 
segue l ' impulso di s incronismo ha una durata di c i rca 0,08 H, ossia 6 4 X 0 , 0 8 = 5,12 
microsecondi . 

li p r imo è detto cance l laz ione anter iore, il secondo cance l laz ione poster /ore. 
L ' interval lo di r iga ha, perciò, una durata min ima d i : 0 ,64 + 5,76 + 5,1 2 = 11,52 

microsecondi . 
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La parte sottostante il segna le di s incronismo di r iga, che ha una forma d 'onda 

ref fangolare, è detta piedistallo. La riga luminosa ha una durata di 6 4 — - 1 1 , 5 2 = 

= 52 ,48 microsecondi . 

La durata di c iascun impulso di s incronismo or izzontale e la durafa de l cor r i 

spondente interval lo di r iga, ora indicati , non sono tassative. 

È essenz ia le , i nvece , che gli impulsi di s incronismo di r iga si susseguano ad 

interval l i regolar i di 1H, ossia di 64 microsecondi , 

Il segna le di r iga, infatti, non p r o v v e d e al mov imento or izzontale del pennel lo 

e lett ronico; a questo scopo se rve la success ione ininterrotta de l le onde a dente di 

Fig. 5.12. - In alto, Immagine sullo s c h e r m o ; in b a s s o , modulazione video corr ispondente . 

s e g a generate dal l 'osci l latore di def less ione or izzonta le . Il segna le di r iga ha la fun 

z ione di s incron izzare l 'osci l lafore or izzontale , ossia è appl icato al l 'entrata d e l l ' o s c i l 

latore stesso. 

Non a p p e n a un segna le di s incronismo si presenta al l 'entrata de l l 'osc i l la tore 

or izzontale, l 'osci l latore p roduce il segna le a denfe di sega necessar io per far t rac 

c ia re una riga al pennel lo elettronico. 

La f ig . 5 .13 illustra la re laz ione esistente tra la modu laz ione di c iascuna riga 

luminosa e i r ispettivi segnal i di r iga, con le tensioni , a dente di s e g a , prodotte d a l 

l 'osci l latore di def less ione or izzontale . 

Del funz ionamento dei segnal i di s incronismo e del la produz ione de l le onde dì 

tensione a denti di sega , è già stato accennato nel capitolo terzo, e sarà detto più 

amp iamente nel capitolo otfavo. 
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C A N C E L L A ZI ONE 
A N T E R I O R E 

7 E M P O 
T E N S I O N E DE V IA TR I C E O R I Z Z O N T A L E R I S A ) 

Fig . 5.13. - In alto, modulazione video e segnali di s incronismo di riga, In basso tensione a denti 
di sega necessar ia per il movimento di riga del pennello elettronico. 

I N T E R V A L L O E S E G N A L E DI C A M P O . — Tra la fine di c iascun campo e l'inizio 

del success ivo , v i è l ' interval lo di campo, deffo anche interval lo verticale. È un inter

va l lo molto lungo rispetto a que l lo di r iga : mentre quel lo di r iga dura c i rca 11,52 

microsecondi , quel lo di c a m p o dura 1 200 microsecondi , ossia un tempo corr ispon

dente a circa 18 r ighe, 

Durante tutto l ' interval lo di campo lo schermo è oscurato, data l 'e levata tensione 

di po lar i zzaz ione che esso a p p l i c a al tubo catodico. 

Il segnale di c a m p o , detto anche segna le di s incronismo verticale, ha la durata 

di 2 ,5 r ighe, ossia 6 4 X 2,5 = 160 microsecondi . La sua durata è dunque molto infe

riore a quel la del corr ispondente interval lo. 

È essenz ia le che i segna l i di s incronismo di campo si susseguano ad intervall i r e 

golari di un cinquantesimo di secondo , tempo che è indicato con la lettera V (V = 

= 20 000 microsecondi ) . 

Il segna le di s incronismo di campo , infatti, non p r o v v e d e di rettamente al m o v i 

mento del pennel lo e lettronico in senso ver t ica le ; a questo scopo s e r v e la success ione 

ininterrotta de l le onde a dente di sega generate dal l 'osci l latore di deflessione verticale. 

Il segna le di c a m p o ha la funzione di s incron izzare l 'osci l latore ver t ica le , ossia è 

app l i ca to al l 'entrata de l l 'osc i l la tore sfesso, 
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Non appena un segna le di s incronismo ver t ica le si presenta al l 'entrata de l l ' osc i l 
latore ver t ica le , quest 'ult imo produce l 'onda a dente di sega necessar ia a far muovere 
il pennel lo elettronico in senso vert ica le . 

Il mov imento de l pennel lo elettronico risultante dal la contemporanea a p p l i c a 
z ione de l l 'onda di tensione a dente di sega ver t ica le ( f requenza = 50 c ic l i al secondo) 

GIGA VEDA SULLO SCHERMO RICA BIANCA SULLO SCHERMO 

F ig . 5.14. - A s in is t ra , una riga nera al centro dello s c h e r m o ; a dest ra , una riga bianca sullo 
schermo. Sotto c iascuna figura è Indicata la corr ispondente modulazione video per c iascuna riga. 

e del l 'onda a dente di sega or izzontale ( f requenza = 15 625 cicl i al secondo) è l e g 
germente incl inato in senso or izzontale, 

Ciò è illustrato in f ig . 5.16, 
Per mantenere il s incronismo di r iga, è necessar io che i segna l i di riga si susse 

guano ininterrottamente, ciò anche durante l ' intervallo di campo . 
La p resenza s imultanea, durante l ' interval lo di campo , dei segnal i di s incronismo 

di riga e di s incronismo di c a m p o è ottenuta f raz ionando il segna le di campo (che 
dura 2,5 H) in c inque parti minor i , interval late di m e z z a riga (0 ,5 H), 
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L'osci l latore ver t ica le non risente di ta le f raz ionamento, perciò il segna le di campo 
ag isce egua lmente sul l 'osci l latore di def less ione ver t ica le , 

Dato che la success ione dei 5 segnal i facenti parte dei segnal i di campo è inter
va l lata di m e z z a r iga, il pr imo, il terzo e il quinto dei segnal i stessi risultano inter
val lat i di una riga e vanno a s incron izzare l 'osci l latore di def less ione or izzontale anche 
durante l ' interval lo di campo, 

Il secondo ed il quarto segnale non influiscono sul l 'osci l latore or izzontale, dato 
che giungono a questo durante il tratto d iscendente de l l 'onda a dente di sega or iz 
zontale con f requenza dopp ia di que l la de l l 'osc i l la tore stesso. In f ig. 5 .15 è illustrata 
la success ione de i segnal i di s incronismo per a m b e d u e i campi del quadro, 

L I N E A P IÙ" B A S S A 

S 4 JJ S E C . 

— H 

ZONA R I S E R V A T A A L 
S E G N A L E DI S I N C R O 
NISMO V E R T I C A L E 

L I N E A P I Ù ' A L T A 
C P R I M A 1 

1 2 0 0 j> S E C , 6 3 . 5 ji S E C 

F ig . 5.15. - A l l a fine di c iascun campo è presente un Intervallo, detto Intervallo verticale. È molto 
più lungo di quanto sia Indicato in figura. 

Il pr imo de i campi f inisce a m e z z a r iga, f ig. 5.6, il secondo f in isce a fine riga, 
Tra il segna le di r iga ed il segna le de l pr imo campo v i è la distanza corr ispondente a 
m e z z a r iga, mentre tra il segna le di r iga e d il segna le del secondo campo , v i è la 
d'istanza di una riga, 

Senza un part icolare accorg imento , questo fatto determinerebbe , però, un non 
rego lare inter lacciamento, per cui è necessar ia la presenza di altri segna l i , indicat i in 
fig. 5 .15. 

Quest i segna l i , sono detti equal i zzator i , e sono in numero di d iec i , intervallati 
di m e z z a r iga : c inque di essi p recedono i segnal i di campo e altri c inque di essi lo 
seguono. 

La durata di c iascuno di essi è 0 ,045 H, ossia 0 ,045 X 64 = 2,88 microsecondi 
pari a l la metà de l la durata de l segna le di r iga, 

In tal modo a m b e d u e i segnal i di c a m p o sono precedut i e seguit i da segnal i 
distanti m e z z a r iga, ossia 32 microsecond i . 

I segnal i di equa l i z zaz ione mantengono il s incronismo orizzontale e non inf lui 
scono su quel lo ver t ica le . 
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I segnal i di s incronismo vert ica l i sono detti segnal i ser ra / i perchè, avendo una 

durata di c i rca 0,42 H, ossia di c i rca 26,88 microsecond i , il fronte anter iore di c i a 

scuno di essi è molto v ic ino al fronte posteriore del precedente . 

In f ig. 5 .15 sono illustrati anche i segnal i di r iga e di campo a dente di sega , 

prodotti da i r ispettivi osci l latori in cor r ispondenza ai segnal i di s incronismo, e per 

effetto di questi ultimi. 

T E N S I O N E D E V I A T I ) P E I ; 31J,«J R IGHE 

{ 4 2 5 R I G H E P E R Q U A D R O ) 

T E N S I O N E D E V I A T R . P E R U N C A M P O 
( 2 C A M P I P E R Q U A D R O 1 

F ig . 5.16. - Il movimento del punto luminoso sullo schermo è ottenuto per effetto della contem
poranea azione di due tensioni a dente di s e g a . In alto la tensione a denti di sega per il movimento 

da sinistra a dest ra ; in basso quella per il movimento dall'alto in b a s s o . 

Vari standard di televisione. 

S T A N D A R D I T A L I A N O . 

C A N A L I : i canal i TV funzionanti in Italia sono i seguenti otto: 

Canale A n° 0 da 52,5 a 59,5 Mc/s 

Canale B n° 1 da 61 a 68 Mc/s 

Canale C n° 2 da 81 a 88 Mc/s 

Canale D n° 3 da 174 a 181 Mc/s 

Canale E n° 3a da 182,5 a 189,5 Mc/s 

Canale F n° 3b da 191 a 198 Mc/s 

Canale G n° 4 da 200 a 207 Mc/s 

Canale H n° 5 da 209 a 216 Mc/s 

Ciascuno degl i otto canal i TV è largo 7 M c / s ; tale estensione di f requenza è 
così distr ibuita: 6 ,25 M c / s per la modu laz ione a v ideo f requenza , di cui 5 M c / s per la 
banda latera le super iore e 1,25 M c / s per que l la infer iore; 0 ,45 M c / s per la banda 
l ibera ; 0 ,20 M c / s per la banda di guard ia ; 100 K c / s (0,1 M c / s ) per la modu laz ione di 
aud io f requenza . 

V I D E O : modu laz ione d ' a m p i e z z a — rapporto d 'aspetto 4 : 3 — 6 2 5 r ighe di 
scansione per quadro — 2 campi inter lacciat i per c iascun quadro — 3 1 2 , 5 r ighe per 
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Fig . 5.17. - Caratterist iche dello standard televisivo italiano. 
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quadro — 50 camp i al secondo , pari a l la f requenza de l l a re fe - l uce — 25 quadri al 
secondo — 15 625 righe di scansione, pari a 6 2 5 X 25 — 5 9 5 r ighe di scansione 
effettive per quadro — 30 r ighe di scansione corr ispondent i a d u e intervall i di campo 
— larghezza banda v i d e o : 5 M e — durafa de l l ' in terva l lo di r iga: 16 % di una riga 
— durafa interval lo di c a m p o ; 15 r ighe — modulaz ione v ideo negat i va : da 75 % a 
0 % — modulaz ione s incronismo posit ivo: da 7 5 % a 1 0 0 % , 

A U D I O : a modu laz ione di f requenza ( F M ) con banda passante di 100 k c / s . 

S T A N D A R D S T A T U N I T E N S E . 

1 . - V I D E O . — C a n a l e TV largo 6 megac ic l i — 12 canal i uti l izzati — M o d u l a 
z ione d ' a m p i e z z a per le immagini — rapporto d 'aspeffo 4 : 3 — 5 2 5 l inee di s c a n 
sione sudd iv ise in due c a m p i , infer lacciaf i — 4 9 0 l inee ufili formano il rasfer — 35 
l inee perdute per i due intervall i di campo — 15 750 l inee di scans ione al secondo 
pari a 5 2 5 X 30 — 30 quadri al secondo , c iascuno di due campi , ossia 60 campi cor 
r ispondenti ai 60 per iodi de l la re te - l uce — durata di un c a m p o ; 16 667 microsecondi 
— durata di un quadro : 33 334 microsecondi — durata d i un impulso or izzontale : 
63,5 microsecondi — durata di un interval lo di l inea: da 10,16 a 11,4 microsecondi 
— durata di una l inea : 53 ,3 microsecondi — durata de l l ' in terva l lo di c a m p o : da 1020 
a 1250 microsecondi — modulaz ione v ideo negat i va : da 75 % a 0 % — modu la 
z ione s incronismo pos i t iva : da 75 % a 1 0 0 % — parz ia le soppress ione de l la banda 
laterale inferiore. 

2. - A U D I O . — A modulaz ione di f requenza ( F M ) — a 100 % di modulaz ione 
più e meno 2 5 chi loc ic l i di dev iaz ione da centrobanda, 

S T A N D A R D I N G L E S E . 

1 . - V I D E O . — C a n a l e T V largo 6 megac ic l i — modu laz ione d 'amp iezza — 4 0 5 
l inee di scans ione per quadro — 2 campi infer lacciaf i per quadro — 385 l inee 
utili per quadro — 20 l inee perdute per i due intervall i di c a m p o — 50 camp i al s e 
condo — 25 quadr i al secondo — 10 125 l inee di scansione teor iche al secondo, 
pari a 4 0 5 X 25 — interval lo di l inea pari al 1 5 , 5 % di una l inea — interval lo di 
campo pari a 10 l inee •—• rapporto d 'aspetto 4 : 3 — modu laz ione posit iva per i 
v ideo segnal i , dal 3 0 % al 1 0 0 % — modulaz ione negat iva per il s incronismo, dal 
30 % allo 0 % — larghezza banda v i d e o : 3 Me, con emiss ione su due bande laterali , 
con conseguente la rghezza totale di banda di 6 Me. 

2. - A U D I O . — A modu laz ione d ' a m p i e z z a (AM) . 

S T A N D A R D F R A N C E S E . 

1 . - V I D E O . — Nuovo standard: que l lo inglese a 4 0 5 l inee, per consentire lo 
scambio de i p rogrammi . — V e c c h i o standard: a 4 5 5 l inee — 50 campi — 25 quadri 
— 11 3 7 5 l inee di scans ione — 410 l inee utili per quadro — interval lo l inea 1 7 % 
— interval lo c a m p o 20 l inee — modu laz ione v ideo posit iva dal 3 0 % al 1 0 0 % — 
modulaz ione s incronismo negat iva dal 30 % al lo 0 % — rapporto aspetto 4 : 3 — 
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E L E N C O IMPIANTI TV 

S T A Z I O N E 

A o s t a 
A s i a g o 

Bellaglo 
Bolzano 

Campo Imperatore . . 
Car rara 
Catanzaro 
Co l Visent in 
Como 
Cort ina d 'Ampezzo . . 

Fiuggi 

Gambar le ' 
Garfagnana 
Genova-Polcevera . . 
Genova-Righi . . . . 
Gorizia 

Lagonegro 
Lunlglana 

Madonna di Campigl io 
Martina Franca . . . 
Massa 
Milano 
Mlone 
Monte Argentarlo . . 
Monte C a c c i a . . . . 
Monte Cammarata . . 
Monte Conerò . . . . 
Monte Creò 
Monte Falto 
Monte Favone . . . , 
Monte Lauro . . . . 
Monte L lmbara . . . 
Monte Nerone . . . . 
Monte Peglla . . . , 

C A N A L E 

D 
F 

D 
D 

D 
G 
F 
H 
H 
D 

D 
G 
D 
B 
E 

H 
G 

H 
• 
H 
G 
D 
E 
A 
A 
E 
H 
B 
H 
F 
H 
A 
H 

S T A Z I O N E 

Monte Pellegrino 
Monte Pen ice . . . 
Monte Sambuco . . 
Monte S c u r o . . . 
Monte Serpeddl . . 
Monte S e r r a . . . . 
Monte Soro . . . . 
Monte Venda . . . 
Monte Vergine . . . 
Mugello 

Paganel la 
P e s c a r a 
Pieve di Cadore . . 
Plateau Rosa . . . 
P l o s e 
Pol ra 
Portofino 
Potenza 
Premeno 
Punta Badde Urbara 

Roma 
Rovereto 

S . Cerbone . . . . 
S . Marcello P is to iese 
San Pellegrino . . . 
Sanremo 
S a s s a r i 
Sest r ie re 
Sondr io 
Spoleto 
Stazzona 

Termini l lo 
Tor ino 
Tr ieste . . . . . . 

Vll lar P e r o s a . . . 

C A N A L I C A N A L I C A N A L I 

A (0) - Mc/s 52,5-59,5 D (3) - Mc/s 174-181 G (4) - Mc/s 200-207 

B (1) - Mc/s 61-68 E (3a) - Mc/s 182,5-189,5 H (5) - Mc/s 209-216 

C (2) - Mc/s 81-88 F (3b) - Mc/s 191-198 
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la rghezza banda v i d e o 3 megac ic l i — emiss ione su due bande laterali — larghezza 
comp less iva cana le 6 megac ic l i . — Standard ad alia definizione: 819 l inee teoriche 
di scansione per quadro — 50 campi — 25 quadri . 

2. - A U D I O . — A modulaz ione d ' a m p i e z z a (AM) , 

I l collegamento delle stazioni TV. 

I p rogrammi T V vengono trasmessi da una stazione al l 'a ltra con pont i - radio o cav i 
coass ia l i , cosa questa non pr iva di difficoltà. La trasmissione con ponti radio r ich iede 
l ' impiego di fasci d 'onde ultracorte, s imi l i a fasci di luce, proiettati da una staz ione TV 
e captati da un'altra antenna, ampl i f icat i e radiodiffusi da una seconda antenna trasmit 
tente. Un ponte - rad io a due « arcate » è in funzione tra Mi lano e Torino. Il ponte è 
doppio, per cui il p rogramma T V può veni r « proiettato » a Torino e « r iproiettato » a 
Mi lano. Il funz ionamento di questo ponte, interamente costruito in Ital ia, è perfetto, 
tanto che è di f f ic i le , stando innanzi a due te lev isor i , d ist inguere quale sia l ' immagine 
captata d i rettamente da l la trasmittente dì Mi lano e quale sia quel la che ha per due 
vo l te va l icato la d istanza Mi lano -Tor ino . 

Per i pont i - radio non vengono adoperate le stesse onde di qua lche mefro, i r ra 
diate da l le stazioni trasmittenti di te lev is ione . Esse non si prestano per essere diffuse 
entro un sotti le fasc io ; a tale scopo sono adatte onde radio molto più corte, le quali 
vengono diffuse e captate con appos i te antenne a proiettore, quasi si trattasse di un 
potente fascio di luce, proiettato nel la notte, tra due punti distanti da 60 a 100 ch i l o -
mefr i . Naturalmente i fasci di onde radio possono veni r proiettati da un'antenna a l l ' a l 
tra in qualsiasi ora de l giorno e de l la notte e con qualsiasi cond iz ione atmosfer ica . 

I cav i coassia l i si prestano anch 'ess i molto bene per trasferire i p rogrammi t e l e 
v is iv i da una staz ione al l 'a ltra e da una naz ione a l l 'a l t ra . Con essi la corrente a v i d e o 
f requenza , que l la propr ia de l le immagin i , è megl io protetta da l le inter ferenze, ma si 
indebo l isce alquanto lungo il percorso . Per ovv ia re a questo inconveniente è n e c e s 
sar io inserire un apparecch io ampl i f icatore a v a l v o l e elettroniche dopo c iascun tratto 
di c a v o , lungo d a 6 a 8 chi lometr i , 

È ev idente quanto risulti labor iosa e costosa la posa di un cavo coass ia le per 
te lev is ione . Sono necessar i cent ina ia e cent ina ia di apparecch i ampl i f icator i a va l vo le 
affinchè il p rogramma te lev is ivo , sotto forma di corrente a v ideo f requenza , r iesca a 
percor re re tutto il c a v o , spesso lungo cent ina ia di chi lometr i , e non si perda c o m p l e 
tamente durante il percorso. 

Rete Europea di televisione. 

Le stazioni trasmittenti funzionanti in Ital ia, G e r m a n i a , F ranc ia , Inghi lterra, S v i z 
z e r a , O l a n d a , Belg io e Dan imarca possono ven i r co l legate ins ieme per la trasmissione 
de l lo stesso p rogramma TV . A tale scopo v i sono tre grandi reti Eu ropee di te lev is ione : 
la rete T V R o m a - C o p e n a g h e n , la Parigi Bussun e la L o n d r a - G l a s g o w , 
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La pr ima rete, R o m a - C o p e n a g h e n , co l lega ins ieme l ' I tal ia, la G e r m a n i a , la S v i z 
zera e la Danimarca. La seconda rete T V co l lega la Franc ia , il Belg io e l 'O landa. La 
terza co l lega ins ieme tutte le stazioni inglesi , 

Queste tre reti sono co l legate tra di loro nel seguente modo : la pr ima rete è c o l -

Fig . 5.18. - Estensione della rete televisiva europea. 

legata con tutte le altre con il tratto Colonia-Lòpik. La seconda e la terza rete sono 
co l legate ins ieme con il tratto L i l l a - C a s s e l - D o v e r - L o n d r a . 

Un altro co l l egamento tra le reti seconda e terza è in v ia di attuazione, e p r e c i 
samente da Parigi v ia Strasburgo fino a B a d e n - B a d e n , d o v e un convert i tore di standard 
p rovvede a l la t rasformazione da 890 a 625 linee, 

Lo sv i luppo d e l l e var ie reti T V europee è il seguente : G e r m a n i a 1 408 km, Italia 
1 012 km, Inghilterra 1 008 km, Francia 986 km, S v i z z e r a 323 km, O l a n d a 226 km, 
Danimarca 172 km, Be lg io 133 km, 

82 



C A P I T O L O S E S T O 

L'IMMAGINE T E L E V I S I V A 

Il monoscopio. 

L ' immagine riprodotta sullo schermo f luorescente de l tubo catodico è di forma 
rettangolare, con gli angol i arrotondati ; il rapporto tra la la rghezza de l l ' immag ine e 
la sua a l tezza è detto rapporto d'aspetto. Esso è di 4 a 3 , ed è stato scelto in modo 
da cor r ispondere a quel lo de l fotogramma dei f i lm, per consent i re la trasmissione di 
pe l l ico le c inematograf iche . 

Un e s e m p i o d ' immag ine te lev i s i va è riportato nel la f ig . 6 . 1 . Negl i interval l i di 
t rasmissione le stazioni T V trasmettono la propr ia « testata », costituita da un ' immagine 
fissa con le pr incipal i ind icaz ioni , nonché numerosi segni particolari ( fasci di r ighe, 
cerchi ecc . ) . 

La « testata » v ien detta monoscop io o immagine di prova o test. 
La rego laz ione de i comand i de l l ' apparecch io T V ha immediato effetto su l l ' im 

mag ine te lev i s i va . Affinchè l ' immagine risulti quanto più possib i le perfetta, è n e c e s 
sario che i comand i de l l ' apparecch io T V siano accuratamente regolat i . Ta le rego laz ione 
è faci l i tata da l la p resenza de l monoscop io sul lo schermo. 

Osse rvando il monoscop io risulta abbastanza fac i le mettere b e n e a fuoco l ' im
magine, metter la ben in quadro, rego lare la luminosità ed il contrasto tra i toni b i a n 
chi e quel l i ner i ; risulta pure fac i le e l iminare qualsiasi d istorsione geometr ica d e l l ' i m 
magine. 

L 'esame d e l monoscop io consente anche di g iud ica re la qualità de l te lev isore , 
le sue condiz ion i di funz ionamento, la presenza di anomal ie , e d in quale parte d e 
r icevi tore s ia presente l 'eventuale difetto, L 'apparecch io te lev isore è assai più c o m 
plesso di qualsiasi apparecch io radio, ma esso presenta l 'enorme vantagg io di rendere 
v is ib i le tutto il suo funzionamento. 

Ment re per g iud icare la qualità di un apparecch io radio è necessar io un osc i l lo 
scopio e un osci l latore modulato, per g iud icare quel la di un te lev isore basta g e n e r a l 
mente l 'attenta osservaz ione de l monoscopio . 

Ne risulta che saper intendere ciò che mostra il monoscop io è di basi lare impor 
tanza per l'uso de l l ' appa recch io te lev isore e più ancora per il suo serv iz io . 

Definizione e risoluzione dell'immagine televisiva. 

Benché i termini def in iz ione e r isoluzione siano equiva lent i e perciò in te rcambia 
bi l i , quel lo di def in iz ione v i e n e usato in senso gene ra le e quel lo di r isoluzione in 
senso part icolare . Si si>ol d i re che v i è alta o buona def in iz ione quando ne l l ' immagine 
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TV sono ben vis ibi l i e distinti gli oggetti molto p icco l i ; al contrario, se questi oggetti 
non sono v is ib i l i e in gene re tutti i dettagl i sono mancanti o sfocati , si suol d i re che vi 
è caf f iva o bassa def iniz ione. 

La def in iz ione di cui sono capac i i d ivers i s istemi di te lev is ione d ipende dal 
numero de l le r ighe di scans ione ; maggiore è questo numero, più alfa è la def in iz ione. 

Flg. 6 . 1 . - Esemplo d' immagine televisiva, con buona r isoluzione. 

La r isoluzione di cui sono invece capac i gli apparecch i r iceventi d ipende sopraffuffo 
dal la loro qualità. 

La r isoluzione degl i a p p a r e c c h i T V è paragonab i le al la fedeltà di r iproduzione 
degl i apparecch i radio. M a , mentre è dif f ici le stabi l i re con suff iciente prec is ione quale 
sia l 'effeft iva fedeltà di r iproduz ione di un apparecch io radio a l le va r ie f requenze 
acust iche, è invece faci le stabi l i re qua le s ia la r isoluzione di un r icev i tore T V , essendo 
le va r ie f requenze v is ib i l i , a lmeno in gran parte, nel monoscopio, 

Il monoscopio v a osservato nel senso de l l ' a l tezza , dal la sommità al fondo del 
quadro, po iché vi è diversità tra r isoluz ione ver t ica le e r isoluzione or izzontale . In g e n e 
rale, dato l 'attuale s istema di t rasmissione, la r isoluzione ver t ica le è mig l io re di quel la 
or izzontale. 
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Risoluzione verticale dell'immagine televisiva. 

La r isoluzione verz icale, ossia la n i t idezza de l l ' immagine TV nel senso d e l l ' a l 
tezza , d ipende anzitutto da l le d imensioni de l punto luminoso, dal lo « spot », in corsa 
sullo schermo. Le l inee di scans ione e l e t t i v e sono 625 meno il 7 % per i due intervalli 
di campo , ossia 587 c i rca . Qua lo ra sia poss ib i le concentrare il fascio elettronico del 
tubo di v is ione in un punto tanto p iccolo d a t racciare sullo schermo tutte queste 587 
righe, senza alcuna sovrappos iz ione , è raggiunta la massima r isoluzione vert ica le . 

Poiché però tale r isoluzione è determinata anche da altri fattori, quali la lar
ghezza de l la banda passante, lo stato di e f f ic ienza de l tubo, la d istanza dal la t ra 
smittente, e c c . , la r isoluzione ver t ica le mass ima è in pratica cons iderevo lmente minore 
di que l la teor ica di 587 r ighe. 

Essa v a valutata apparecch io per apparecch io e a tale scopo i monoscopi t ra 
smessi dal le stazioni TV recano indicazioni adeguate , costituite genera lmente da uno 
o due fasci di r ighe or izzontal i . I fasci d ivergono dal centro verso l 'esterno, le righe 
sono sottili e v ic ine verso il centro, grosse e distanti verso l 'esterno. 

La f ig. 6.2 indica un esemp io di monoscop io con un fascio di 39 r ighe or izzon
tal i , tra b ianche e nere al ternate. La parte più larga de l fascio occupa in a l tezza il 
39 % del l ' intera a l tezza de l quadro. Si suol d i re che in questo punto la r isoluzione 
ver t ica le è di 100 r ighe, po iché 100 di queste r ighe possono trovar posto tra la s o m 
mità e il fondo de l quadro sfesso. Infatti, 100 To div iso 39 % molt ip l icato per 39 righe, 
dà 100 righe. 

Nel punto più sfretto de l fascio, le 39 r ighe occupano il 1 0 % de l l ' a l tezza , per 
cui 390 di tali r ighe pot rebbero trovar posto nel quadro. È nel l 'uso di re che in questo 
punto la r isoluzione ver t ica le è di 390 righe. 

Se le r ighe presenti nel punto più stretto del fascio sono tutte ch iaramente v i s i 
b i l i , ciò non vuol d i re che la r isoluzione de l l ' apparecch io s ia la mass ima, ma che è 
soltanto quel la di 390 r ighe. 

Assa i spesso l 'apparecchio TV è incapace di fornire la r isoluzione ver t ica le di 390 
righe. Le r ighe più sottili non sono vis ibi l i perchè fuse insieme in un'unica zona grigia. 
La r isoluzione è data dal punto in cui esse emergono ch iaramente da ta le zona. Se , 
ad esempio , ciò avv iene , c o m e in f ig. 6.2, in corr ispondenza de l 20 % de l l ' a l tezza de l 
quadro, la r isoluz ione è di 195 r ighe: 195 = (100 : 20) X 39, 

I fasci di r ighe dei d ivers i monoscopi non contengono tuffi lo stesso numero di 
r ighe. In alcuni monoscopi , sotto il fascio or izzontale , sono segnat i de i numeri a inter
val l i regolar i . Agg iungendo ad essi uno zero , si ottiene la ind icaz ione de l la r isoluzione 
ver t ica le . A d es. , il numero 25 , indica 250 righe, 

Risoluzione orizzontale dell'immagine televisiva. 

Nei monoscopi de l le stazioni TV è presente anche un fascio di r ighe verticali, 

allo scopo di consentire la r isoluz ione or izzontale de l l ' apparecch io r icevente . Il p ro 
ced imento è quel lo già indicato, occorre però tener conto di tre quarti de l la larghezza 
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del quadro, e non di tutta la larghezza, aft inché sia possib i le il confronto tra le due 
risoluzioni , que l la ver t ica le e quel la or izzontale, 

Ciò è genera lmente facil itato da l la presenza di un cerch io , come in fig. 6.2. Il 
cerch io co inc ide con la sommità e il fondo de l quadro. 

Si suol d i re che la r isoluzione or izzontale è di 100 r ighe nel punto più largo 

R A P P O R T O D ' A S P E T T O L/A 3 4 / 3 

Fig . 6.2. - Il monoscopio viene t rasmesso durante lunghi Intervalli, per dar modo di regolare i 
controlli frontali de l l 'apparecchio. E s s o serve anche per localizzare gli eventuali difetti o guast i , 
nonché per stabilire la qualità del l 'apparecchio. La capacità di interpretare sollecitamente ed 
esattamente le anormali tà visìbili nel modello dì prova è di somma importanza per II radiotecnico. 

del fascio ver t ica le , e di 390 r ighe in que l lo più stretto, esattamente c o m e per la r iso
luzione ver t ica le . 

M a , mentre è nel l 'uso espr imere in termini di « numero di r ighe » la r isoluzione 
ver t ica le , la r isoluzione or izzontale v i e n e espressa in termini di f requenza . Non si d ice 
che la r isoluzione or izzonta le è di 100 righe, ma si indica la f requenza corr ispondente 
a questo numero di r ighe. Ciò è molto importante, po iché in tal modo risulta i m m e 
diatamente ev idente la caratter ist ica di funz ionamento de l l ' apparecch io TV , e par t ico 
larmente quel la de l l 'ampl i f icatore M F per i segnal i v ideo . 

Si supponga, per semplicità, che una quals iasi riga di scansione sia costituita 
da un certo numero di e lement i bianchi e neri alternati , c o m e in f ig. 6.3. C iascun 
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elemento nero è determinato da un mezzo c ic lo de l v i d e o segna le . Invece di riferirsi 
al numero deg l i e lement i che compongono la r iga, è più utile riferirsi a l la f requenza 
del segna le che li ha prodotti. 

Affinchè sia possibi le stabi l i re qua le sia la f requenza de l v i d e o segna le co r r i 
spondente agl i e lement i luminosi indicati , basta sapere quanto tempo occorra per 
t racc iare la riga contenente gli e lement i . 

È noto che una riga di scansione comple ta ha luogo in 64 microsecondi , meno 
11,52 microsecond i per l ' intervallo di r iga, ossia 52 ,48 microsecond i . Però, nel la v a 
lutazione de l la r isoluz ione or izzontale, occorre tener confo di 3 / 4 de l la lunghezza di 

BIANCO NERO 

, h 

F O R M A O E L S E G N A L E VIDEO 

,1 /2 C I C L O 
J-POSITIVO 

• 
\ 1 2 C I C L O 

. N E G A T I V O 

Fig. 6.3. - A i chiaroscuri presenti su c iascuna linea tracciata sullo schermo corr i 
spondono la forma e la frequenza dei segnali video. Questo esemplo lo dimostra in 

modo sempl ice , 

una r iga, c o m e detto, quindi il tempo r ichiesto per t racciare questi 3 / 4 di r iga è di 
40 microsecondi c i rca , 

Nel la f ig. 6.4, in A sono indicati 3 / 4 di una r iga, comprendente sei rettangoli 
neri e sei b ianchi . La f requenza de l corr ispondente v i d e o segna le può venir ca lco lata 
fac i lmente, essendo noto che sei c ic l i avvengono in 40 microsecond i . In un mi l ione 
di microsecondi i c ic l i sono: 

(6 X 1 000 000) : 40 = 150 0 0 0 cicl i al secondo. 

Nel la stessa f igura, in 8 v i sono 40 e lement i b ianconer i in 3 / 4 di r iga, cor r i spon 
denti a 20 cicl i in 40 microsecond i . La f requenza de l v i d e o segna le è dunque di 500 
chi loc ic l i , pari a 0,5 megac ic l i . 

La sfessa cosa , in altro modo, è indicata da l la f ig. 6.5. Un e lemento nero che 
occupi il 5 % dei soliti 3 / 4 di r iga v i e n e prodotto in 2 microsecondi (il 5 % di 40 ) . 
Esso rappresenta un m e z z o c ic lo . Un c ic lo intero ha luogo in 4 microsecondi . La f re 
quenza è di 1 0 0 0 000 : 4 = 250 000 cic l i al secondo , ossia 250 k c / s . 

Si supponga che la r isoluzione or izzontale de l l ' apparecch io in esame sia bass is 
s ima, di a p p e n a 120 righe. Ciò signi f ica che l 'ampl i f icatore M F - v i d e o non è c a p a c e di 
lasciar passare f requenze e levate , per ava r ia o per d isa l l ineamento . A 120 r ighe, 60 
b ianche e 60 nere , corr isponde la f requenza di 60 cicl i in 40 microsecondi , ossia 
que l la di (60 X 1 000 000 ) : 40 = 1 5 0 0 000 c ic l i al secondo , pari a 1,5 Me. 
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3 / 4 DI L I N E A IN 4 0 jl S E C 

1 C I C L O 

S E I C I C L I I N 40 J J S E C . 
PARI A I S O ' 0 0 0 C I C L I A L SECONDO 

1 /2 C I C L O IN 1 f S E C 

V E N T I C I C L I 
P A R I A 500 

I N 4 0 J J S E C . 

C H I L O C I C L I 

Fig. 6.4. - Al l 'a l ta definizione del l ' Immagine corr isponde una gamma di frequenze estre
mamente larga, ciò a c a u s a dell 'alta velocità di corsa del punto luminoso. A l la suddivi
sione in sole sei parti bianche e nere della l inea, corr isponde una frequenza di 150 chilo

c ic l i ; a quella di venti parti corr isponde la frequenza di 500 chi locic l i . 

1 MC 

5 00 KC 

2 5 0 KC 

1 0 0 KC 

3 / 4 L A R G H E Z Z A D E L Q U A D R O 
= 40 M I C R O S E C O N D I 

FREQUENZA TEMPO P E R 
S E G N A L E 1/2 C I C L O 

0.5 y S E C . 

1 Jj SEC 

2 JJ SEC 

5 Jj SEC 

P E R C E N T U A L E E L E M E N T O RIPRODOTTO 
DI 3 /4 D E L L A S U L L O S C H E R M O 
L A R G H E Z Z A 

1 . 2 »/o 

2 . 5 °/o 

5 . 0 °/o 

1 2 . 5 ° / o 

Fig . 6.5. - Frequenze del segnale video e corrispondenti traccie lungo c iascuna linea 
luminosa. È quanto illustrato dalla f ig. 6.4. S e la massima frequenza amplificata 
fosse di un megaclc lo , l ' immagine risulterebbe Incomprensibi le, data la risoluzione 

eccessivamente b a s s a . 
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Se la r isoluzione ver t ica le d e v e essere di 360 righe, 180 nere e 180 b ianche, è 
necessar io che la banda passante del l 'ampl i f icatore M F - v i d e o sia di 4,5 megac ic l i , 
visto che a 180 cic l i in 40 microsecondi corr ispondono 4 500 000 c / s in 1 000 000 di 
microsecondi . 

Se la r isoluzione ver t ica le è di 280 r ighe b ianche e nere, e se si fratta di t ro 
vare la corr ispondente f requenza de l segna le , in pratica basta d i v i de re 2 8 0 per 80 ; 
si ottiene 3,5 megac ic l i . 

Oppure , si supponga di a v e r trovato che la f requenza più alfa uni formemente 
ampl i f icata s ia quel la di 5 ,5 megac ic l i , e di dover indicare la corr ispondente r iso lu 
z ione in r ighe. Basta molt ip l icare 5 ,5 per 80. A l l a f requenza di 5,5 megac ic l i co r r i 
sponde la r isoluzione or izzontale di 4 4 0 righe, 

Per lìnea di r isoluzione s ' intende una l inea bianca o nera, a cui corr isponde, 
come già detto, un m e z z o cic lo . 

Righe di risoluzione . . . . 40 80 120 160 200 240 280 
Frequenza equivalente . . . . 0,5 Me 1,0 Me 1,5 Me 2,0 Me 2,5 Me 3,0 Me 3,5 Me 
Righe di risoluzione . . . . 320 360 400 440 480 520 
Frequenza equivalente . . . . 4,0 Me 4,5 Me 5,0 Me 5,5 Me 6,0 Me 6,5 Me 

Il numero d e l l e r ighe di r iso luz ione s ' intende quel lo compreso in 3 / 4 de l la lar
ghezza del quadro, prodotto in 40 microsecondi . 

Esempi di monoscopi. 

La fig. 6.6 riporta uno dei monoscopi usati dal la Radio Ital iana. Esso consiste 
del le var ie immagini necessar ie per consentire la messa a fuoco de l pennel lo e lettro -

Flg. 6.6. - Uno dei monoscopi più usati dalla R A I / T V , 
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nico sullo schermo, per regolare i controlIi di a m p i e z z a e di la rghezza de l l ' immagine 
e la linearità de l l ' immagine stessa, nonché per rego lare i contrasti tra il b ianco e il 
nero e, in genera le , la messa a punto geometr ica de l l ' immag ine sullo schermo, anche 
in rapporto al la forma e a l le d imensioni de l lo schermo stesso. 

La messa a fuoco è ottenuta part icolarmente con il dischetto centra le portante la 
sigla TV . I due cerchi maggior i consentono la messa a punto de l la intensità d e l l ' i m 
magine, mentre i fasci di r ighe permettono di stabi l i re la qualità de l l ' immag ine t e l e 
v is iva ottenuta. 

La f ig . 6.7 riporta uno de i monoscopi più diffusi negl i Stati Unit i , quel lo del la 
R C A , con la testa d ' indiano. I fasci di r ighe per la r isoluzione, sono quattro, compres i 
entro il pr imo dei due cerchi grandi . Q u e l l o che dal centro v a a sinistra, e quel lo 
che dal centro v a in basso, servono per r isoluzioni tra 180 e 320 righe c i rca . 

reunouf o n 

• 00 •/. 

LfVf^ CSPL0MT1 

- BIACCO 
- CIUCIO 
- calcio 
- calcio icuoa 
- *CffO 

Fig. 6.7. - Monoscopio della R C A , t rasmesso dalla maggior parte delle stazioni 
T V amer icane. In b a s s o , la modulazione a video frequenza corrispondente ad una 

linea di s c a n s i o n e , 

I numeri 25 e 30 sono abbrev iaz ion i di 250 e 3 0 0 righe. G l i altri due fasci , quel lo 
dal centro a destra , e l'altro dal centro in alto, servono per risoluzioni più e levate , da 
320 a c i rca 5Q0 righe. I punti indicati sono a 350 e a 4 5 0 righe. A i quattro lati del 
monoscopio v i sono quattro cerch i minori , c iascuno dei quali con de i fasci per r iso lu 
zioni da 180 a 3 8 0 r ighe c i rca . 

Tra i due cerch i grandi , sono incolonnati a lcuni segni . La colonna di destra inco
mincia con il numero 50 e f inisce con il 3 0 0 ; que l la di sinistra v a da 325 a 5 7 5 . Quest i 
segni hanno lo scopo di rendere v i s i va l 'ampl i f icaz ione dei v i d e o segnal i a l le var ie 
f requenze. Dal loro esame si può intuire la curva di risposta de l l 'ampl i f icatore 
M F - v i d e o . 

Le l inee or izzontal i segnate in basso, a l centro, hanno lo scopo di esaminare 
l 'ampl i f icaz ione M F - v i d e o a l le f requenze più basse. La l inea più lunga corr isponde alla 
f requenza di c i rca 19 kc. Se le estremità di queste l inee sono indistinte, l 'ampl i f icazione 
è insuff iciente. 
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Un altro dei monoscopi più importanti è quel lo di f ig . 6.8, adottato dal la N B C . 
Il cerch io nero è in contatto con l'estremità super iore e inferiore de l quadro. Ha 
grande importanza per la rego laz ione dei controll i di linearità; se la linearità non è 
perfetta, assume la forma d 'uovo, in senso ver t ica le e in quel lo or izzontale , a seconda 
del control lo non ben regolato. I quattro fasci hanno il solito scopo di consent i re la 
va lutaz ione de l la r isoluzione. I cerch i central i , che dal nero passano al gr ig io e poi al 
b ianco, rendono poss ib i le la rego laz ione dei comand i di luminosità e dei contrasti , 

Il monoscop io de l la radiodif fusione f rancese è riportato dal la f ig . 6.9. È stato 
ideato in modo da adeguars i a qualsiasi s tandard . L'orlo a scacch ie ra ha lo scopo di 
consent i re l 'esatta regolaz ione dei comandi di d imens ione e de l rapporto di aspetto, 
che è di 4 a 2 , 9 1 . 

I due fasci or izzontal i sono d ivers i , que l lo a sinistra è meno fitto, v a da 160 a 
c i rca 1 100 righe, l 'altro, que l lo a destra , v a da 2 5 0 a c i rca 1 4 0 0 righe. Un altro fascio 
ve r t ica le se rve per la r isoluz ione or izzonta le . A lcun i fasci obl iqui a m e z z a tinta c o n 
sentono la rego laz ione de i contrasti . 

A c iascuno de i quattro angol i vi è un gruppo di r ighe ver t ica l i ; i quattro gruppi 
sono egua l i , servono per la r isoluzione agl i angol i . Il cerch io se rve per la regolaz ione 
de l la linearità, e la figura centra le per que l la de l la messa a fuoco. I grossi tratti neri 
vert ica l i servono per valutare l 'ampl i f icaz ione a l l ' es t remo basso de l la M F - v i d e o , e per 
control l i de l la percentua le di modulaz ione. 

Come va vista l'immagine televisiva. 

L ' immagine te lev is i va v a vista ad una certa d istanza, la qua le d ipende da l le d i 
mensioni de l l ' immag ine s tessa ; ciò è necessar io a l lo scopo di ottenere la mig l iore 
v is ione poss ib i le , senza che le r ighe di scans ione possano disturbarla, 

Fig. 6.8. - Monoscopio della N B C . 
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Le immagini su schermo da 17 po l l ic i , possono veni r v iste da due o tre per 
sone, poste a c i rca 1,80 metri dal lo schermo, 

Q u e l l e su schermo da 19 pol l ic i sono adatte per quattro persone distanti dal lo 
schermo c i rca 2,2 m; le immagin i su schermo da 21 pol l ic i vanno viste al la distanza 
di c i rca 3 m, per cui la v is ione risulta buona anche per 5 o 6 persone . Le immagin i su 
schermi molto grandi , da 23 sino a 30 po l l ic i , vanno viste in m e d i a al la d istanza di 
4 o 5 metri . 

Le immagini su schermi molto grandi , da 21 pol l ic i ad oltre, non vanno mai viste 
a b reve d istanza, po iché la v is ione risulta meno buona, data la p resenza de l le righe, 
ed anche perchè i tubi molto grandi , funzionanti con tensioni anod iche molto e levate , 
possono proiettare raggi X , dannosi se captati a b reve distanza dal tubo catodico. 

Fig. 6.9. - Monoscopio adottato dalla « Radiodiffusion Frangaise ». Consente 
l 'accurata valutazione delle risoluzioni verticale e orizzontale. 

Caratteristiche dell'immagine televisiva. 

Le caratter ist iche de l l ' immag ine te lev is iva , in ord ine di importanza sono le s e 
guenti : 

a) la qualità de l l ' immag ine ; 
b) il contrasto de l chiaroscuro ; 
c) la luminosità de l quadro; 
d) il centraggio de l l ' immag ine ; 
e) l ' ampiezza del quadro; 
f) la linearità de l l ' immag ine ; 
g) il s incronismo de l l ' immag ine ; 
h) la messa a fuoco de l l ' immag ine ; 
i) l 'or ientamento de l l ' immagine . 
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QUALITÀ D E L L ' I M M A G I N E E C O M A N D O DI S I N T O N I A F I N E . — Affinchè l ' im
magine appa ia sullo schermo è anzitutto necessar io che l 'apparecch io r icevente sia 
sintonizzato con la stazione trasmittente TV. O c c o r r e cioè che il comando di sintonia 
fine del te lev isore sia adeguatamente regolato al fine di ottenere la mig l iore immagine 
possibi le . Qua lo ra il comando di sintonia f ine non sia ben regolato , può avven i re che 
sullo schermo si formino de l le barre nere or izzontal i , c o m e ne l l ' esempio di f ig. 6.10; 

Fig . 6.10. - Barre nere sullo schermo per presenza di " suono nel video " , a c a u s a di errata s in 
tonia del televisore. 

tali barre sono dovute al la p resenza de l la modu laz ione sonora al l 'entrata de l tubo 
catodico, per effetto de l la sintonia troppo spostata verso l 'onda audio. S e il comando 
di sintonia è ruotato verso l'altro estremo, il suono scompare , sosfifuito da un forte 
fruscio, mentre l ' immagine assume un aspeffo alquanto granuloso. 

Nel primo caso si suol d i re che v i è « suono nel v i d e o » e nel secondo che v i è 
« v ideo nel suono », 

C O N T R A S T O DEL C H I A R O S C U R O D E L L ' I M M A G I N E . — A seconda de l l ' i l l umi 
naz ione de l l ' amb iente in cui il te lev isore funziona, nonché a s e c o n d a dell'intensità del 
segna le TV captato e dal p rogramma, i toni neri de l l ' immag ine possono più o meno 
p reva le re su quel l i b ianchi . A tale scopo il te lev isore è provvisto del comando dei 
con / ras /o del chiaroscuro, detto a vo l te anche comando di immagine. C o n la r e g o l a 
z ione di tale comando è possib i le var ia re l'intensità de i toni chiar i e scuri in modo che 
risulfino ben vis ibi l i i semitoni gr ig i . Q u a n d o si aumenta la luminosità i semifoni grigi 
tendono a scompar i re ; occor re al lora regolare il comando d e l contrasto sino a farli 
r iappar i re . A l l 'opposto , quando si d iminu isce la luminosità de l l ' immag ine , i toni grigi 
fendono ad accentuars i , ed occor re regolare il comando de l contrasto per ritornare 
al giusto l ivel lo . C o n eccess i vo contrasto v i è assenza di toni g r ig i ; con scarso contrasto 
l ' immagine risulta sb iadi ta . 
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LUMINOSITÀ D E L Q U A D R O . — La luminosità de l quadro te lev is ivo può venir 
regolata entro ampi l imiti , a l lo scopo di poter consent i re la migl iore v is ione possibi le 
nella d iversa condiz ione di i l luminazione ambiente . La regolaz ione v iene effettuata 
con un comando di luminosità detto anche comando di brillanza. 

Non è mai opportuno far funz ionare il te lev isore in ambiente completamente 
buio, dato che in tali condiz ioni la luminosità de l quadro risulta genera lmente e c c e s 
siva anche con il comando ruotato al minimo. Non è neppure opportuno farlo funz io 
nare in ambiente molto i l luminato, essendo in tale caso necessar io portare la lumi 
nosità al massimo per evi tare lo sfarfal l io ed il troppo rapido esaur imento del tubo 
catodico. 

M E S S A A F U O C O D E L L ' I M M A G I N E . — La n i t idezza de l l ' immagine te lev is i va è 
raggiunta quando il pennel lo e lettronico è• esattamente messo a fuoco nel lo strato 
f luorescente del lo schermo, producendo nel lo stesso un p iccol iss imo punto c i rco lare , 
In queste condiz ioni le righe luminose risultano ben distinte le une dal le altre, ciò che 
può essere osservato durante la trasmissione de l monoscopio con l'aiuto di una lente, 
Le r ighe devono risultare sottil i , a contorni netti e ben v is ib i l i . L 'osservaz ione v a fatta 
entro il cerch io magg io re de l monoscopio , non essendo genera lmente possib i le otte 
nere la perfetta messa a fuoco ai quattro angol i dove le r ighe risultano parz ia lmente 
indistinte per effetto de l la ova l i z zaz ione de l punto luminoso. 

In taluni te lev isor i la messa a fuoco è ottenibi le mediante la rego laz ione di un 
controllo posto sul retro de l te lev isore . In qua lche te lev isore , c o m e ad esemp io nei 
Mare l l i , vi è invece un comando di messa a fuoco posto frontalmente. 

A M P I E Z Z A DEL Q U A D R O . — L 'amp iezza de l quadro è normale quando il c e r 

chio magg io re d e l monoscop io raggiunge la sommità e la base de l la parte utile de l lo 

Fig. 6 .11 . - Immagine televisiva di larghezza esatta e di altezza Insufficiente. 
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schermo f luorescente, ed i quattro cerchiett i minor i , posti ai quattro angol i , sono 
nettamente v is ib i l i . In tali cond iz ion i , l 'a l tezza de l quadro corr isponde a 3 / 4 de l la lar -

Fig. B.12. - Immagine televisiva di larghezza Insufficiente e di altezza e c c e s s i v a . 

ghezza . Sul fondo del monoscopio è v is ib i le un ret icolo formato da 12 quadrat i nel 
senso de l la lunghezza e di nove quadrat i nel senso de l l ' a l tezza . 

Per var ie ragioni può a v v e n i r e che l 'ampiezza de l l ' immag ine subisca de l le a l l e -

Flg. 6.13. - In questo esempio , la linearità verticale è insuff iciente, mentre l'altezza è e c c e s s i v a . 

razioni e che divent i più larga o più stretta de l necessar io , oppure più alta o più bassa 
di quanto occorre . La f ig. 6.11 riporta un esempio di immagine con a m p i e z z a corretta 
e a l tezza insuff ic iente; la f ig . 6.12 riporta un altro esempio di immag ine di la rghezza 
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insufficiente e di a l tezza e c c e s s i v a . Se , ad es. , la tensione de l la re te - luce sub isce una 
forte d iminuz ione, l ' immagine si r impicc io l isce , perde cioè di a l tezza e di la rghezza . 

Per poter r iportare l ' immagine a l le d imensioni corrette, il te lev isore è provvisto 
di un contro/ lo di ampiezza orizzontale, detto anche contro / lo di l a rghezza , e d un 
confrollo di ampiezza verticale, detto anche confrol lo di altezza, 

La la rghezza de l l ' immagine d ipende da l l ' amp iezza dei denti di s e g a di r iga; 
l 'altezza de l l ' immagine d ipende da l l ' amp iezza dei denti di s e g a di campo, 

LINEARITÀ D E L L ' I M M A G I N E . — La linearità de l l ' immag ine è corretta quando 
tuffi i suoi e lement i hanno le corrette d imensioni . V i può essere inadeguata linearità 
ver t ica le o linearità or izzonta le ; può anche avven i re che a m b e d u e le linearità siano 
inadeguate. La scarsa linearità è immediatamente r iscontrabi le sul monoscopio , dal la 
ova l i zzaz ione dei cerch i maggior i e dal la d iversa d imens ione dei quadrati de l reticolo, 

La f ig. 6.13 illustra un t ip ico aspetto di scarsa linearità ver t ica le , oltre ad eccess iva 
a m p i e z z a ve r t ica le ; la f ig . 6.14 illustra un esempio di scarsa linearità or izzontale, 

Il te lev isore è provvisto di un confrol lo di linearità orizzontale e di un confrol lo 
di linearità verticale; con la loro rego laz ione è possib i le e l iminare gli eventual i difetti 
di linearità presenti . 

La linearità or izzontale i r regolare è dovuta a l la non uniforme velocità di corsa del 
pennel lo elettronico durante la scansione di c iascuna r iga ; l'irregolarità de l la linearità 
ver t ica le è dovuta a l la non uniforme distanza de l le r ighe di scansione orizzontal i , 
Q u e l l a or izzontale è dovuta ad andamento curv i l ineo de l tratto ascendente dei denti 
di sega di r iga ; que l la ve r t i ca le è dovuta a l l 'andamento curv i l ineo de l tratto ascendente 
dei denti di sega di campo . 

Fig. 6.14. - Come appare II monoscopio quando il controllo di linearità orizzontale 
non è ben regolato. 
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Fig , 6.15. - Barre oscure orizzontali ed Inclinate, appaiono sullo schermo in assenza 
di s incron ismo orizzontale. 

S I N C R O N I S M O D E L L ' I M M A G I N E . — L ' immagine è in sincronismo quando è 
esattamente e stabi lmente in quadro. Per la p resenza di forti disturbi esterni può a v v e 
nire che l ' immagine « cada fuori s incronismo », ossia che scompaia e venga sosfifuifa 
da un cerfo numero di barre nere or izzonfal i incl inafe da desfra verso sinistra o v i c e 
v e r s a . Ciò può avven i re par f ico larmente nel caso che il te lev isore funzioni in zona 
marg ina le per la scarsa intensità de l segna le T V e quindi la modesta a m p i e z z a dei 
segnal i di s incronismo. 

Fig. 6.16. - La regolazione del comando di s incron ismo orizzontale consente di riportare l'im
magine sullo s c h e r m o , riducendo il numero delle barre nere, di cui la figura precedente, ad una 

so la , un istante prima del s inc ron ismo. 
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L' immagine può veni r r iportata sullo schermo regolando il comando di s incro 
nismo or izzontale, detto anche comando di tenuta or izzontale (or izzontai hold control) . 

La f ig. 6.15 illustra come appare lo schermo del te lev isore in assenza completa 
di s incronismo or izzontale, mentre la f ig. 6.16 il lustra la part icolare deformaz ione d e l 
l ' immagine con la grossa barra nera ob l iqua del l ' interval lo di r iga, un istante prima 
del ritorno di s incronismo, ossia de l l ' agganc iamento de l l ' immagine . 

Un'altra forma di perdita di s incronismo è quel la che interviene quando l ' imma
gine non è più in quadro in senso ver t ica le e si presenta come ne l l ' esempio di f ig. 6.17, 

F ig . 6.17. - Immagine fuori quadro per errata regolazione del controllo di s incron ismo verticale. 

In tal caso v i è perdi ta di 
s incronismo ver t ica le . Il t e l e 
v isore è provvisto di un con 
trollo di s incronismo v e r t i 
ca le (vert ical hold control) . 
Med ian te la rego laz ione di 
questo control lo è possibi le 
r iportare l ' immagine esat ta 
mente in quadro. 

La f ig. 6.18 illustra un 
esemp io di perdita totale di 
s incronismo ver t ica le , mentre 
la f ig. 6.19 illustra l ' imma
gine fuori quadro un istante 
pr ima del ritorno in c o n d i 
zioni normali . 
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F ig . 6.19. - Immagine fuori quadro per Insufficiente s incron ismo vert icale. 

C E N T R A G G I O D E L L ' I M M A G I N E . — L ' immagine è esattamente in centro quando 
il ce rch io minore del monoscopio , con la s ig la TV , si trova al centro del lo schermo. 
Può avven i re che in seguito a forte urto, od altra anomal ia , l ' immagine v a d a fuori 
cenfro, c o m e in f ig . 6.20. 

Il fubo catod ico del te lev isore è provv isto di un disposi f ivo cenfrafore a magneti 
permanent i . 

Fig . 6.20. - Immagine fuori centro per errata posizione del dispositivo centratore. 

La f ig. 6.21 ind ica la pos iz ione in cui si trovano i cenfrafor i magnet ic i d e l l ' i m 
magine , comandab i l i con due a let fe . Si t rovano immed ia famenfe diefro il g iogo di 
def less ione . Spostando le due a let fe , è poss ib i le spostare anche l ' immagine sullo 
schermo, sino a portar la esaf famente al cenfro. 
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I comandi del televisore. 
Il te lev isore è provvisto di un certo numero di comand i e di alcuni control l i . 

I comandi sono a d ispos iz ione del l 'utente, i control l i sono a d isposiz ione del t e c 
nico, per la messa in funzione de l l ' apparecch io . I comand i si trovano frontalmente, 
sotto o a lato del lo schermo, oppure sul f ianco destro de l te lev isore . I control l i si 

Fig. 6 .21. - Giogo di def lessione con i magneti ad alette, regolabili , ed a bastoncino, f i ss i . 

trovano dietro il te lev iso re . I comandi sono provvist i di manopo le ; i control l i sono 
regolabi l i con c a c c i a v i t e o altro attrezzo. 

I comandi si possono sudd iv ide re in tre gruppi : 

a) comand i di r icez ione de l segna le TV, 

b) comand i di r iproduz ione de l l ' immag ine TV, 

c) comand i di r iproduz ione sonora. 
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I comand i di r icez ione si r i fer iscono a l la messa in sinfonia de l l ' apparecch io 
con la f requenza de i due segnal i T V captati da l l 'antenna, Essi sono: 

a) il comando de l selettore di cana l i , il qua le consente il passaggio da un 

cana le a l l 'a l t ro ; 
b) il c o m a n d o di sinfonia fine, 

Quest 'u l t imo è il v e r o comando di sintonia d e l l ' a p p a r e c c h i o ; è detto di sinfonia 

fine, in quanto al la sintonia ampia p r o v v e d e il comando de l selettore, ossia il 
c a m b i o - c a n a l i . 

Con la rego laz ione de l comando di sintonia f ine, l ' apparecch io v i e n e a c c u r a 
tamente accordato sulla staz ione trasmittente TV . Poiché i segnal i T V sono due, uno 
per l ' immagine e l'altro per il suono, in prat ica il c o m a n d o di sinfonia fine consente 
di accordare l 'apparecch io su questi d u e segnal i , in modo da ev i ta re che il segnale 
immag ine risulti spostato e si sostituisca parz ia lmente a quel lo de l suono, po iché 
d ive rsamente si ott iene una insuff iciente r iproduz ione de l l ' immag ine sullo schermo 
e una al terata r iproduz ione sonora ; e v i c e v e r s a , ossia che il segna le -suono si sposti 

Tono 

Interruttore 

Volume 

Luminosità' 

Contrasto 

Commutatore 

Canali 

Sintonia fine 

Sintonia UHF 

Fig . 6.22. - Esempio di comandi di televisore, 

e si sostituisca parz ia lmente al s e g n a l e - v i d e o , po iché in tal caso appaiono sullo 
schermo le caratter ist iche r ighe de l « suono ne l l ' immag ine », 

Il secondo gruppo di comand i , que l lo di r ip roduz ione de l l ' immag ine TV, 
consiste d i : 

a) c o m a n d o di luminosità, 

b) c o m a n d o di contrasto, 

Il comando di luminosità è un po' ciò che è il control lo di vo lume negl i a p p a 
recchi radio ; esso consente di dete rminare l'intensità luminosa d e l l e parti b ianche 

101 



C A P I T O L O S E S T O 

de l l ' immag ine ; v a regola lo in re laz ione al la luminosità de l l ' ambiente , senza provocare 
lo sfarfal l io dovuto al la e c c e s s i v a luminosità del quadro. 

Il comando di contrasto rego la il chiaroscuro de l l ' immagine , accentuando più 
o meno le sue parti g r ig ie ; è un po' ciò che è il control lo di tono negl i apparecch i 
radio. Esso v a regolato in re laz ione e dopo il comando di luminosità. 

La f ig . 6.22 indica un esemp io di comandi di un te lev isore ; essi sono raggrup 
pati sul lato destro de l lo schermo. I comandi sono s e i ; ad essi cor r ispondono tre 
manopo le dopp ie . Il comando di sintonia fine si r i fer isce al le emittenti V H F , mentre 
quel lo di sintonia U H F si r i fer isce ai canal i del secondo programma TV. 

I comand i di r iproduz ione sonora sono anch 'ess i due: quel lo di v o l u m e sonoro 
e quel lo di tono, A l comando di v o l u m e è unito l ' interruttore re te - luce , 

I controlli del televisore. 

I control l i de l te lev isore hanno il compito di regolare la formaz ione de l quadro 
luminoso, ossia de l v i deo , sullo schermo, 

II quadro luminoso d ipende , c o m e detto, da due d iverse tensioni a dente di 
sega generate e ampl i f icate da due part icolar i sez ion i de l te lev isore , ossia da l le due 
sezioni di def lessione, que l la di r iga e que l la di quadro. 

Fig . 6.23. - Esempio di controlii del televisore di cui la figura precedente. 

Ciascuna de l le due sez ion i di def less ione è provvista di due control l i , per cui il 
te lev isore poss iede quattro control l i , i seguent i : 

a) control lo di linearità or izzonta le , 
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b) control lo di la rghezza , 

c) control lo di linearità ver t ica le , 

d) control lo di a l tezza . 

I quattro control l i vanno regolat i durante la trasmissione de l monoscopio , 

La f ig. 6.14 indica c o m e si presenta il monoscopio quando la linearità or izzon
tale non è corretta. Il cor r ispondente control lo ha lo scopo di e l iminare la d e f o r m a 
z ione corr ispondente. 

Compi to ana logo ha il control lo di linearità ver t ica le , in modo da ev i tare una 
distorsione s imi le , in senso ver t ica le , 

I control l i di la rghezza e di a l tezza hanno il compito di consent i re di var iare 
la la rghezza e l 'a l tezza de l quadro luminoso, in modo da farlo cor r ispondere esa t 
tamente a l le d imensioni de l lo schermo. Le f igg . 6.11 e 6,12 ind icano deformazion i 
e l iminabi l i con tali control l i . 

La f ig. 6.23 indica la pos iz ione dei control l i , nel te lev isore di cui la figura p r e 
cedente . 
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L 'AMPLIFICATORE A MEDIA FREQUENZA VIDEO 

Caratter is t iche bas i l a r i . 

Il te lev isore consiste di tre sezioni distinte e separate : 

a) la sez ione v ideo , 

b) la sez ione audio , 

c) la sez ione di def less ione. 

La sez ione v i d e o è la pr inc ipa le ; essa ha il compito di far g iungere l ' imma
gine sullo schermo de l c inescop io . Ha inizio da l l 'antenna e f ine al c inescop io . Si 
potrebbe d i re che la sez ione v i d e o è s imi le ad un apparecch io radio con il c inescopio 
al posto de l l 'a l fopar lanfe . Funz iona, infatti, c o m e un apparecch io radio a modu la 
z ione di a m p i e z z a . L 'antenna capta il segna le T V ; il c inescop io r iproduce la modu la 
z ione de l segna le TV , ossia i b ianconer i che formano l ' immagine v is ib i le sullo schermo. 

La sez ione v i d e o è d iv isa in a lcune parti , c o m e indica (a f ig . 7 . 1 . 
La pr ima parte è que l la co l legata a l l 'antenna, o megl io a l le antenne, una per 

captare il s e g n a l e T V del pr imo programma, e d una per quel lo de l secondo pro 
g ramma. Q u e s t a pr ima parte è costituita da i due selettori di canal i , il canale V H F 
(pr imo programma) e il cana le U H F (secondo programma) . 

I selettori di canal i hanno il compito d i se lez ionare la trasmittente T V ; essi met 
tono il te lev iso re in sinionia con la staz ione trasmittente. A d essi è dunque aff idata 
la selettività de l te lev isore . Sono detti anche sintonizzatori o funer. 

O l t re a p r o v v e d e r e a l l ' accordo , a l la sintonia, i selettori p rovvedono anche al la 
convers ione di frequenza de l segna le in arr ivo, c o m e a v v i e n e anche in tutti gli a p p a 
recchi radio, funzionanti in base al pr incip io de l l a supereterod ina . Il segna le TV 
giunge al l 'entrata de i selettori a radiofrequenza, ossia a que l la molto alta d e l l e onde 
te lev is ive . Esso v i e n e convert i to ad una f requenza più bassa, megl io adatta per essere 
ampl i f icata . A ciò p r o v v e d e una de l le due v a l v o l e de i selettor i , oppure uno o due 
transistor. G e n e r a l m e n t e le due v a l v o l e sono riunite in una va l vo la so la , la con

vertitrice, c o m e indicato da l la f ig . 7.2. Una di esse è l 'oscil lafn'ce, l 'altra è la m e s c o 
latr ice. Di esse sarà detto amp iamente in seguito . A i selettori sono ded icat i i c a 
pitoli 9° e 10°. 

Per ora importante è intendere che al l 'entrata de i selettori g iunge un segnale 

TV a radiofrequenza, mentre a l l 'usci ta v i è un segnale TV a media frequenza, detto 
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ANTENNA UHF 

SELETTORE UHF 

SEZIONE AUDIO 

AMPLIFICATORE A 
MEDIA FREQUENZA M 

RIVEL. 
VIDEO 

STADIO 
FINALE 

VIDEO 

CINESCOPIO 

SEZIONE DEFLESSIONE 

Fig. 7 .1 . - Le principali sezioni del televisore. 
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AMPLIF MF - VIDEO 

Fig . 7.2. - Il selettore V H F è collegato all 'entrata dell 'amplificatore a media frequenza video. 
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anche a frequenza intermedia. L e abbrev iaz ion i in uso sono: 

a) M F - v ideo , 

b) IF - v ideo , 

Queste due abbrev iaz ion i si equ iva lgono , c o m e ben s ' intende. Non v i è n e s 
suna d i f ferenza tra m e d i a f requenza e f requenza intermedia . In seguito sarà usafo 
solo il fermine m e d i a f requenza , ossia M F - v ideo , 

A l l ' ampl i f icaz ione de l segnale a m e d i a f requenza , quel lo che esce dai selettori , 
p rovvedono due o fre v a l v o l e . In f igura, sono indicate fre v a l v o l e . A l posto de l le 
va l vo le v i possono essere fre o quattro fransisfor, 

Fìg. 7.3 a ) . - Aspetto esterno dei selettori e dell 'amplificatore MF (vecchia) . 

Dopo l 'ampl i f icaz ione a m e d i a f requenza v i e n e la r i ve /az ione . A n c h e ciò a v 
v i e n e c o m e in tuffi gli apparecch i radio. Il r ive latore è un s e m p l i c e dìodo. Dopo 
di esso v i è il segnale video. V i e n e ampl i f icato da una v a l v o l a ed inviato a l l 'enfrafa 
de l c inescopio . 

Le parfi de l la sez ione v i d e o sono perciò le seguent i : 

a) i selef for i di canal i . 
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b) l 'ampl i f icalore a m e d i a f requenza , 

c) il r ivelatore, 

d) l 'ampl i f icatore v i deo . 

A d esse vanno aggiunte le antenne al l 'entrata e il c inescopio a l l 'uscita , 
Nel presente capitolo verrà trattata la sez ione v ideo . Le altre due sez ion i , quel la 

audio e que l la di def less ione, saranno trattate in altri capito l i . Per ora basti dire 
che la sezione audio ha il compito di r iprodurre le voc i ed i suoni che accompagnano 
l ' immagine. Essa termina perciò con l 'al fopar /anfe. La sezione deflessione ha il 
compito di far correre il punto luminoso, dietro lo schermo, in modo da fargl i t rac 
c ia re molte r ighe, e formare il quadro luminoso. La sez ione def less ione termina con 
il g iogo infilato sul tubo de l c inescop io , de l quale è stato detto nel capito lo terzo. 

A l le tre sez ioni de l te lev iso re v a aggiunta la sez ione ausiliaria, que l la d e l l ' a l i 
mentatore, co l legato ad una presa de l la re te - l uce oppure ad un accumulatore . 

Segnali TV, bande passanti e frequenze portanti. 

Il te lev isore capta , c o m e detto, due onde trasmesse s imul taneamente , una per 
l ' immagine e l'altra per i suoni . A l l 'entrata de l selettore di canal i v i sono perciò 
due segna l i : 

a) il segna le a modu laz ione v ideo , 

b) il segna le a modu laz ione audio. 

Affinchè questi due segnal i possano ven i r ampl i f icat i ins ieme dal la sez ione 
v ideo , e poi separat i fac i lmente , senza interferire, sono modulati in modo d iverso ; 
nel modo seguente ; 

a) il segna le v i d e o è a modu laz ione di amp iezza , 

b) il segna le audio è a modu laz ione di f requenza, 

Il segna /e video è molto ampio , per la p resenza de i la modulaz ione d ' immagine ; 
potrebbe contenere i canal i di c i rca 500 stazioni radio, essendo largo 4 5 0 0 ch i lo 
c i c l i , pari a 4 ,5 m e g a c i c l i . Il segna le audio è invece quel lo d e l l e comuni trasmittenti 
radio a modulaz ione di f requenza . È ampio 100 chi loc ic l i , 

C iascun segna le è caratter izzato dal la sua portante, ossia da una certa f requenza 
fondamenta le , c o m e a v v i e n e per i segnal i radio, La modulaz ione è una va r iaz ione di 
que l l ' amp iezza . La frequenza portante può veni r paragonata al solco non inciso, ma 
appena segnato, di un d isco fonograf ico ; la modulaz ione rappresenta l ' incisione, 
ossia gli spostamenti de l l 'ago , 

I due segnal i te lev is iv i , v i d e o e d audio sono, c o m e già detto nel capito lo 
quinto, aff iancati . L ' ins ieme de i due segnal i forma la banda passante di c iascuna 
trasmittente TV. Sono r iportate ne l l ' e lenco sottostante, 
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G A M M A V H F b 

Banda I - Frequenze da 52 a 88 Mc/s 

Banda III - Frequenze da 174 a 230 Mc/s 

Canale Banda passante 
Mc/s 

A 52,5 -- 59,5 
B 61 -- 68 
C 81 -- 88 
D 174 - - 181 
E 182,5 -- 189,5 
F 191 -- 198 
G 200 -- 207 
H 209 -- 216 
H 1 216 -- 223 
H 2 223 -- 230 

G A M M A U H F 

Banda IV - Frequenze da 470 a 581 Mc/s 

Banda V - Frequenze da 582 a 860 Mc/s - Da canale 35 a 
canale 68 (future emissioni) 

Canale Banda passante 
Mc/s 

21 470 - - 377 
22 478 -- .485 
23 486 -- 493 
24 494 -- 501 
25 502 -- 509 
26 510 -- 517 
27 518 -- 525 
28 526 -- 533 
29 534 -- 541 
30 542 -- 549 
31 550 -- 557 
32 . 558 -- 565 
33 566 -- 573 
34 * 574 -- 581 

Entro c iascuna banda passante v i sono le due f requenze portanti, la portante 

video (P .V . ) e la portante audio detta anche portante suono (P .S . ) . Ne l la banda pas 
sante del cana le A, ad esempio , le due portanti sono : portante v i d e o a 53 ,75 m e g a 
c ic l i , portante suono a 59 ,25 m e g a c i c l i . La distanza a cui si trovano le due portanti 
è sempre di 5 ,5 megac ic l i . 

Le portanti v i d e o e suono dei canal i de l la g a m m a V H F sono le seguent i : 

Canale Banda passante P.V. PS. 

A 52,5 - 59 ,5 53,75 59,25 
B 61 - 68 62,25 67,75 
C 81 - 88 82,25 87 ,75 
D 174 - 181 175,25 180,75 
E 182,5 - 189,5 183,75 189,25 
F 191 - 198 192,25 197,75 
G 200 - 207 201,25 206 ,75 
H 209 - 216 210,25 215,75 
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Fig . 7.3 b) . - Telaio di televisione. L'amplif icatore MF video è in b a s s o . 

IL V A L O R E D E L L A M E D I A F R E Q U E N Z A V I D E O . 

I va lor i de l la m e d i a f requenza v i d e o più comunemenfe usafi sono i seguent i : 

A) M F - V I D E O . . . . 38 ,9 M c / s M F - A U D I O 33,4 M c / s 

B) M F - V I D E O . . . . 4 5 , 7 5 M c / s M F - A U D I O 4 0 , 2 5 M c / s 

C ) M F - V I D E O . . . . 45 ,9 M c / s M F - A U D I O 40 ,4 Mc/s 

Dei fre valor i di m e d i a f requenza alta ind icat i , il pr imo, ossia quel lo con M F -
V I D E O a 38 ,9 M c / s e a M F - A U D I O a 33,4 M c / s , è il va lore de l la media frequenza 

continentale, proposto dal C C I R qua le va lo re unif icato per tutta l 'Europa. In prat ica 
ta le va lo re di M F è adottato solo da tutti i Costruttori tedesch i . In Ital ia, la maggior 
parte de i Costruttori prefer isce usare valor i di M F più alt i , con i qual i è possib i le 
ottenere curve di r isposta più l ineari , ossia ampl i f icaz ione più uniforme de l le f r e 
q u e n z e c o m p r e s e negl i estesissimi canal i TV. 

LA C O N V E R S I O N E DI F R E Q U E N Z A . 

La convers ione di f requenza de i due segnal i a v v i e n e nel solito modo, come 
negl i a p p a r e c c h i radio. V i è una va l vo la in funzione di oscillairice locale, la quale 
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provvede a genera re una f requenza da sovrapporre ai due segnal i in arr ivo, in modo 

da of fenere la convers ione di f requenza, 

Supponendo che il te lev isore sia accordato per la r icez ione del cana le G , i due 

segnal i in arr ivo hanno le seguent i portanti : 

a) portante v i d e o 201 ,25 m e g a c i c l i / s e c o n d o , 

b) portante audio 206 ,75 m e g a c i c l i / s e c o n d o , 

Le due portanti distano di 5,5 megac ic l i , 

La f requenza de l l 'osc i l la tore loca le può essere , in tal caso, di 2 4 7 , 1 5 M c / s . 

La convers ione di f requenza a v v i e n e c o m e segue : 

a) 247 ,15 - 201 ,25 = 45 ,90 m e g a c i c l i / s e c o n d o , 

b) 247 ,15 - 2 0 6 , 7 5 = 40 ,40 m e g a c i c l i / s e c o n d o . 

ANTENNA TV CANALE 0 

DA 200 A 207 Mc/s 

SEGNALE AF AUDIO 
A 206.75 Mc/s 

SEGNALE MF VIDEO 
A U5,9 Mc/s 

SEGNALE AF VIDEO 
A 201,25 Mc/s 

ìì 

SEGNALE MF AUDIO 
A 4 0 , 4 Mc/s 

CONVERTITORE 
DI FREQUENZA 

F ig . 7.4. - Prima della conversione di frequenza, il segnale A F - a u d i o è a frequenza superio
re, dopo la convers ione, li segnale MF-audio è a frequenza inferiore. 

La portante a m e d i a f requenza v i d e o è a 45 ,9 M c / s e c ; menfre la portante a 

a med ia f requenza audio è a 40,4 M c / s . 

C o m e indica la f ig . 7.4, il segna le A F - v i d e o è a f requenza infer iore rispetto 

al segna le A F - a u d i o , menf re , a l l 'opposto, il segna le M F - v i d e o è a f requenza supe 

riore rispetto al segna le M F - a u d i o . 

Ciò a v v i e n e per tuffi i canal i TV, 
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L'amplificatore a media frequenza video. 

L'ampliiicaiore a media frequenza video è una de l le parti pr incipal i del t e l e v i 
sore. È detto anche amplificatore a frequenza intermedia video. Le abbrev iaz ion i 
sono amplificatore MF-video o IF-video. Nel te lev isore v i è un secondo ampl i f icatore 
a med ia f requenza , s istemato dopo que l lo M F - v i d e o ; è l 'ampl i f icatore MF-audio. 

Il segna le T V captato dal l 'antenna è costituito da due parti distinte, que l la con 
la modulaz ione v i d e o e quel la con la modulaz ione audio. Sono due segnal i a rad io 
f requenza ( R F ) , uno a modulazione di ampiezza (i l segna le d ' immagine , ossia v ideo 
a rad iof requenza) , e d uno a modulazione di frequenza (il segna le con la modulaz ione 
audio), 

L 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza v i d e o ha il compito di ampl i f icare il segna le 
d ' immagine , ossia il segna le v ideo . T a l e ampl i f icaz ione a v v i e n e dopo che il segnale 
stesso è stato ridotto a f requenza più bassa, da parte de l se lettore di canal i , ossia dopo 
la convers ione di f requenza , c o m e già accennato . Poiché i due segnal i , M F - v i d e o e 
M F - a u d i o , sono af f iancat i , presenti s imultaneamente ne l l 'ampl i f icatore , passano a m b e 
due attraverso di esso. Il segna le M F - v i d e o v i e n e ampl i f icato quanto necessar io ; il 
segna le M F - a u d i o passa senza subire la stessa ampl i f icaz ione . V iene ampl i f icato solo 
min imamente , a l lo scopo di rendere possib i le la faci le separaz ione dei due segnal i 
a l l 'uscita de l l 'ampl i f icatore v ideo , 

Un tempo i te lev isor i d isponevano di due ampl i f icator i a med ia f requenza af f ian 
cati . La separaz ione de i due segnal i a v v e n i v a a l la loro entrata, subito dopo il s e l e t 
tore di canal i . Il s istema dei due ampl i f icator i aff iancati è stato abbandonato . A t tua l 
mente i due ampl i f icator i sono posti uno di seguito al l 'a l tro. È questo il s istema 
iniercarrier. 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I . — L 'ampl i f icatore M F - v i d e o funziona con due 
o tre va lvo le de l tipo pentodo, ad e leva to guadagno. L 'ampl i f icaz ione compless iva , 
que l la dal la gr ig l ia de l la va l vo la mesco lat r ice al l 'uscita de l r ive latore v ideo , v a da 
10 000 a 12 000 vo l te . In tal modo il segna le M F - v i d e o di a m p i e z z a inferiore al 
mil l ivolt a l l 'entrata, g iunge a 3 volt a l l 'usci ta , ed anche più, 

La pr ima v a l v o l a M F - v i d e o è ad amplificazione controllata. La sua pr ima gr ig l ia 
è co l legafa al controllo automatico di volume ( C A G ) , e r i c e v e da esso una tensione 
negat iva che ne determina l 'ampl i f icaz ione, a seconda de l le necessità. Il C A G fa 
funzionare la v a l v o l a con alta ampl i f icaz ione , se è debo le il segna le T V che giunge 
al te lev isore , o con ampl i f i caz ione ridotta se il segnale è forte, La pr ima v a l v o l a , 
pur essendo un pentodo, d i f fer isce per essere ad ampl i f icaz ione var iab i le . L 'altra, 
o le altre due, sono ad ampl i f icaz ione f issa. 

Il C A G cor r isponde al C A V degl i apparecch i radio, Il termine guadagno è la 
traduzione de l te rmine ing lese gain. 

Il co l legamento tra ii selettore di canal i e l 'ampl i f icatore M F - v i d e o avv iene 
c o m e indicato da l la f ig . 7.5. Il pr imo trasformatore a media frequenza ha il primario 

nel selettore e d il secondar io ne l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . Pr imar io e secondar io sono 
accoppiat i med iante un condensatore f isso. 
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Tanto il pr imario quanto il secondar io sono costruiti da due bobine con nucleo 
rego lab i le , per poter veni r accordate , Sono due circuiti accordat i (L1 e L2 ) , detti 
fi/fri di banda passante. 

In f ig. 7.5 il condensatore di accopp iamento è C 1 . Può essere di 820 o 1 000 
picofarad. De l le due resistenze indicate, R1 consente l 'app l icaz ione de l la tensione 

PRIMO TRASFORM. MEDIA FREQUENZA 
PRIMARIO SECONDARIO 

MESCOL. OSCILL. I a AMPL. MF- VIDEO 

Fig. 7.5. - Collegamento del selettore con l'amplificatore MF. 

anodica al la p lacca de l la va lvo la mesco lat r ice , mentre R2 co l l ega la prima gr ig l ia di 
V2 a l la l inea de l control lo automatico di guadagno, 

Tanto L1 quanto L2 sono schermat i . A n c h e il co l legamento tra di loro, ossia il 
co l legamento tra l 'uscita de l selettore di canal i V H F e l 'entrata de l l 'ampl i f icatore 
M F - v i d e o è schermato , per ev i ta re captaz ion i di interferenze e disturbi. 

AMPLIFICATRICI A MEDIA FREQUENZA I/IDEO 

EF163 EF184 EF164 

AL CAG 

Fig . 7.6. - Esempio di schema d'amplificatore MF-video. 
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E S E M P I O DI A M P L I F I C A T O R E A M E D I A F R E Q U E N Z A V I D E O . 

Un s e m p l i c e ampl i f icatore M F - v i d e o , a tre va l vo le , è schemat icamente indicato 
dal la f ig . 7.6. La sua pr ima va l vo la è control lata dal C A G , ed è un pentodo a p e n 
denza va r iab i l e E F 1 8 3 . Le altre due v a l v o l e sono ad ampl i f icaz ione f issa ; le loro 
pr ime gr ig l ie sono co l legate a massa , tramite il secondar io de i rispettivi t ras forma
tori M F . C o m p l e s s i v a m e n t e i trasformatori M F sono quattro. Il pr imo di essi è posto 
tra il se let tore di canal i e l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . Di esso è ind ica lo solo l ' avvo lg i 
mento secondar io . Il quarto trasformatore si t rova tra la terza va lvo la e il d iodo 
r ivelatore. 

Esempio pratico di curva di responso. 

L 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza v i e n e tarato, ossia i suoi circuit i accordat i 
vengono a l l ineat i in modo part icolare, in m o d o da ottenere una certa curva di re

sponso complessiva, quel la propr ia de l l 'ampl i f icatore . Un esempio di ta le curva di 
responso è r iportato dai la f ig . 7.7. Essa si r i fer isce al va lo re de l la M F - v i d e o di 45,9 

42,5 44,5 I 

_ j r _ 1 V s 
43,5 ~ 

'—~\ * 
50% 

41,4/ 
45,9\. 

I 
l 

1 

40,4/ 

^ " 5 % /%-*-

\47.8 

Uj 

I 
CO 

N 
N 
Ui 
cC 

39 40 TTf 42 43 44 45 46 HT 48 
FREQUENZA IN MEGACICLI 

Fig . 7.7. - Curva di responso con portante video a 45,9 megacicl i . 

megac ic l i e con M F - a u d i o di 40 ,4 m e g a c i c l i . La curva è la sfessa per quals iasi altro 
va lo re de l la M F - v i d e o ; var iano soltanto le f requenze indicate lungo la curva, 

La curva in iz ia a sinistra con lo « sca l ino »; segue un tratto r ipido, quindi la 
parte alta de l l a curva con la « se l la » ed infine il tratto d iscendente . V a notato che 
il tratto d i scendente è meno r ip ido di que l lo ascendente , 

Lungo la curva sono indicate le sette f r e q u e n z e pr inc ipal i . Due di esse sono: 

a) la f requenza portante v i d e o a 45 ,9 M c / s , 

b) la f requenza portante aud io a 41 ,4 M c / s . 
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La pr ima si trova sul tratto d iscendente de l la curva , a c i rca metà di essa ; la 
seconda si trova nel la seconda « sel la » del lo « scal ino », a c i rca il 5 per cento 
de l l ' amp iezza totale de l la curva . 

Le altre tre f requenze importanti sono: 

a) que l la a 42 ,5 M c / s , al la sommità sinistra de l la curva ; 

b) quel la a 44 ,5 M c / s , al la sommità destra de l la curva ; 

c) que l la a 43 ,5 M c / s , al centro de l la « se l la », 

L ' insel lamento de l la curva è corretto, ossia non insuff iciente e neppure e c c e s 
sivo, quando è de l 10 per cento, c o m e indicato. 

Le altre due f requenze a posiz ione determinata lungo la curva di responso sono: 

a) que l la a 41,4 M c / s , a metà del tratto ascendente ; 

b) que l la a 47,8 M c / s , a l la f ine de l tratto d iscendente . 

La pr ima de l le due corr isponde al 50 per cento d e l l ' a m p i e z z a , c o m e la f r e 
quenza portante v ideo . La s e c o n d a d e v e essere v ic ino a zero , di a m p i e z z a pari ad 
appena l'1 per cento. 

Non è sempre poss ib i le tarare l 'ampl i f icatore M F - v i d e o in modo da ottenere 

F ig . 7.8. - Esemplo di curva di r isposta compless iva di un tipico amplif ica
tore a media frequenza, con stadi accordati a diverse frequenze. La curva 

indicata è quella visibile sullo schermo del l 'osci l loscopio di taratura. 

esattamente la curva ind icata in f igura. V i sono dei margini di to l leranza, entro i quali 
l 'ampl i f icatore è cons idera lo in condiz ion i normali di funz ionamento, per cui l ' im
magine sullo schermo risulta buona, anche se non ott ima. 

Può avven i re che l ' insel lamento s ia più profondo. È considerato normale anche 
se g iunge sino al 30 per cento, anziché al 10. Può anche a v v e n i r e che una del le 
due sommità sia più alta e l 'altra più bassa. È accettata una d i f ferenza anche in 
questo caso del 30 per cento . Può, inf ine, a c c a d e r e che de l le due sommità v e ne 
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sia una so la ; se non è poss ib i le migl iorare la curva , il te lev isore non v i e n e scartato, 
sino a tanto che la sommità corr isponde a l l ' a m p i e z z a de l 50 per cento, rispetto la 
l inea tratteggiata cent ra le , que l la che passa tra 41,4 e 45 ,9 M c / s . Per cui è a m m i s 
s ib i le che , ad esempio , non esista la sommità a 44,5 M c / s , e che l 'altra, que l la a 42,5 
sia normale, a 50 per cento sopra la l inea ; oppure che manchi la sommi la a 42,5 
e che sia normale quel la a 44 ,5 M c / s . 

Nei p icco l i te lev isor i , par t ico larmente quel l i di t ipo portati le, l 'ampl i f icatore 
M F - v i d e o è tarato secondo una curva di responso ad appuntimelo anziché ad 
insel lamento, in quanto è più fac i le o f fenere anche con pochi circuif i f i l fro da 
accordare . Un e s e m p i o è que l lo di f ig. 7.8. Si r i fer isce al va lore de l la M F - v i d e o di 
45,75 M c / s , anziché a que l lo di 45,9 M c / s , c o m e ne l l ' esempio p recedente , per cui 
fuffe le f requenze indicate sono un po' d i ve rse . Inoltre la curva è rovesc iata , con 
le f requenze più al fe a sinistra anziché a desfra, 

IL C I R C U I T O - T R A P P O L A S U O N O . 

C o m e si è visto, l 'af fenuazione de l la f requenza porfanfe suono è molto forfè, 
in quanfo l imifa l ' ampiezza di fa le f requenza ad a p p e n a il 5 per cenfo . Tale a f fe -
nuaz ione è offenuta con un apposito circuito accordato d i assorb imento , posfo 
a l l ' ingresso de l l ' ampl i f ica fore , e d accordato al la f requenza porfanfe suono. È defto 
comunemente circuito-trappola suono o audio. È accordato a l la f requenza porfanfe 
suono. È più o meno ef f ic iente a seconda de l grado di accopp iamento . 

TRAPPOLA-AUDIO DUE AMPLIF MEDIA FREQUENZA VIDEO 

A iOiMc/s EF133 EF764 
CONTROLLATA FISSA 

F ig . 7.9. - Il circuito trappola audio, 

1 15 



C A P I T O L O S E T T I M O 

La f ig. 7.9 indica un ampl i f icafore M F - v i d e o a due va lvo le , con il c i rcu i fo - f rap -
pola audio accoppia fo al secondar io de l pr imo frasformafore di m e d i a f requenza 
(filfro M F a 43 ,5 M c / s ) . Il va lore de l la porfanfe M F - v i d e o è, in quesfo esempio , 
di 45 ,9 M c / s , per cui quel lo de l la portante M F - a u d i o è di 40 ,4 M c / s . Il c i rcu i to - t rap 
pola è accordato a ta le f requenza. La rego laz ione è ottenuta ruotando il nucleo 
del la bob ina de l la t rappola. L 'accopp iamento tra i due circuiti è già disposto in 
modo da assicurare il necessar io assorb imento , quel lo occorrente per attenuare la 
portante M F - a u d i o al 5 per cento. 

Ne l l ' esempio fatto, il secondo trasformatore M F - v i d e o ha un terzo avvo lg imento , 
costituito da alcune spire de l secondar io poste sopra il pr imario. Esso ha lo scopo 
di ottenere un accopp iamento tra il pr imario e d il secondar io un po' oltre il cr i t ico, 
in modo da produrre l ' insel lamento de l la parte alta de l la curva di responso, come 
già indicato. 

Un altro esemp io di c i rcu i to - t rappola audio è indicato da l la f ig . 7.10. In q u e 
sto caso esso è inserito entro uno schermo e d è accoppiato al circuito d 'entrata 
de l la pr ima va lvo la tramite un condensatore C 1 . In prat ica tale condensatore è di 
capacità così p icco la da rendere suff ic iente la capacità che si presenta tra due tratti 
brevi di f i lo conduttore isolato. Per questa rag ione la capacità di C 1 non è stata 
indicata. C o n l 'espediente de i due conduttori attorcigl iat i si può anche var iare 
l 'accoppiamento in modo da attenuare quanto occor re la f requenza portante audio. 
Il nuc leo de l la bob ina de l c i rcu i to - t rappo la v a regolato in modo che il circuito 
stesso risulti accordato a l l 'esatta f requenza portante audio di 40,4 di 4 0 , 2 5 o altra. 
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S M O R Z A M E N T O DEI C I R C U I T I A M F - V I D E O . 

I circuit i accordat i a M F - v i d e o , ossia il pr imario e d il secondar io dei trasfor
matori M F - v i d e o , sono smorzati con una resistenza di basso va lo re , in para l le lo ad 
essi . È necessar io a l lo scopo di appiatt i re la curva di responso di c iascuno di ess i , per 
pofer consent i re il passaggio di una larga banda di f requenze, 

In f ig , 7.9 in paral le lo al filtro M F d'entrafa (secondar io de l pr imo trasformato
re M F ) v i è una resistenza di 10 chi loohm. In para l le lo agl i altri due circuit i a c c o r 
dati v i sono due res istenze di 27 chi loohm. Ne l l ' esempio p recedente , quel lo di 
f ig . 7.9, le res istenze di smorzamento sono di va lo re ancora più basso, r ispett ivamente 
di 3,9 e 4,7 chi loohm. 

Senza queste res istenze, si ot ter rebbe un 'ampl i f icaz ione più forte di cer te 
f requenze , que l le di accordo , con l 'esclusione però di altre egua lmente importanti . 
La selettività de l l 'ampl i f icatore M F aumente rebbe , cagionando però una scadente 
qualità de l l ' immag ine sul v ideo . A lcun i toni de l l ' immag ine r isul terebbero e c c e s s i v i , 
alfri insufficienti . 

In a lcuni te lev isor i , l 'ampl i f icatore M F - v i d e o non è provvisto di res istenze di 
smorzamento . Ciò a v v i e n e quando sono usati trasformatori a M F - v i d e o a basso fat
tore di' merito. Essi non consentono e l e v a t e ampl i f icaz ion i , per cui possono fare a 
meno del lo smorzamento , 

In genere , nei te lev isor i di buona qualità, sono sempre usate res istenze di 
smorzamento . 

Curve di responso e allineamento di circuiti MF-video. 

G l i ampl i f icafor i M F - v i d e o sono standard izzat i , per cui non presentano var iant i 
di r i l ievo da un t ipo al l 'altro di te lev i so re . I p icco l i te lev isor i hanno l 'ampl i f icatore 
a due v a l v o l e , senza circuit i di r e i e z i o n e ; i te lev isor i con schermo grande funz io 
nano con tre v a l v o l e ampl i f icaf r ic i M F - v i d e o , essendo necessar io un segna le più 
infenso al l 'entrata de l la va lvo la f ina le v i d e o . I te lev isor i di c lasse si dist inguono più 
che per il numero d e l l e v a l v o l e per quel lo de i circuiti accordat i , ossia per i fi /fri 
di banda e per quel l i di assorbimento de i canali adiacenti, de i qual i sarà detto nel le 
prossime pag ine . 

Un esemp io di s e m p l i c e ampl i f icatore a med ia f requenza , per te lev isore con 
c inescop io da 23 po l l ic i , e perciò a 3 v a l v o l e , senza circuit i di assorb imento dei 
canal i ad iacent i , è quel lo di cui la f ig . 7.11 riporta lo schema. 

L 'ampl i f icatore è montato su un panne l lo a circuiti stampat i . È co l legato con 
il solito cavetto schermato a l l 'usci fa de l se let tore V H F (a sinistra), L'entrata è c o s t i 
tuita dal la sol ita bob ina rego lab i le L I , co l lega fa con il condensatore da 1 000 pF, 
al pr imar io de l pr imo trasformatore M F , inserito nel selettore V H F . A tale bob ina è 
accopp iato il c i rcuito t rappo la -aud io . 

La f requenza portante M F - v i d e o è a 45 ,75 M c / s , per cui la portante M F - a u d i o 
è a 45 ,75 — 5,50 = 40 ,25 M c / s . Il c i rcui to t rappola audio è perciò accordato al la 
f requenza di 40 ,25 M c / s . Le due bob ine , que l la d'entrata L 1 , e quel la de l circuito 
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trappola sono avvo l te su uno sfesso supporto. Uno dei nuclei è rego lab i le dal l 'a l to, 
l'alfro dal basso. L e due bob ine sono leggermente più v ic ine di quanfo s f re f fa -
menfe necessar io , al lo scopo di determinare l ' insel lamento de l la parte super iore 
del la curva di responso fofale. Essa è riportata da l la f ig . 7.12. 

La bob ina L1 v a al l ineata al cenfro de l la banda di f requenze , ossia a quel la di 
c i rca 43 ,35 M c / s . ( C o m e v a farafo il selef fore V H F è deffo in alfro capi fo lo) . 
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Fig. 7.12. - Curva di responso dell 'amplif icatore MF. 

Tanfo la pr ima v a l v o l a quanfo la seconda sono control late dal C A G . 
L 'accopp iamento tra tali due v a l v o l e è ottenuto con il secondo trasformatore 

M F - v i d e o , ad avvo lg imento bi f i lare, e quindi ad accopp iamento sfreffo. Vi è un solo 
nucleo da rego lare . V a tarafo per l ' indicazione massima a 42 M c / s . A ta le f requenza 
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Fig. 7.13. - Curva con appuntimento a s in is t ra , 
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risulta perciò presente un notevole appunt imento. Esso è indicato da l la f ig . 7.13. 
Il t rasformatore seguente, quel lo tra la seconda e la terza va l vo la , è egua le . Esso va 
però tarato, regolando l 'unico nucleo esistente, ad una f requenza super iore , distante 
3 M c / s dal la p recedente , ossia a 4 5 M c / s . A n c h e in tal caso si ott iene una curva 
con un marcato appuntimento a 4 5 M c / s , c o m e indicato dal la f ig. 7.14, 

Uj 

39 10 11 12 13 àà 4 5 16 17 18 
FREQUENZA IN MEGACICLI 

Fig. 7.14. - Curva con appuntimento a destra. 

Il quarto e ultimo trasformafore M F - v i d e o consiste di due sez ioni distinte, 
c iascuna nel proprio schermo, per cui ha l 'aspeffo di un trasformatore doppio, 
Questo è necessar io per of fenere anche al l 'uscita una curva con Insel lamento al la 
sommità, c o m e quel la ottenuta al l 'entrata. Affinchè si determini l ' insel lamento, è 
necessar io che i due circuit i accordaf i s iano accopp iat i un po' oltre al « cr i t ico ». A 
tale scopo a lcune sp i re de l l ' avvo lg imento secondar io entrano nel pr imar io , e sono 
accopp ia fe ad a lcune sp i re di quest 'u l t imo. La profondifà de l l ' inse l lamento è r e g o l a 
bi le con il nucleo comune di tal i due bobine. 

Il pr imar io e il secondar io del l 'u l t imo trasformafore vanno regolaf i in modo da 
of fenere la curva di responso c o m p l e s s i v a , con le va r ie f requenze distr ibuite lungo 
di essa c o m e indicato. 

Esempio di taratura di amplificatore MF-video. 

La f ig . 7.15 riporfa lo schema de l l ' ampl i f icatore M F - v i d e o di un te lev isore por 
tati le (S iemens Eletfra mod. T 1 1 6 ) . Funz iona con una sola va lvo la dopp ia , la c o m -
pacfron 1 1 A R 1 1 , dopp io pentodo per m e d i a f requenza v ideo . È uno degl i amp l i f i 
catori M F - v i d e o più sempl ic i . 

C o m e indicato nel lo s c h e m a , il se lettore V H F è co l legato a l l 'ampl i f icatore tramife 
il pr imo frasformatore M F - v i d e o , formafo da due filtri di banda, L1 nel se lettore , ed 
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L3 ne l l 'ampl i f icatore , I due filtri sono accopp iat i tramite il condensatore di 820 
picofarad. 

Il va lo re de l la m e d i a f requenza è di 47 ,75 M c / s per la portante v ideo , e di 
40 ,25 per la portante audio, 

215V 
AL CAG 

Fig . 7.15. - Amplif icatore MF-video con una valvola doppia. 

Il c i rcu i to - t rappo la audio è col locato al l 'entrata de l la pr ima sez ione de l l a 1 1 A R 1 1 . 
Cons iste di un' induttanza rego lab i le L4 con un condensatore di 15 p icofarad in 
paral le lo . 

La bob ina L2 ha le sp i re d istanziabi l i più o meno. Se rve per rego lare l ' am
p iezza de l la banda passante, ossia de l la curva di responso. 

Il pr imo pentodo è ad ampl i f icaz ione control lata dal C A G . La sua pr ima grigl ia 
r i ceve una tensione negat iva va r iab i l e dal C A G . 

S T R U M E N T I N E C E S S A R I . 

La curva di responso comp less iva de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o è quel la ind i 
cata da l la f i g . 7.16. La taratura de l l 'ampl i f icatore ha lo scopo di farlo funzionare con 
tale curva , ossia in modo che le va r ie f requenze del la banda passante vengano 
ampl i f icate c o m e indicato da l la curva. 

La curva è de l tipo ad appunt imento, essendo quel la megl io adatta per un 
p icco lo ampl i f icatore M F - v i d e o . 

Per esegu i re le operaz ion i di taratura sono previsti i seguent i strumenti : 
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a) un generatore di segnal i di f requenza cor r ispondenza , adatto cioè per 
fornire tutte le f requenze de l la banda passante, da 39 a 48 m e g a c i c l i ; in genere 
si fraffa di un generatore con f requenza centra le di 44 megac ic l i , con dev iaz ione 
di f requenza di più e meno 5 megac ic l i , ossia da 39 a 49 m e g a c i c l i ; s ' in fende che 
il generatore è di tipo s w e e p , ossia con dev iaz ione au fcmaf ica de l la f requenza ; 

b) un generatore di segnal i marker , adaffo per fornire i segni (« dip ») 
sulla curva di responso, in modo da pofer idenf i f icare le var ie f requenze , part ico 
larmente que l le a 4 0 , 2 5 - 42 - 45 - 4 7 , 7 5 m e g a c i c l i ; 

c) un osc i l loscop io ; 

d) una baf fer ia di pi le da 3,5 volt. 

È possib i le effettuare la farafura de l la med ia f requenza anche con sfrumenfi 
più modest i e meno costosi . Può essere suff iciente un generatore di segnal i da 39 
a 49 megac ic l i , a rego laz ione manuale , ed un vo l fmefro a va l vo la . In fai caso non si 
v e d e la curva di responso, e la taratura v a faffa a l le sole f requenze indicate, l ' am
p iezza del le quali è indicata dal voltmetro a va l vo la . 

Il generatore di segnal i v a co l legato al l 'entrata de l pentodo conver f i fore del 
selettore V H F , lascamente , L 'osci l loscopio , o il vo l tmetro a v a l v o l a , v a col legato 
dopo il d iodo r ive latore , a l la gr ig l ia de l la va l vo la f inale v ideo , 

P R O C E D I M E N T O DI T A R A T U R A . 

A ) Rego la re la pos iz ione del nuc leo de l secondar io del l 'u l t imo frasformalore 
M F - v i d e o (L8) al la f requenza di 44 m e g a c i c l i , per la mass ima ind icaz ione da parfe 
de l l 'osc i l loscopio o del vo l fmefro a va l vo la , 
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8) Rego la re al la stessa f requenza di 44 megac ic l i anche il secondar io de l 
pr imo trasformatore M F - v i d e o (L3 ) , per la mass ima ind icaz ione, 

C ) Rego la re il nucleo de l la t rappo la -aud io a 40 ,25 megac ic l i (portante audio) 
per la min ima ind icaz ione , 

D) Rego la re il nucleo del secondo trasformatore M F - v i d e o (L5 e L6) in modo 
da portare al giusto l ive l lo le f requenze verso la base de l la curva , ossia a 41 ,5 ed 
a 46 ,5 m e g a c i c l i , nonché per ottenere che la porfanfe-suono sia al 5 per cento 
c i rca , de l la curva . 

E) Rego la re il nucleo del pr imar io (L1 ) nel selettore per portare al giusto 
l ivel lo le f requenze più al fe , part ico larmente que l le di 4 3 , 44 e 45 megac ic l i , nonché 
per co l locare la por tante -v ideo (45,75) a metà del fratto d iscendente del la curva . 

F) Qua lo ra la curva risultasse troppo larga, d istanz iare le spire di L2 ; se 
risultasse t roppo stretta, avv ic inar le . 

G ) R ipete re futfe le operaz ion i per assicurarsi che le f requenze si trovino 
al giusto posto lungo la curva , ed abbiano il l ive l lo prescritto, 

La reiezione dei canali adiacenti. 

Il te lev isore che si trova a funz ionare in zona marg ina le , ossia lontano dal la 
s faz ione emittenfe T V su cui è accordato , può ven i r disturbato dai segnal i di altre 
emittenti TV , e ciò part ico larmente durante le ore di oscurità, adatte per la p r o p a 
gaz ione de l le onde T V a notevo le d istanza. L ' inconven iente del l ' inter ferenza de i 
canali adiacenti, è accentuato nei te lev isor i ad alto guadagno, con forte amp l i f i ca 
z ione de l segna le M F - v i d e o . V i e n e ovv iato con part icolar i c i rcuit i di assorbimento, 
adatti a togl iere i segna l i interferenti , tali cioè da determinare la re iez ione de i c a -
nali adiacenti. 

La re iez ione de i canal i ad iacent i è s imi le a l l 'at tenuazione de l la portante audio, 
con la d i f ferenza che i segnal i ad iacent i v e n g o n o el iminat i de l tutto, mentre la por 
tante audio v i e n e ridotta al 5 per cento. 

I circuiti di reiezione vengono posti a l l 'entrata de l l 'ampl i f icatore e M F - v i d e o . Può 
avven i re che il c i rcu i fo - t rappo la -aud io si trovi a l l 'usci ta de l la pr ima va l vo la anziché 
a l l 'entrata ; i c ircuit i di re iez ione sono posti s e m p r e al l 'entrata di tale va lvo la . 

O c c o r r e però notare che se l 'ampl i f icaz ione M F - v i d e o non è e levata , la r e i e 
z ione de i canal i ad iacent i si ott iene anche senza circuit i apposit i . È suff iciente che 
la curva di responso sia que l la adeguata . Nei te lev isor i di c lasse v i sono due c i r 
cuiti di re iez ione : 

a) circuito di re iez ione de l cana le ad iacen te v i deo , a f requenza alta; 

b) circuito di re iez ione de l cana le ad iacente audio, a f requenza bassa, 

Oss ia , le due f requenze da e l iminare ai due estremi de l la curva di responso 
de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . Di tali due f requenze , que l la che può disturbare di più 
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è l 'ad iacenfe audio. Per questa ragione, nei te lev isor i v i è genera lmente il circuito 
reieftore audio ad iacente , mentre solo in alcuni v i sono a m b e d u e i circuit i , 

La f requenza dei segnal i ad iacent i d i p e n d e dal la f requenza portante v ideo , 
e quindi da quel la de l l 'osc i l la tore . Essi possono essere presenti in quanto vengono 
convert i t i in med ia f requenza, 

Se la m e d i a f requenza v ideo del te lev isore è, ad esempio , quel la di 38 ,9 M c / s , 
i due segnal i ad iacent i r isultano: 

a) ad iacente v ideo a 40 ,4 M c / s , 

b) ad iacente audio a 31 ,9 M c / s . 

Qua lo ra il va lo re de l la M F - v i d e o portante sia di 45 ,75 , è suff iciente il circuito 
reieftore audio a 39 M c / s . 

La f ig . 7.17 illustra i due circuiti di re iez ione , olfre al c i rcu i to - t rappo la audio, 
al l 'entrata di un ampl i f icatore M F - v i d e o con portante v i d e o a 38 ,9 M c / s . 

CENTRO BANDA 
A 36,5 Me 

ASSORBIM. CANALI 
ADIACENTI 

Fig. 7.17. - Due circuiti d 'assorbimento all 'entrata del l 'ampli f icatore, 

Amplificatore MF-video a tre valvole. 

La f ig . 7.18 riporta lo schema di un ampl i f icatore a tre v a l v o l e , con f requenza 
portante v i d e o a 4 5 , 7 5 e portante aud io a 4 0 , 2 5 megac ic l i . De l le tre va l vo le , la 
prima è confrol lata dal C A G , c o m e genera lmente avv iene , 

T R A P P O L A - A U D I O . — Anz iché esse re co l locata al l 'entrata de l la pr ima va l vo la , 
è s istemata al l 'uscita de l la stessa. Cons is te de l solito circuito d 'assorb imento a c c o r 
dato a l la f requenza portante audio, ossia a 4 0 , 2 5 megac ic l i . 

124 





C A P I T O L O S E T T I M O 

C I R C U I T O R E I E T T O R E . — È col locato al l 'entrata de l la pr ima va l vo la . Cons iste 
del la bob ina L1 in paral le lo con un condensatore di 22 picofarad, È accordato al la 
f requenza de l la M F de l la portante suono de l cana le ad iacente , ossia a 39 megac ic l i , 
Non c'è il c i rcuito re ief fore per la portante v i d e o ad iacente , 

T R A S F O R M A T O R I M F - V I D E O . — Sono de l tipo bi f i lare, senza capacità fissa, 
con il pr imar io provvisto di nucleo rego lab i le e d il secondar io « car icato » con una 
resistenza di va lo re adeguato (8,2 - 10 - 12 chi loohm), 

S T R U M E N T I PER L ' A L L I N E A M E N T O : 

A ) generator i di segnal i a f requenza compresa tra 38 e 48 m e g a c i c l i ; 

8) vo l tmetro a va lvo la . 

P R O C E D U R A DI A L L I N E A M E N T O . — Anzitutto e l iminare il C A G , in quanto 
può fa lsare le operaz ion i di a l l ineamento. Per para l i zzar lo è suff ic iente co l legare 
a massa la p lacca de l d iodo C A G , Sostituire la tensione di control lo C A G , e l iminata, 
con la tensione di 2 volt , ottenuta da una batter ia , o da un partitore di tensione in 
paral le lo con una batter ia di 4,5 volt . Il partitore può a v e r e una resistenza r e g o l a 
bi le, in modo da ottenere i due volt. Il negat ivo v a co l legato al la l inea C A G , il 
positivo a massa . 

Il control lo di contrasto v a messo al min imo; v a inserito il selettore V H F ; la 
manopola de l se lettore V H F v a posta in posiz ione « cana le vuoto », 

Il generatore di segnali v a co l legato al la va l vo la convert i t r ice de l se le l fote 
V H F , con un conduttore isolato posto intorno al la v a l v o l a sfessa. L 'accopp iamento 
così ottenuto è suff ic iente. Il voltmetro a va /vo la v a co l legato tra la gr ig l ia confrol lo 
del la va l vo la f ina le v i d e o e massa. Il co l l egamento de i due strumenti r imane inva 
riato durante tutte le operaz ion i di taratura. 

La curva di responso è de l t ipo ad appunt imento, con va lo re di centrobanda 
di 43 ,5 megac ic l i , 

Rego la re il nuc leo de l secondar io e quindi que l lo de l pr imario del l 'u l t imo t ra 
sformatore M F per la massima ind icaz ione da parte de l vo l tmetro a v a l v o l a , al la 
f requenza cent ra le di 43 ,5 megac ic l i , cor r ispondente aN'appuntimenfo massimo de l la 
curva di responso, 

A l l i neando il secondar io , è opportuno smorzare il pr imario con una resistenza 
di 4 7 0 ohm in ser ie con un condensatore di 1 500 p icofarad . A l l i neando il pr imario, 
spostare lo smorzatore ai cap i de l secondar io . In tal modo si ev i ta di inf luenzare 
il c ircuito accopp ia to durante l 'a l l ineamento del l 'a l t ro. 

Rego la re quindi il nucleo de l trasformatore M F precedente , quel lo fra la s e 
conda e la terza va l vo la in modo da ottenere che la f requenza de l la portante -v ideo 
(a 45 ,75 M c / s ) abb ia un 'ampiezza pari al 50 per cento di que l la a 43 ,5 M c / s ( a p 
puntimento mass imo) , osservando l ' indice de l vo l tmetro a va lvo la . 

Rego la re il c i rcui to t rappola audio per la min ima ind icaz ione , a 40 ,25 M c / s , 
Rego lare il nuc leo de l secondo trasformatore M F , que l lo tra la pr ima e la 

seconda v a l v o l a , a l la f requenza di 42 ,25 M c / s , per la mass ima ind icaz ione de l V A V . 
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Regolare il circuito reietfore de l cana le ad iacente aud io per la min ima i n d i c a 
z ione, a 3 9 M c / s . 

Rego lare a l la f requenza di cenfro banda (43 ,5 M c / s ) il secondar io de l primo 
trasformatore M F , co l legando al l 'entrata de l la pr ima v a l v o l a , per la mass ima ind ica 
z ione del V A V , 

Amplificatore MF-video con valvole e transistor. 

In alcuni te lev isor i (G rund ing , Aufovox , e c c . ) al posto de l le v a l v o l e ad a m p l i 
f icaz ione f issa , a M F - v i d e o , v i sono de i transistor. Ne risulta una mig l iore stabilità 
di funz ionamento de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . A vo l fe i transistor sono due, alfre 
vol te sono uno solo. La f ig. 7.19 riporta lo s c h e m a de l l ' amp l i f i ca to re M F - v i d e o di 
una ser ie di te lev isor i Autovox . in questo esemp io , una sola v a l v o l a , la seconda , 
è sostituita con un transistor. Nei te levisor i G r u n d i n g , e d alfri di produz ione tedesca , 
a m b e d u e le v a l v o l e sono sostituite da transistor, 

Fig. 7.19. - Amplif icatore MF-video con valvole e t ransistor (Autovox) . 

Nel lo s c h e m a riportato il transistor è un NPN tipo B F 1 6 3 . Il te la io de l l ' amp l i f i 

catore è co l legato a l negat ivo. L 'emett i fore de l transistor è perciò co l legato al telaio, 

tramite una res istenza di 680 ohm. A l l a base de l transistor è app l icata una tensione 

che v a da 2,7 a 2,8 volt . È ottenuta con un partitore d i tensione costituito dal le 

res istenze di 3,3 e di 10 chi loohm. La tensione a l l 'emett i tore v a d a 2,1 a 2 volf. 

G l i stadi sono ad un solo circuito accordato , nel circuito di p l a c c a o di col lettore, 

ad a c c o p p i a m e n t o capacitat ivo , 

A l l 'ent rata v i è un compensatore da 10 a 45 pF. Consente di rego la re la curva 

di responso de l l 'ampl i f icatore , 
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b) il c i rcu i to - f rappola per la af tenuaz ione de l la portante suono, accordato 
a 33 ,4 M c / s , 

c) il circuito d 'assorbimento del cana le ad iacente alto, accordato al la f r e 
quenza di 40,4 M c / s , 

Mentre il c i rcu i to - f rappo la a 33,4 M c / s attenua il segna le a ta le f requenza , 

il c ircuito d 'assorbimento e l imina totalmente il segna le interferente a 40 ,4 M c / s . 

(Ne l l ' esempio fatto il pr imo transistor M F - v i d e o è ad ampl i f icaz ione f issa, m e n 

tre è control lata que l la de l secondo fransisfor). 

FILTRO MF A 36,5 Mc 

FILTRO MF A 
36,5 Me 

Fig. 7 .21. - Filtro MF, filtri per i canali adiacenti e trappola-audio. 

La f ig. 7.21 si r i fer isce ad un ampl i f icatore M F - v i d e o con due circuit i di assor 

b imento de i canal i ad iacent i . A l l a sua entrata v i sono fali due circuit i , uno per il cana le 

alto, e l'altro per il cana le basso, ossia a f requenza maggiore ed a f requenza minore. 

Il p r imo è accordato a 40,4 M c / s , il secondo a l la f requenza di 31 ,9 M c / s . Oss ia , al 

circuito d 'assorbimenfo a 40,4 M c / s di cui l 'esempio p recedente , è sfato aggiunto 

anche il circuito d 'assorb imento a 31 ,9 M c / s . 

A n c h e in questo esemp io la f requenza portante v i d e o è a 38 ,9 M c / s . 

Il circuito t rappola a 33 ,4 M c / s è inserito dopo il pr imo fransisfor ampl i f icatore 

M F - v i d e o . E ind ispensab i le che i circuit i di assorb imenfo de i canal i ad iacent i siano 

present i al l 'entrata e non al l 'usci ta de l pr imo fransisfor M F ; è i n v e c e ammiss ib i le che 

il c i rcu i fo - t rappo la suono possa trovarsi dopo di esso , nel suo circuito di col lettore , 

dato che la portante suono v a solo attenuata e non e l : minata , 
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T R E C I R C U I T I DI A S S O R B I M E N T O A L L ' E N T R A T A . 

La f ig. 7.22 il lustra un alfro esempio di sfadio d 'entrata d 'ampl i f icatore M F - v i d e o . 
In questo esemp io i c i rcuit i di assorbimento de i canal i ad iacent i sono tre, a l le s e 
guenti f requenze : 

a) 31,9 megac ic l i , 

b) 40,4 megac ic l i , 

c) 41,4 megac ic l i , 

SELETTORE VHF 

36,5 Mc/s 

AF179 
l'-AMPL. MF- VIDEO 

CIRCUITO 
TRAPPOLA 

AUDIO ASSORBIMENTO 
CANALI ADIACENTI 

Fig . 7.22. - Ingresso con tre filtri per i canali adiacent i . Segue fig. 7.23. 

Le due pr ime f requenze si r i fer iscono al la pos iz ione V H F , la terza al la pos i 
z ione UHF . 

Le f requenze re lat ive a l le due posiz ioni V H F e U H F de i canal i ad iacent i sono: 

a) nel la pos iz ione V H F : 

ad iacente v i d e o 31 ,9 M c / s 
ad iacente audio 40,4 M c / s 

b) nel la pos iz ione U H F : 

ad iacente v i d e o 30 ,9 M c / s 
ad iacente audio 41,4 M c / s . 

1 3 0 
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Quest i va lor i si r i fer iscono s e m p r e al la f requenza portante v ideo di 38,9 m e 
gac ic l i . Il cana le ad iacente v ideo U H F a 30 ,9 M c / s v i e n e genera lmente trascurato. 
In qua lche te lev iso re v i sono tutti e quattro i circuit i d 'assorbimento dei canal i 
ad iacent i . 

Ne l l ' esempio di f ig. 7.22 il c i rcu i to - t rappola audio, tarato al la f requenza por 
tante audio di 33 ,4 m e g a c i c l i , è inserito al l 'entrata de l l 'ampl i f icatore M F , ins ieme 
con i tre circuit i d 'assorbimento. Il quinto circuito, quel lo a 36 ,5 megac ic l i , è quel lo 
accordato a l la f requenza di cen f robanda , cost i tuisce il secondar io de l pr imo i r a -
sformatore M F , il pr imario de l qua le si t rova nel selettore V H F , 

Esempio di amplificatore MF-video a 4 transistor. 

La f ig . 7.23 riporta lo schema de l l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza v i d e o , 
del qua le la f igura p recedente ha riportato i c inque circuit i d 'entrata. È composto da 
quattro transistor; di essi , il pr imo è un A F 1 7 9 , mentre il secondo è un A F 1 8 1 ; gli 
altri due sono A F 1 79, 

Il secondo transistor è d iverso dagl i altri tre, essendo ad ampl i f icaz ione var iab i le , 
control lata dal C A G . Il C A G è soltanto indicato; esso è descritto in seguito. 

Essendo il secondo transistor control lato dal C A G , affinchè la var iaz ione de l la 
sua ampl i f icaz ione non abbia ad inf luenzare il funz ionamento de l fransistor p r e c e 
dente, il pr imo, l ' accopp iamento tra i due transistor è di tipo induttanza- capacità, 
senza circuito accordato . La bobina Le cost ituisce il car ico de l pr imo transistor, ed 
ha un capo co l legato al te la io . Poiché i quattro transistor sono tutti PNP, ed il 
te la io ( rame) de l l ' ampl i f icatore è al negat ivo de l la batter ia , essi hanno il col lettore 
co l legato al te la io , tramite il car ico . Il condensatore che consente i trasferimento 
del segna le M F - v i d e o dal pr imo al secondo transistor è di capacità e levata , di 1 
nanofarad. 

La base de l secondo transistor ha una tensione di po la r i zzaz ione ottenuta con 
un partitore di tens ione co l legato Ira la l inea a tensione posi t iva di 11 volt e il te la io . 
Cons iste d e l l e due res istenze da 1 000 e da 5 600 ohm. A l l a base è anche appl icata 
la tens ione negat iva del C A G , fornita dal transìstor C A G - M F , tipo A C 1 2 7 , indicato 
in basso, nel lo s c h e m a . Questo tramite una res istenza di 1 200 ohm. 

Lo sfesso fransistor A F 1 8 1 è anche neutral izzato, in modo da assicurarne la 
stabilità di funz ionamento . Ta le neutra l i zzaz ione de l la sua capacità inferelef f rodica 
è ottenuta con il condensatore di 3,3 p icofarad, ' anch 'esso co l legato al la sua base, 
nonché con a lcune spire de l l ' avvo lg imento pr imario . A n c h e la resistenza di 47 ohm 
ha ta le scopo. 

Tra il s e c o n d o ed il terzo transistor v i è il secondo trasformatore di med ia 
f requenza (il p r imo è situato parte nel selettore e parte nel circuito d 'entrata de l 
pr imo transistor) . I due suoi circuit i accordat i (pr imar io e secondar io ) sono costituiti 
da / / / / r i di banda sincroni ed accopp iat i con un condensatore di 3,9 p icofarad . C i a 
scuno di essi ha in para l le lo una res istenza di basso va lo re (di 2,2 e 1 chi loohm r i 
spet t ivamente) , per ottenere un notevo le appiatt imento de l la curva di responso, e 
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Fig. 7.23. - Amplif icatore MF-video con circuito C A G . L ' ingresso è quello di fig. 7.22. 
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quindi la possibilità di lasciar passare una banda di f requenze molto ampia . I due 
filtri di banda sono accordat i a l la stessa f requenza, quel la di cent robanda di 36,5 
megac ic l i . 

A i cap i de l secondo filtro di banda la capacità è fornita da un part itore capa-

cifaf ivo. Ha lo scopo di adattare l ' impedenza de l filtro di banda con il circuito di 
base de l terzo transistor, 

Nel circuito di col lettore de l secondo transistor vi è una resistenza regolab i le 
di 220 ohm. Poiché al va r ia re de l l ' ampl i f icaz ione de l transistor, va r ia la sua cor 
rente di col lettore , ai cap i di ta le resistenza si forma una tensione anch 'essa v a r i a 
bi le. Una parte di tale tensione v i e n e pre levata ed appl icata a l l 'en l rata de l C A G 
per i selettor i . Di tale C A G è detto in seguito, 

Il terzo transistor è ad ampl i f icaz ione f issa. A l l a sua base è perciò appl icata una 
tensione f issa, que l la ottenuta con il part itore formato da l le res istenze di 3,9 e di 
8,2 chi loohm. 

Il terzo trasformatore di m e d i a f requenza è uguale al secondo . È un po' meno 
car icato de l p recedente . C o n s e n t e una curva di responso più acuta. I suoi due 
filtri di banda sono anch 'ess i accordat i al la f requenza di 36 ,5 megac ic l i , 

Il quarto trasformatore M F è quel lo che si trova al l 'uscita de l l 'ampl i f icatore , ed 
il cui secondar io è co l legato al d iodo r ive latore . È s imi le ai p recedent i . Poss iede in 
più, a l l 'entrata, un filtro a 195 megac ic l i , per e l iminare le f requenze spurie. L ' a c c o p 
p iamento fra i suoi due filtri dì banda è induttivo, allo scopo di r idurre l ' i r radiazione 
de l le f requenze armoniche gene ra te dal d iodo r ivelatore. Inoltre, un secondo filtro, 
co l legato al circuito r ive latore ha lo scopo di attenuare quanto poss ib i le i residui 
di segna le M F - v i d e o e de l le sue armoniche. 

Il r ive latore è co l legato al transistor preampl i f icatore v i d e o A F 1 1 5 , 

Pannello a circuiti stampati. 

Un esempio di ampl i f icatore M F - v i d e o su pannel lo a circuit i stampati è quel lo 
di f ig. 7.24. Lo schema elettr ico è quel lo di f ig . 7.25. L 'ampl i f icatore funziona con due 
transistor, pur appar tenendo ad una ser ie di te lev isor i a g rande schermo, e perciò a 
v a l v o l e (Grund ing ) . 

La pr ima parte de l l 'ampl i f icatore , a sinistra, appart iene al la va l vo la a m p l i f i c a -
tr ice M F - v i d e o E F 1 8 3 . Essa p r o v v e d e a l l 'ampl i f icaz ione in iz ia le e d è control lata dal 
C A G . Lo schema di tale v a l v o l a , e de l C A G , è riportato da l la f ig . 8.14. 

La med ia f requenza v i d e o è a 38 ,9 M c / s . La pr ima parte c o m p r e n d e il s e c o n 
dario ( L1 ) de l pr imo trasformatore MF , nonché il c i rcu i to - t rappola audio, accordato 
al la f requenza portante audio di 33 ,4 M c / s . Il co l legamento con i selettor i di canal i 
a v v i e n e nel punto B. 

La seconda parte de l pannel lo c o m p r e n d e il circuito di p lacca de l l a va lvo la 
E F 1 8 3 , ossia l 'avvolg imento L3 e la resistenza R 3 1 1 . Quest 'u l t ima è co l legata al la 
l inea a 245 volt , e p r o v v e d e al la tensione di p lacca de l la va lvo la . 

Il segna le M F - v i d e o , ampl i f icato da l la v a l v o l a , v iene trasferito a l la base del 
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Fig. 7.24. - Amplificatore MF-video su pannello a circuiti stampati . Lo schema è quello di fig. 7.25. 
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primo transistor (TR4) . I tr iangoli indicano i punti di prova , durante la taratura d e l 
l 'ampl i f icatore. I numeri entro un cerchietto si r i fer iscono al la sequenza di a l l i nea 
mento dei circuiti M F - v i d e o . 

In questa seconda parte sono inseriti i due circuiti di assorb imento per i canali 
adiacent i , uno a 31,9 M c / s e l'altro a 40,4 M c / s . La lettera D indica i punti dì c o l l e -

34,9̂ -
3 6 , 4 

/ 39,9 

F ig . 7.26. - Curve di responso per la taratura, 
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gamento del pannel lo , verso l 'esterno. È indicata in basso, ins ieme al le a l t re m a i u 
sco le nel la f igura dei circuiti stampati . 

La terza parte de l l 'ampl i f icatore c o m p r e n d e il pr imo fransistor con i suoi 
c ircuit i . È un B F 1 7 3 , c o m e il secondo . La tensione di base è ottenuta con il partitore 
formato con le res istenze R314 e R315 . La l inea di a l imentaz ione e s c e dal pannel lo 
nel punto H. 

Il secondo trasformatore M F consiste dei due avvo lg iment i L8 pr imario, e d L7 
secondar io . L 'emittore del transistor è co l legato a massa, tramite la resistenza R 3 3 1 . 
Il segna le M F - v i d e o ampl i f icato passa a l la base del s e c o n d o transistor tramite il 
condensatore passante C 3 3 6 , 

A l l 'ent ra la de l secondo transistor (TR5) vi è un secondo partitore di tensione. 
Il col lettore è co l legato al pr imario de l terzo trasformatore M F - v i d e o L10. S e g u e il 
circuito de l r ive latore . 

S E Q U E N Z A DI A L L I N E A M E N T O . 

1) A l l i nea re il nuc leo di L10 a l la f requenza di 36,4 M c / s per la mass ima ind i 
caz ione d 'uscita. 

2 e 3 ) A l l i nea re L7 e L8 r ispett ivamente a l le f requenze di 33 ,9 e 38,9 M c / s , 
in modo che tali f r equenze si trovino ai due lati de l la curva di responso ( f ig . 7 .26) . 

4) A l l i nea re L3 a l la f requenza di cenf robanda , a 36,4 M c / s , per la mass ima 
uscita, 

5 e 6 ) A l l i n e a r e L4 e L6 r ispett ivamente a 40,4 e d a 31 ,9 M c / s , per l 'at te 
nuazione mass ima. 

7) A l l i nea re L1 a 36,4 M c / s per la mass ima uscita. 

8) A l l i nea re il c i rcu i to - t rappo la audio L2 a 33,4 M c / s , per l 'attenuazione al 
5 % d e l l ' a m p i e z z a mass ima de l la curva, 

Amplificatore MF-video per televisori a colori. 

I te lev isor i a color i r ich iedono ampl i f icatore M F - v i d e o con e levato numero 
di filtri d ' ingresso, per ev i ta re inter ferenze, e stadi d 'ampl i f icaz ione ad a l lo g u a 
dagno . In gene re sono provvist i di transistor a s i l ic io , di t ipo p lanare , un BF167 per 
il pr imo stadio control lato dal C A G , e due B F 1 7 3 per i due stadi success iv i , 

Lo schema di un ampl i f icatore di questo fipo è quel lo di f ig. 7.27. Lo schema 
è stato d iv iso in due parti . In alto sono indicati i circuiti d ' ingresso. Ques fa parte 
de l lo schema termina con i circuit i indicati con X e P. In basso sono riportati i t re 
stadi d 'ampl i f icaz ione . L'entrata è indicata con X e Y, e s ' intende congiunta con la 
parte super iore . 

Le lettere A e B a l l 'ent ra la indicano le prese al conduttore interno (A) e a l l a 
ca l za meta l l ica (B ) de l cavo schermato di co l legamento . Il condensatore fra B e 
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Fig. 7.27. - Amplificatore MF-video con transistor al s i l ic io , per televisori a co lor i . 
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massa, de l quale non è indicata la capacità, è proporz ionato in modo da avere una 
capac i tanza egua le a quel la de l cavo di co l legamento , 

IL C I R C U I T O D 'ENTRATA. 

Il c ircuito d 'entrata è formato da un filtro di banda a dopp io accordo . Una metà 
di tale fi ltro consiste de l la bobina L1 in ser ie con C I . È contenuta entro uno schermo. 
L'altra metà consiste di L4 e C 6 . È anch 'essa contenuta entro uno schermo, Le due 
metà del fi ltro di banda sono accopp ia te tramite il condensatore C 3 di 4,7 nanofarad, 

Le due bobine sono provv is te di nucleo rego lab i le . C iascuna de l l e due parti 
de l filtro è regolata al la f requenza di cenf robanda, di 37 M c / s , essendo la f requenza 
portante v i d e o di 38,9 M c / s , e quel la suono a 33,4 M c / s . 

IL F I L T R O M F - A U D I O . 

È co l legato all'estremità super iore de l la seconda metà del fi ltro di banda 
d'entrata. Consiste de l la bobina L5, in paral le lo con C 7 ed in ser ie con C 8 . Il fi lfro, 
tarato per un'uscita min ima a l la f requenza di 33,4 M c / s , è contenuto entro una pro 
pria custodia schermata . 

I F ILTRI PER I C A N A L I A D I A C E N T I , 

Per l 'assorbimento de l segna le de l l a portante suono del cana le ad iacente , a 
40,4 M c / s , v i è un filtro formato dal la bobina L6 e dai condensator i C 1 0 e C U . È 
col legato ad un circuito a ponte, costituito da R2 , C 9 e C 1 2 . 

Per il segna le a 41 ,4 M c / s è predisposto il f i l fro comprendente la bobina L2 
e il condensatore C 4 . Per il segna le a 31,9 M c / s p r o v v e d e il filtro formato da L3 e C 5 . 

La f ig . 7.28 indica la pos iz ione de i filtri e del filtro di banda d'entrata. Sono 
disposti quanto più possib i le v ic ino al transistor B F 1 6 7 per evitare la modulaz ione 
incrociata. 

G L I S T A D I A M P L I F I C A T O R I . 

Il pr imo transistor ( B F 1 6 7 ) ha la base co l legata al circuito C A G , nonché ad una 
resistenza var iab i le di 2 0 0 0 ohm, per rego lare la sua tens ione di po la r i zzaz ione e 
quindi anche l 'ampiezza de l l ' a z ione del C A G . 

E accopp ia to al secondo transistor mediante un secondo filtro di banda, c o m 
prendente L7 e L8. È accordato a 37 M c / s , 

Il secondo transistor è co l legato al terzo, mediante un altro filtro di banda 
simi le al p recedente , comprendente L9 e L10. 

Al l 'usc i ta d e l s e c o n d o BF173 v i è un altro filtro di banda, quel lo di r ive laz ione, 
È s imi le ai p recedent i , sa lvo l 'accopp iamento fra pr imario e secondar io tramite L12, 
per ass icurare l 'adeguata la rghezza de l la curva comp less i va di responso, 
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IL CONTROLLO AUTOMATICO DI SENSIBILITÀ 
DEL TELEVISORE 

N E C E S S I T A ' D E L C A G . — Il segnale TV captato dal l 'antenna non è costante, 
come sa rebbe necessar io ; subisce de l le e v a n e s c e n z e . Tutti i te lev isor i sono prov 
vist i di un s e m p l i c e d isposit ivo adatto per c o m p e n s a r e tali e v a n e s c e n z e , in modo 
da mantenere invariato il contrasto de l l ' immag ine sul v i d e e . Ta le disposit ivo è 
detto confro/ /o automatico di guadagno ( C A G ) . Esso corr isponde esattamente al 
contro/ lo automatico di volume ( C A V ) di cui sono provvist i gl i a p p a r e c c h i radio. 

Il termine guadagno (gain in inglese) ind ica l 'ampl i f icaz ione comp less i va otte 
nuta dal le v a l v o l e de l la sez ione vìdeo, precedent i il r ive latore v i deo , ossia quel le 
de l se /e t /o re di canali e de l l 'ampl i f icatore a media f r equenza -v ideo . Ta le amp l i f i ca 
z ione ha effetto, negl i apparecch i radio, sul vo lume sonoro, e sul contrasto dell'imma

gine nei te lev isor i . 

Non è nel l 'uso il termine control lo automat ico di contrasto; è invece nell 'uso 
anche quel lo di confrol lo aulomalico di sensibilità ( C A S ) . Le abbrev iaz ion i C A G e 
C A S sono equ iva lent i ; esse si r i fer iscono al lo stesso d isposit ivo di antievanescenza 

ossia anti fading. 
Lo scopo de l C A G è anche quel lo di attenuare, entro cert i l imiti , l ' ampiezza del 

segna le T V al l 'entrata, affinchè esso non determin i sovraccar ich i e distorsioni qualora 
fosse eccess ivo , 

P R I N C I P I O DEL C A G . — Il d isposit ivo C A G var ia l 'ampl i f icaz ione da parte 
de l la pr ima va l vo la de l selettore V H F nonché que l la da parte de l la pr ima, ed a 
vo l te anche de l la seconda v a l v o l a , de l l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza v ideo . Per 
poter compensare un 'eventua le e v a n e s c e n z a , l 'ampl i f icaz ione di que l le v a l v o l e v iene 
tenuta infer iore a que l la che pot rebbe essere . Le v a l v o l e contro l late dal C A G sono 
« f renate », Non appena interv iene un 'evanescenza , il « freno » d iminuisce, l 'ampl i 
f i caz ione aumenta e l ' evanescenza risulta compensata . Sul v i d e o , l ' immagine r imane 
inalterata. 

Il « f r e n o » è costituito da l la tensione negaliva di polarizzazione de l le va lvo le 
control late. Tutte le v a l v o l e ampl i f icatr ic i funz ionano con una data tensione di p o l a 
r i zzaz ione , anche que l le non control late. Essa è ind ispensabi le per far funz ionare le 
v a l v o l e in modo soddis facente . D ipende dal v a l o r e del la res istenza di catodo. 

Le v a l v o l e RF (de l se lettore) e M F (de l l ' ampl i f icatore ) control late dal C A G , 
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funzionano con fensione negat iva di po la r i zzaz ione var iab i le . La loro res istenza di 
gr ig l ia anziché essere co l legata a massa, è co l lega fa al la l inea C A G . La tensione è 
resa var iab i le in modo molto sempl ice , ossia p re levando una p icco la parfe del 
segna le v ideo , dal circuito de l la va lvo la f inale v ideo e l ivel landolo. Ne risulta una 
tensione negat iva continua, b e n e adatta per po lar izzare le va lvo le , ossia per c o n 
trol larne l 'ampl i f icazione. 

Infatti, se il segna le T V subisce una e v a n e s c e n z a , anche il segna le v ideo 
risulta egua lmente r idotto; se , invece , il segna le TV subisce un aumento , anche 
il s e g n a l e v i d e o aumenta. P re levando una p icco la parte del segna le v i d e o e l i v e l 
landolo, si ottiene una tensione negat iva che d iminu isce e aumenta esat famente con 
il segna le TV. Però, non appena il segna le T V diminuisce, d iminu isce la tensione 
negat iva de l C A G , e d iminu isce anche il « f reno ». Le va lvo le control late ampl i f icano 
di più, quanto occor re per compensare l ' evanescenza . Il guadagno non var ia . A v v i e 
ne la stessa cosa, in senso opposto, se il segna le T V subisce un aumento, 

" 1 RIVELATORE 

VALVOLE AMPLIFICATRICI A MEDIA 
FREQUENZA 

CIRCUITO CAO 

F ig . 8 . 1 . - Principio del controllo automatico di guadagno ( C A G ) . 

La f ig , 8.1 riporta un e s e m p i o prat ico di C A G . È indicato solo l 'ampl i f icatore 
M F - v i d e o , a due va lvo le . A m b e d u e sono control late dal C A G . Il c i rcuito C A G 
consiste un icamente in tre resistenze f isse (R2 , R3 e R4) e in un condensatore C I , 
La res istenza R2, di 300 ch i loohm, p re leva una p icco la parte de l s e g n a l e v ideo , 
Esso v i e n e l ivel lato da C 1 . Ne risulta una fens ione conf inua negat i va ; essa v iene 
app l icata al la gr ig l ia control lo de l le due v a l v o l e tramite le resistenze R3 e R4 di 
100 chi loohm ciascuna, 

Poiché il te lev isore si t rova a dover funz ionare in condiz ioni alquanto d ive rse 
a s e c o n d a de l la sua pos iz ione rispetto a l la trasmittente TV, è opportuno che la 
az ione de l C A G possa ven i r regolata . È ciò che si ott iene inserendo in circuito una 
resistenza var iab i le , c o m e ne l l ' esempio di f ig . 8 .2. Poiché però ta le res istenza v a 
r iab i le ha per effetto di rego la re l 'ampl i f icaz ione da parte de l le v a l v o l e M F - v i d e o , 
ossia il contrasto de l l ' immag ine , essa d iventa il confrol lo di contrasto de l te lev isore . 

O c c o r r e notare che circuit i C A G del t ipo indicato presentano un notevo le i ncon -
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ven iente . La modulaz ione v ideo è d iversa da quel la radio; a l le s c e n e ch iare c o r r i 
sponde un basso l ivel lo di modulaz ione , mentre a que l le oscure cor r isponde un l ive l lo 
alto. Il C A G segue la var iaz ione di luminosità de l l ' immagine , oltre che l 'ampiezza 
del segna le TV al l 'entrata, ciò che non d e v e avven i re . 

AMPLIFICATR1CI MF 
CONTROLLATE 

MF NON 
CONTROLLATA 

RIVELATORE 

F ig . 8.2. - Esemplo di controllo di contrasto Inserito nel circuito di controllo automatico 
di guadagno 

I due esemp i di C A G indicati erano usati nei primi te lev isor i . At tua lmente non 
sono più in uso. Sono stati riportati solo per ch iar i re il pr incip io di funz ionamento del 
C A G . Nei te lev isor i attuali è usato un tipo di C A G che si basa sullo stesso ident ico 
pr incipio , ma che uti l izza soltanto i segnali di sincionismo di riga. Ment re la m o d u l a 
z ione var ia con le s c e n e , i segnal i di s incronismo r imangono inalterati , e corr ispondono 
esattamente a l l ' a m p i e z z a de l segna le TV al l 'entrata, 

C A G C O N S E G N A L I DI S I N C R O N I S M O DI R I G A . — R ich iede una va l vo la in 
più, essendo necessar io e l iminare de l tutto la modulaz ione v ideo . È molto in uso 
una apposi ta v a l v o l a dopp ia , con una sez ione pentodo per l 'ampl i f icaz ione f inale 
v i deo , e d una sez ione triodo, per il C A G , È la E C L 8 4 o la P C L 8 4 . In prat ica, al la 
solita va lvo la ampl i f icat r ice f inale v i d e o è stato aggiunto un triodo, que l lo per il C A G . 

II p rob lema è di far funz ionare il tr iodo C A G solo in p resenza dei segnal i di 
s incronismo. La soluz ione più s e m p l i c e consiste nel far g iungere a l la p lacca del 
tr iodo C A G , gli impulsi posit ivi d i f ine r iga da l trasformatore di r iga e d EAT. Poiché 
i s incronismi de l segna le e gli impulsi di f ine r iga sono in esatta cor r i spondenza , 
questa soluz ione risulta de l tuffo sodd is facente . La va lvo la C A G funziona, in tal 
modo, solo nel b reve interval lo di f ine r iga . È però fac i le ottenere una tensione 
continua data l 'e levata f requenza de i s incronismi di r iga (15 625 al secondo) . 
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Il corvlrollo automat ico di guadagno di questo t ipo è detto K e y e d o anche 
G a f e d . È un C A G agganciato agli impulsi posit iv i di f ine r iga . Essi cost ituiscono la 
sua tensione di p l a c c a . 

Un esempio prat ico di C A G K e y e d è que l lo di f ig . 8 .3 . A l tr iodo C A G (una 
sez ione de l la P C L 8 4 ) sono appl icat i s imul taneamente : 

a) al catodo, il segna le v i d e o completo , modu laz ione e s incronismi ; 
b) a l la p l a c c a , gli impulsi posit ivi di f ine r iga. 

TRE AMPLIF. MEDIA FREO-VIDEO PCL8Ì 
E F m DUE EFWl FINALE 

CONTROLL FISSE VIDEO 

Fig. 8.3. - Principio di funzionamento del controllo automatico di guadagno dell 'amplificatore 
MF-video. 
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Durante il t racciamento di c iascuna r iga, quando v i è la sola modulaz ione , la 
va l vo la C A G ha la p lacca senza tensione anod ica , e quindi è para l i zzata , interdetta. 
Non appena è presente il segna le di s incronismo di f ine r iga, è anche presente la 
tensione posit iva del l ' impulso proveniente dal circuito d'i def less ione. La va lvo la 
C A G è in tale istante at t iva ; è percorsa da corrente, e dal la sua p lacca si ottiene 
una tensione negat iva , que l la per il control lo. Per il l i ve l lamento è suff iciente un 
condensatore di 82 pF. 

Ne l l ' esempio , v i sono due circuit i C A G : 

a) C A G per la med ia f requenza , 

b) C A G per i selettor i di cana le . 

I due circuit i C A G sono molto s imi l i . Q u e l l o che control la la pr ima de l le tre 
v a l v o l e ampl i f icatr ic i M F - v i d e o è provvisto di un circuito l ivel latore formato dal la 
resistenza R1 di 1 megaohm e dal condensatore C 1 di 0,47 microfarad. Dopo la r e s i 
stenza R 1 , la tensione è cont inua. È app l icata al la gr ig l ia control lo de l la pr ima v a l 
vo la tramite R2 e d R3. Il condensatore C 2 p r o v v e d e ad e l iminare eventual i transienti 
ad alta f requenza . 

La tensione di p lacca de l la va l vo la C A G , ossia gl i impulsi posit iv i di f ine 
r iga, è p re leva ta , tramite un condensatore di 68 pF, ce ramico a 2 000 vo l t - lavoro , 
dal trasformatore di r iga, e p rec isamente da un lato de l le bob ine di def less ione 
di r iga. 

EF183 EF18L PCL 84 , 7 n F 

Fig . 8.4. - Esemplo di C A G diviso. 
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E S E M P I O DI C A G K E Y E D . — La f ig. 8.4 il lustra schemat icamente un altro e s e m 
pio di C A G , simile al p recedente . La va l vo la C A G è sempre la sez ione tr iodo di una 
P C L 8 4 . G l i impulsi di fine r iga appl icat i a l la sua p lacca , di polarità posit iva, sono 
pre levat i da un apposito avvo lg imento de l trasformatore di r iga. Sono di 350 volt 
p icco. Il p re levamento è fatto con due condensator i , uno di 10 nF, in prossimità del 
trasformatore, ed uno di 4,7 nF in cor r ispondenza de l la p lacca del tr iodo C A G . Tutto 
il conduttore si t rova entro ca l za meta l l ica , co l legata a massa, per imped i re che gli 
impulsi di f ine r iga possano disturbare il funz ionamento di altri circuit i del te lev isore , 
Nel la maggior parte de i te lev isor i , gli impulsi posit iv i di f ine r iga sono pre levat i 
da un avvo lg imento de l trasformatore di r iga, c o m e in questo esempio . 

Il tr iodo C A G ha la gr ig l ia co l legata a massa, dato che il suo catodo è d i ret ta 
mente co l legato a quel lo de l la va l vo la f inale v i deo . È possib i le far g iungere il s e 
gnale v i d e o al la gr ig l ia anziché al catodo ; si ott iene in tal modo il vantagg io di far 
ampl i f icare il segna le stesso oltre che l iberar lo da l la modulaz ione v ideo . Ne risulta 
un C A G più ef f ic iente. Esso presenta però l ' inconveniente di r ich iedere un retti f icatore 
nel circuito C A G , per impedi re la possibilità che le gr ig l ie de l le v a l v o l e control late 
abb iano a d iven i re posit ive, e quindi danneggiars i . Il C A G con gr ig l ia a massa è meno 
eff ic iente, m a più sicuro e più economico . 

A n c h e in questo esemp io il c i rcuito C A G è d iv iso in due part i , questo po iché 
la v a l v o l a RF del selettore di canal i r ich iede una tensione di po la r i zzaz ione più 
p icco la e megl io l ivel lata. 

C A G C O N R E G O L A T O R E . — In alcuni te lev isor i una resistenza semif issa c o n 
sente di regolare , una volta tanto, la tensione C A G , questo po iché ta le tensione è 
necessar io s ia bassa se il te lev isore funz iona in zona marg ina le , con d e b o l e segnale 
TV, mentre d e v e essere alta se funz iona in prossimità di trasmittente TV . L 'at tenua
z ione de l segna le T V eccess i vo si può ottenere anche in altro modo . Il regolatore 
C A G è comunque spesso opportuno. 

La f ig . 8.5 riporta un e s e m p i o di C A G di questo tipo. È uti l izzato in una 
ser ie di te levisor i Br ion V e g a . È s imi le al p recedente . Sono control late le due pr ime 
va lvo le . Il regolatore consiste in una resistenza semif issa di 50 mi la ohm, l ineare, in 
ser ie con altra l imitatr ice f issa di 22 mi la ohm, 

A vo l te il regolatore C A G è usato per la messa a punto de l la tensione di p o l a 
r i zzaz ione de l la va l vo la R F del se lettore V H F , anziché de l le due pr ime v a l v o l e 
M F - v i d e o . Il risultato è prat icamente egua le . Un esemp io di C A G di questo tipo 
è quel lo di f ig . 8.6. 

Il regolatore è costituito da una resistenza semif issa di 5,6 m e g a o h m , co l legata 
da un lato a massa, e dal l 'a l tro lato ad una tensione posit iva, per ev i ta re che la t e n 
sione C A G abbia ad agi re anche in p resenza di segnal i TV troppo debo l i , tali da 
non dover subire a lcuna attenuazione. Q u e s t o disposit ivo è usato nel la ser ie dei t e l e 
visor i Te le funken con telai T446 e T447 . 

Un terzo esemp io di C A G con regolatore è que l lo di f ig. 8.7. La res istenza v a r i a 
b i le di 2,2 megaohm control la la tensione C A G appl icata al la v a l v o l a RF del sinto
n izzatore di canal i . A g i s c e da control lo di sensibilHà, in quanto determina l 'ampl i f i -
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caz ione in iz ia le de l segnale RF, e quindi que l la compless iva de l l ' in fera sez ione 
v ideo . È usato nei te levisor i C G E , S iemens ed altr i . 

C A G A M P L I F I C A T O . — La tensione C A G risulta ampl i f icata se il segna le v ideo 
v ien fatfo g iungere al la gr ig l ia del fr iodo de l la P C L 8 4 anziché al suo catodo. Il p r in -

Fig. 8.5. - Esempio di regolatore C A G , 
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TRE AMPLIF. MF - VIDEO 

DUE EF85 CONTROL EF80 P c t 8 i 

LATE DAL CAG FISSA FINALE VIDEO 

ALLE BOBINE DI 
DEFLESS. RIGA 

Fig . 8.7. - C A G e controllo di sensibilità. 
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PC 900 PCF 801 

AL CAF 

Fig . 8.8. - C A G e controllo di contrasto. 



C A P I T O L O O T T A V O 

cipio è sempre quel lo già indicato. Si tratta di un C A G K e y e d più sens ib i le e più 
pronto, l 'unico inconveniente de l qua le è di r ich iedere , c o m e già accennato , un 
diodo supp lementare per impedi re che la tensione C A G da negat iva possa d i v e 
nire posit iva, 

Un esempio di C A G di questo tipo è quel lo indicato da l la f ig . 8.8. Il segna le 
v ideo non è pre levato dal cafodo de l la v a l v o l a f inale v ideo , bensì dal suo circuifo 
di p l a c c a . Una parfe de l s e g n a l e direffo al c inescop io è pre levata , tramite un partitore 
formato da l le res istenze R1 e R2, ed appl icato al la gr ig l ia de l tr iodo C A G . 

A l la p lacca de l la sfessa va lvo la g iungono gli impulsi posit ivi di f ine r iga, 
c o m e al solito. 

Fìg. 8.9. - C A G dì una serie di televisori Phonola . 
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Data tale d isposiz ione, è poss ib i le ottenere un accurato regolatore CAG, v a 
riando la tensione di catodo de l tr iodo con una resistenza var iab i le , inserita in un 
altro part itore di tensione, co l legato tra una tensione posit iva di a l imentaz ione e la 
massa. Ne l l ' esempio di f igura esso consiste de l le res istenze R3, R4 e R5. In tal modo 
al control lo automatico di guadagno risulta aggiunto anche uno manuale . Il r e g o l a 
tore C A G risulta part ico larmente utile quando il te lev isore d e v e funz ionare con 
segnal i T V o troppo debol i o troppo forti. L 'ampl i f icaz ione del segna le di s incro 
nismo d ipende dal la tensione posit iva de l catodo. 

Tutta la restante parte c i rcu i ta le è molto sempl ice . L ' ind ispensabi le d iodo smor 
zatore è ottenuto in questo esemp io ut i l i zzando la gr ig l ia di soppress ione di un 
pentodo, il pr imo ampl i f icatore a med ia f requenza -aud io . Sino a tanto che la tensione 
C A G è negat iva , il « diodo » non conduce ; appena d iventa posit iva conduce e la 
smorza , e l iminandola . Le tre v a l v o l e control late dal C A G risultano in tal modo pro 
tette. (Si tratta di un esped iente per ev i ta re l ' impiego di un diodo) . 

S E C O N D O E S E M P I O DI C A G A M P L I F I C A T O . — La f ig . 8.9 riporta l 'esempio di 
un C A G del tipo K e y e d ampl i f icato , c o m e usato in una ser ie di te lev isor i Phonola. 
Il segna le v i deo , p re levato dal circuito d 'uscita de l ia f inale v ideo , g iunge a l la gr igl ia 
del tr iodo C A G . G l i impulsi posit iv i di f ine r iga forniscono la tensione anod ica . Nel 
circuito di catodo vi è il regolatore C A G , costituito da una res istenza va r iab i l e di 
50 ch i loohm, in ser ie con due f isse, in modo da formare un partitore di tensione, 
posto in para l le lo a l la presa a 210 volt de l l 'a l imentatore . Rego lando tale resistenza 
var iab i le , la tensione anod ica al catodo può passare da 27 a 50 volt. 

Il d iodo smorzatore è un B A 1 0 0 in ser ie con una resistenza di 220 chi loohm. 
È in tal modo assicurata la protez ione de l le va l vo le control late contro la tensione 
posit iva che il C A G può assumere in p resenza di segnal i molto debo l i . 

È control lata la pr ima v a l v o l a M F - v i d e o e la va lvo la R F del selettore di canal i . 

T E R Z O E S E M P I O DI C A G A M P L I F I C A T O . — È quel lo di f ig . 8 .10. Non di f fe 
r isce dal p recedente se non per alcuni va lo r i , e per l ' impiego de l la resistenza v a r i a 
b i le di catodo qua le control lo di contrasto. La rego laz ione v e r a e propr ia de l C A G è 
ottenuta con una res istenza semi f issa , di 100 chi loohm, in ser ie a l la p recedente . 

Il c ircuito C A G è div iso in due parti ben disfinte. Il d iodo smorzatore è sempre 
un B A 1 0 0 , con in ser ie una res istenza semif issa di messa a punto. 

Il C A G - s e l e t t o r i è provvisto di una refe d i /az ionafr /ce disposta per farlo fun 
z ionare solo in p resenza di segnal i T V non troppo debo l i , È formata dal partitore 
di tensione R1 e R2, nonché dal condensatore C1T La tensione anod ica è di 215 volt. 
È opportuno che la res istenza R1 sia formata da una resistenza f issa ed una semif issa, 
per poter p r o v v e d e r e a l la rego laz ione al l 'atto de l l ' insta l laz ione del te lev isore . 

C A G C O N 1 T R A N S I S T O R E 2 D I O D I . — Un transistor può sostituire v a n t a g 
g iosamente il t r iodo C A G . Il transistor adatto è il B C 1 1 5 , p lanare ep i tass ia le . C o n 
sente di mantenere costante il s e g n a l e v i d e o al var iare di quel lo a l l 'entrata. 

La d ispos iz ione c i rcu i ta le è que l la di f ig . 8 . 1 1 . Il segna le v i d e o è p re leva lo dal 
circuito di p l a c c a de l la f ina le P ( F ) L 2 0 0 ed appl icato a l la base de l transistor. G l i 
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Fig. 8.10. - C A G con rete di lazionatrice. 

Fig. 8 .11 . - C A G e controllo di contrasto. 
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impulsi di f ine r iga giungono al suo col lettore. La tensione C A G è presente ai capi 
del part itore R1 e d R2. 

L ' impiego de l transistor r ich iede la p resenza de l solito d iodo smorzatore . N e l 
l 'esempio fatto esso è D2 (un O A 8 5 ) . R ich iede però anche un secondo d iodo per e v i 
tare la conduz ione inversa da parte del transistor, durante gli interval l i tra gli impulsi 
di f ine r iga. 

Questo circuito r ich iede anche un terzo d iodo, non indicato in f igura, per ot te 
nere la tensione stabi l izzata di 12 volt per l 'emittore de l transistor. Questo terzo 
d iodo è uno zener , 

Il control /o di contrasto e il regolatore CAG sono inserit i a l l 'entrata de l t ransi 
stor. Ques to C A G è usato in una ser ie di te lev isor i Rex. 

C A G C O N D I O D O A L S I L I C I O . 

La tensione C A G per il confrol lo de l la pr ima va lvo la ampl i f icaf r ice M F - v i d e o 
può essere ottenuta con un solo d iodo, in un circuito c o m e quel lo di f ig . 8.12. Una 
p icco la parte del segna le v i d e o v i e n e rett i f icata dal d iodo, poi l ive l lata , e quindi 
app l icata a l la gr ig l ia confrol lo de l la pr ima va l vo la ampl i f ica f r ice M F - v i d e o . Il C A G 
è de l t ipo K e y e d , ossia agganc iato ai segnal i di r iga, provenient i dal trasformatore 
di r iga e d EAT. 

La p icco la tensione per il C A G è ottenuta con un partitore di tensione posto 
nel c i rcuito di catodo de l la va l vo la ampl i f ica f r ice v ideo , e costituito da l le due r e s i -

AMPLIF MF - VIDEO AMPL1F VIDEO 

ACCORDATO A 
CENTROBANDA 

PCF201 PCF200 PFL 200 

CAG | BA 100 
DIODO CAG I 

CI 
!20pF 

• _TL 

AL TRA SFORM DI RIGA 

Fig. 8.12. - C A G con diodo BA100 . 
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s lenze R1 e R2. La resistenza R1 è di 8,2 ohm, mentre la R2 è di 680 ohm. È in lai 
modo d isponib i le , tra le due resistenze, la necessar ia tensione, di segno negativo, 
Il d iodo al si l ic io B A 1 0 0 p r o v v e d e al la rett i f icaz ione di ta le tensione negat iva del 
segna le v ideo . La resistenza R3 di 1 megaohm è il car ico de l d iodo. La tensione 
rett i f icata è l ive l lata con il filtro costituito da l la res istenza R4 e dai condensator i 
C 2 e C 3 , e quindi app l icata a l la gr ig l ia de l la pr ima ampl i f icat r ice , t rascurando il 
circuito d 'assorbimento audio, inserito in circuito, 

A l l 'anodo de l d iodo C A G è appl icato un impulso posit ivo di c i rca 20 volt 
p i c c o - p i c c o , proveniente dal trasformatore di r iga, tramite il condensatore C 1 , 

In presenza di segnal i v i d e o di p icco la a m p i e z z a , il d iodo C A G non conduce, 
non ag isce , in quanto è polar izzato dagl i impulsi positivi di r iga . La va l vo la ampl i f i 
cat r ice M F - v i d e o non risulta in alcun modo « frenata ». L 'ampl i f icaz ione da parte 
de l le due v a l v o l e è molto e leva ta , que l la di c i rca 11 000 volt. Non a p p e n a il s e 
gnale v ideo supera un certo va lo re l imite, e d è necessar io imped i re un eccesso di 
ampl i f icaz ione , si forma una tensione negat iva più alta ai capi de l l a resistenza R2, 
tanto da superare la po la r i zzaz ione posit iva de l d iodo. In tal caso il d iodo conduce, 
e si forma una tensione C A G adeguata per « f renare » la pr ima va l vo la , ed imped i re 
che il segna le v i d e o risulti eccess ivo . 

Var iando il va lo re de l la res istenza R2 si ott iene una var iaz ione ne l la « f rena 
tura » de l la pr ima va l vo la . Si può rendere il C A G più o meno ef f ic iente, a seconda 
de l le c i rcostanze . Il va lo re indicato è quel lo med io normale. 

PRIMA AMPL 
MF - VIDEO 

CAG - SELETTORI 

AL TRASFORM. DI RIGA 

Fig. 8.13, - C A G con tre diodi, 

FINALE 
VIDEO 
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C A G - S E L E T T O R I A D I O D O . 

Per il C A G - s e l e t f o r i è uti l izzato un circuito part icolare, separato dal p r e c e 
dente. È indicato dal la t ig. 8 .13, Anz iché co l legare il C A G - s e l e i t o r i a quel lo per la 
m e d i a f requenza , c o m e in tutti gli esempi p recedent i , la tensione C A G per i s e l e t 
tori è pre levata da un capo de l la res istenza di car ico R1 de l la pr ima va lvo la a m p l i -
f icatr ice M F - v i d e o . Ta le tensione var ia in esatto rapporto con la tensione negat iva 
C A G , po iché ad ogni sua var iaz ione corr isponde una analoga var iaz ione de l l ' i n ten 
sità de l la corrente di p lacca de l la va l vo la , e quindi una var iaz ione di tensione 
ai cap i di R 1 . 

Le var iaz ioni di tensione ai cap i di R1 sono uti l izzate c o m e se fossero que l le del 
segna le v ideo . È quindi necessar io un secondo diodo C A G , indicato con D2. Ment re 
il pr imo è un B A 1 0 0 , il secondo è un O A 8 5 . A n c h e ad esso g iungono gl i impulsi 
posit iv i di fine r iga. È necessar io un secondo diodo (D3) in funzione di di laz ionatore, 
per impedi re che il C A G ag isca in p resenza di segnal i TV molto debol i , 

TRAPPOLA 
AUDIO 

*H3V *2WV 

AL TRAS FORM 01 RICA 

Fig. 8.14. - Disposiz ione circuitale di C A G a valvola e diodo. 

155 



C A P I T O L O O T T A V O 

C o n le p icco le var iaz ion i dell'infensità di corrente di p lacca de l la pr ima va lvo la 
M F - v i d e o non si r iusc i rebbe ad ottenere un C A G eff ic iente, senza l ' impiego di un 
var istore ( V D R ) co l legato in paral le lo a l la resistenza R I . 

C A G C O N V A L V O L A P F L 2 0 0 E U N D I O D O . — In molti mode l l i di fe lev isor i 
G rund ing , di produz ione tedesca , al posto de l le due v a l v o l e ampl i f icatr ic i M F - v i d e o 
a pendenza f issa, v i sono due transistor B F 1 7 9 , c o m e ne l l ' esempio di f ig. 8.14. 

La va lvo la PFL200 , a doppio pentodo, è ut i l izzata s ia per l 'ampl i f icaz ione del 
segna le v i d e o da inviare al c inescop io , s ia per il C A G . La p lacca di uno dei due 
pentodi , quel lo di potenza de l la f inale v i d e o è co l legata d i rettamente al la gr igl ia 
control lo del l 'a l t ro pentodo. 

La va l vo la M F - v i d e o control lata dal C A G è una E F 1 8 3 . Il circuito C A G è diviso 
in due part i , c o m e al solito. Una dì esse v a ai selettori . 

Controllo automatico di sensibilità a transistor. 

C A G - M F A D UN T R A N S I S T O R . 

La f ig . 8 .15 riporta lo schema de l lo stadio C A G - M F ad un transistor. La t e n 
sione « frenante » che esso fornisce è a p p l i c a l a al l 'entrata de l secondo transistor 
ampl i f icatore a MF , 

AC 179 

17 

AF181 
AMPL. MF 

CONTROLLATA 
DAL CAG 

AF179 AF115 

M 
OA90 
RIV 

BAI29 AC 127 
RETI IMP RIGA 

M 
CAG-MF 

AF115 
AMPL. AUDIO 

FINALE VIDEO 

IMPULSI RITORNO RIGA 

Fig. 8.15. - C A G in televisori a transistor, 
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Al suo co l le t lo re giungono gli impulsi di ritorno di r iga , dal trasformatore di 
r iga ad EAT. V e n g o n o rettificati con un diodo, un B A I 2 9 . Il transistor C A G - M F , un 
A C 1 2 7 , funz iona solo quando a l la sua base pervengono i segnal i di s incronismo, ed 
in proporz ione al la loro amp iezza . Affinchè non funzioni durante c iascuna r iga , con 
la modu laz ione v ideo , a l l 'emett i tore è app l icata una tensione adeguata , mantenuta 
costante da una resistenza VDR . Ta le V D R è utile, ma non indispensabi le . 

L 'ampl i f icaz ione costante, da conservare immutata al var iare del segna le TV, 
è determinata , al l 'af fo del la messa a punto de l te lev isore , mediante la rego laz ione 
de l la res istenza semif issa RV di 1 0 0 0 ohm, in para l le lo con un condensatore di 
330 pF . 

Se il s e g n a l e T V diminuisce, d iminu isce l 'ampiezza de i segnal i di s incronismo, 
d iminu isce la tens ione C A G ed aumenta l 'ampl i f icaz ione de l transistor M F control lato. 

C O N T R O L L O A U T O M A T I C O D E L L ' A M P L I F I C A Z I O N E DEI S E L E T T O R I . 

È opportuno affinchè l ' evanescenza v e n g a adeguatamente compensata , che 
venga var iata anche l 'ampl i f icaz ione dei fransisfor dei selettori d 'entrafa. È suf f i -

Al SELETTORI AC 130 
CAG-RF 

Fig. 8.16. - C A G con il t ransistor A C 1 3 0 . 

c ienfe un C A G di tipo semp l ice , senza impulsi . Ut i l i zza la var iaz ione di tensione che 
si ve r i f i ca ai cap i del circuito di col let tore del transistor M F confrol lato. Ha la ca ra t 
terist ica di funz ionare con un certo ritardo, solo per segnal i forti ; v ien detfo C A G 
ritardalo. 
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La f ig, 8.16 illustra un esempio . Nel circuito di co l let tore de l secondo fransisfor 
MF , quel lo control lato dal C A G - M F , la resistenza di car ico è var iab i le . A g i s c e come 
un parf i fore di tensione. Il suo cursore p re leva una cer fa corrente e la fa perven i re 
alla base del transistor C A G . È defto C A G - R F per dist inguerlo dal l 'a l tro, il C A G - M F , 
Ne l l ' esempio è uti l izzato un transistor part icolare, b e n e adatto a ta le scopo, un 
A C 1 3 0 . Non è ind ispensabi le ; può funz ionare anche con un transistor comune , nel 
qual caso è il co l let tore ad essere co l legato con i selef for i . 

La resistenza var iab i le consente di regolare l 'ampl i f icaz ione che d e v e r imanere 
costante. 

E S E M P I O DI C A G - M F E DI C A G - R F . 

Lo schema di f ig . 8.17 è semp l i f i ca fc ; indica il transistor M F control lato da! 
C A G , il c ircuito di r i ve laz ione v i d e o e il fransisfor p reampl i f icatore v i d e o ; riporta 
anche i circuit i de i due C A G . 

In questo e s e m p i o è il p r imo transistor M F ad essere control lato dal C A G . Il 
circuito C A G - M F è un po' d iverso , da quel lo del la f igura p recedente . La resistenza 
var iab i le per la messa a punfo è inserita nel circuito emit tore ; non v i è la VDR . Una 
bobineffa di 35 microhenry è inserita nei circuito di col lettore del fransisfor C A G - M F , 
con lo scopo di imped i re il disturbo da parfe di osci l laz ioni spurie. 

Il C A G rifardafo, per il control lo dei selettori , è s imi le al p recedente . È usafo 
un transistor B C 1 4 8 . La tensione C A G è ben l ivel lata con l 'elettrol it ico di 10 m ic ro 
farad e la resistenza di 100 ohm. 

S T A D I O C A G A T R E T R A N S I S T O R E D U E D IODI , 

È un po' d iverso dai p recedent i , in quanto la tensione C A G per i selettori è 
ottenuta dal lo stesso stadio C A G che control la il pr imo transistor M F , un BF167 
adatfo a ta le scopo . G l i alfri transistor M F sono due B F 1 7 3 , adatti per ampl i f icaz ione 
M F fissa (v. f ig . 8 .18) . 

Lo stadio C A G c o m p r e n d e tre transistor. Il pr imo, T S 1 , r i c e v e la corrente d a l 
l 'uscita de l r ive latore , e non dal circuito preampl i f icatore v ideo . L 'ampl i f icaz ione 
degl i impulsi di s incronismo è assicurata da questo pr imo transistor. La resistenza 
var iab i le per la rego laz ione de l l ' amp l i f i caz ione è inserita nel c i rcuito de l la sua ba^e. 

Il secondo transistor, T S 2 , funz iona da C A G ad impulsi , nel solito modo. A i la 
sua entrata pe rvengono gli impulsi di f ine r iga. Il d iodo D1 p r o v v e d e al la loro 
rett i f icazione. 

La tensione C A G per i selettor i è p re levata dal l 'usci ta dei d iodo D 1 . Il secondo 
diodo, D2, ha il solo scopo di imped i re che il condensatore C 1 , attraversato dagl i 
impulsi di r iga, non abb ia a scar icars i attraverso il transistor C A G , in assenza di s i n 
cronismi, ossia quando non conduce . È un d iodo di protezione, 

Il terzo fransisfor, T S 3 , amp l i f i ca la tensione C A G che d e v e confro l lare il pr imo 
transistor M F , compresa fra + 3 e + 8 volf, 
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IL C O N T R O L L O A U T O M A T I C O DI S E N S I B I L I T À D E L T E L E V I S O R E 

E S E M P I O DI C A G PER T E L E V I S O R I A C O L O R I . 

I c i rcuit i C A G possono var ia re notevo lmente , per cui c iascuna ser ie di t e l e v i 
sori a transistor ha il suo ci rcui to C A G . Il pr inc ip io genera le non var ia , ma i circuit i 
possono invece var iare notevolmente. 

Ne l l ' esempio di f ig . 8 .19 il transistor C A G ha la base co l legata d i rettamente al 
col lettore de l transistor f ina le v ideo . G l i impulsi di f ine r iga sono appl icat i al c o l 
lettore de l transistor C A G tramite il solito d iodo rett i f icatore D 1 . Il te la io è al n e g a -

SEGNALE 
VIDEO C Z > 

TENSIONE y. fi 
CAG < ' 

(Negativa) 

IMPULSI 
FINE RIGA 
(Positivi) 

CAG 

FINALE 
VIDEO 

DI 

H -

.1 
"T 

< 

_ L -

< 
f IMPULSI 

FINE RIGA 
i II > 
' Il ' 

i7nF 

Fig. 8-19. - Principio di funzionamento di C A G a transistor B C 1 6 7 A . 

tivo de l la batter ia , per cui l 'emitfore de l transistor C A G è co l legato a l te la io , tramite 
una res istenza di 8 2 0 ohm, in para l le lo con un elettrol i t ico di 25 microfarad . La t e n 
s ione a l la base è di 11,2 volt, que l la a l l 'emit tore è di 12 volt. 

La f ig . 8 .20 riporta lo schema comple to di questo circuito C A G . È uti l izzato 
nei te lev isor i di produz ione t e d e s c a Grund ing , t ipo P1200. 

Il transistor C A G indicato da l la f igura p recedente , è quel lo che forn isce la 
tensione per il confrol lo de l la med ia f requenza , ossia quel lo che rego la l ' ampl i f ica 
z ione de l pr imo transistor M F - v i d e o , un A F - 2 0 0 . Il c i rcui to C A G - M F è indicato in alto, 
in f igura . La tensione C A G è app l icata a l la base de l transistor A F - 2 0 0 . Un secondo 
circuito C A G , que l lo per i selettor i , ut i l izza le var iaz ion i di tensione che si p r o d u 
cono a l l 'emittore de l pr imo transistor M F . Tal i var iaz ion i g iungono, tramite una 
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resistenza di 12 ch i loohm, a l l 'emittore de l secondo transistor C A G , quel lo per i 
selettori , indicato in basso, E un transistor part icolare, t ipo B C 1 6 8 A . Dal suo co l le t -

AF200 AF173 AFI73 BF100 BCI67A 
VASO FINALE " G M r DI 

Fig. 8.20. - C A G per televisori a color i , 

tore v i e n e pre levata la tensione C A G per i selettori , L ' amp iezza di tale tensione è 
regolata, una volta tanto, con la resistenza semif issa di 50 ch i loohm, inserita nel 
circuito de l col lettore. 
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IL S E L E T T O R E VHF 

Selettori, bande e canali. 

Il te lev isore è provvisto di un selettore, posto al suo ingresso, con il qua le può 
veni r accordato sui canale te lev is ivo des iderato . 

Il se lettore ha anche l ' importante compito di r idurre la f requenza molto alta 
del segna le TV, in altra più bassa, megl io adatta per poter veni r ampl i f icata . È 
quanto a v v i e n e anche per gli apparecch i radio, con la d i f ferenza che in essi il 
selettore fa parte integrante de l l ' apparecch ia tu ra . Nei te lev isor i , il se lettore è s e p a 
rato; è un organo a parte, contenuto in custodia meta l l ica . Questo perchè può 
causare fac i lmente disturbi , sotto forma di inter ferenze, re i r radiando al l 'esterno 
parte de l segna le . 

Il selettore può essere singolo, adatto per la sintonia entro tutte le bande di 
r icez ione , oppure doppio , costituito da due selettor i , uno per le bande pr ima e 
terza , l'altro per le bande quarta e quinta. 

B A N D E T E L E V I S I V E . 

La pr ima e la terza banda sono V H F . L 'abbrev iaz ione V H F è internazionale. 
De r i va dal termine ing lese V e r y High F requenc ies ( f requenze molto alte) . 

La quarta e la quinta banda sono U H F . A n c h e il termine U H F è internazionale 
e de r i va da Ultra High Frequencies ( f requenze ultra alte) , 

Nel lo spettro compless ivo de l le onde radio, i segnal i V H F appar tengono al la 
gamma V H F , la qua le si es tende da 30 a 300 m e g a c i c l i , ossia da 10 metri ad 1 metro. 

La gamma UHF v a da 300 a 3 000 m e g a c i c l i , ossia da 1 metro ad 1 cent imetro. 

Le bande televisive sono de i tratti d e l l e due g a m m e . Esse comprendono un 
certo numero di canali, C iascun cana le è largo 7 megac ic l i , C iascuna trasmittente t e l e 
v i s i va occupa un cana le , 

B A N D E V E R Y H I G H F R E Q U E N C I E S (VHF ) . 

Vi sono d iec i canal i V H F , quel l i de l pr imo programma. Essi vanno da 52,5 m e 
gac ic l i a 230 m e g a c i c l i , e sono compres i in due bande, la pr ima e la terza . A tali 
due bande corr ispondono i seguent i cana l i : 
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1) canale A 

2) canale B 

3) canale r 

4) canale D 

5) canale E 

6) canale F 

7) canale G 

8) canale H 

9) canale H1 

10) canale H2 

da 52,5 a 59,5 M c / s 

da 61 a 68 M c / s 

da 81 a 88 M c / s 

da 174 a 181 M c / s 

da 182,5 a 189,5 M c / s 

da 191 a 196 M c / s 

da 200 a 207 M c / s 

da 209 a 216 M c / s 

da 216 a 223 M c / s 

da 223 a 230 M c / s 

I suddetti canal i appartengono a due bande : 

B A N D A PR IMA = Cana l i A , B e C , 

B A N D A T E R Z A = Cana l i D, E, F, G , H, H1 e H2. 

Un tempo es isteva anche la B A N D A S E C O N D A . Essa c o m p r e n d e v a un solo 
cana le , quel lo C . Attualmente, con l 'avvento de l la te lev is ione a color i , si è consta 
tato che il raggruppamento dei canal i V H F in due sole bande, la prima e la terza, 
non è raz ionale , per cui è in uso anche la seguente d ist inz ione: 

B A N D A P R I M A Cana l i A e B, 

B A N D A PRIMA A C a n a l e C, 

B A N D A T E R Z A Cana l i D, E, F, G , H, H1 e H2. 

Categorie di selettori. 

Sono in uso i seguenti tre termini : 

Se /ef fore , 

Sintonizzatore, 

Tuner. 

Essi sono equ iva lent i . Dei tre, i più in uso sono: selettore e tuner. Tuner è un 
termine internaz ionale , da usare al s ingolare e al plurale. Altri termini , poco usati, 
sono: gruppo sintonizzatore, convert i tore V H F / U H F e convert i tore -osc i l la tore TV . 

I selettori (tuner) si d iv idono in due grandi categor ie : 

a) selettori separati, ossia due selettor i , uno V H F e l'altro U H F , c iascuno 
nel la propr ia custodia meta l l ica , e riuniti mediante un cavo schermato; 

b) selettori integrati, ossia con i circuit i V H F e U H F riuniti in una sola c u 
stodia meta l l i ca , e funzionanti con gli stessi fransisfor, 

Un fempo erano in uso solfanto selettori separat i , uno per le bande V H F e 
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l 'altro per que l le UHF , Attua lmente sono in uso, per la maggior parte, selettori 
integrati . 

Dato il rapido svi luppo de l l 'e let t ron ica e de l la tecn ica dei te lev isor i , i selettori 
hanno subito importanti innovazioni , Si possono dist inguere in « generaz ion i ». 

Que l l i de l la pr ima generaz ione erano solo V H F , funzionavano con va l vo le . Il 
passaggio da un cana le al l 'altro e ra ottenuto con un commutatore g i revo le . A v e v a n o 
una bobina per ogni canale . 

Que l l i de l la seconda generaz ione erano due, uno per le bande V H F e l'altro 
per que l le U H F . Funz ionavano a va l vo le . Le bob ine erano commutabi l i , contenute 
entro un tamburo rotante, 

I tuner de l la terza generaz ione erano simi l i a quel l i de l la seconda , con la dif 
fe renza che il tuner U H F funz ionava con transistor anziché con va lvo le . L'altro tuner, 
quel lo V H F , funz ionava a va lvo le . 

La d i f ferenza essenz ia le fra i tuner de l le pr ime generaz ion i e quel l i attuali 
risulta ev idente dal la seguente dist inz ione: 

a) selettor i di canal i V H F , 

b) selettor i di bande V H F , 

Attualmente i selettori integrati sono tutti de l la seconda categor ia , ossia sono 
selettori di b a n d e V H F e non di cana l i . 

Anche i selettori integrafi si possono dist inguere in due « g e n e r a z i o n i » : 

a) selettor i integrafi con condensatore var iab i le multiplo; 

b) selettor i integrafi con sintonia e lett ronica (senza condensatore va r iab i le ) . 

L 'avvento de i selettori integrati con sintonia e lettronica è sfato determinato dai 
te lev isor i a color i . Per ess i , i tuner con condensatore var iab i le non sono bene adatti . 
Possono veni r usati ma con l 'ausil io di un apposito disposit ivo, quel lo di sintonia 
f ine automatica, 

La conversione di frequenza. 

I I se lettore p rovvede al la convers ione di f requenza del segna le TV captato 
da l l 'antenna. Affinchè il segna le T V possa far funz ionare il c inescop io , e far appar i re 
le immagin i sul suo schermo, d e v e venir for temente ampl i f icato. S a r e b b e però im 
possib i le , p rat icamente , ampl i f icar lo quanto necessar io , se la sua f requenza non 
ven isse abbassata . 

La f requenza de l segna le T V è, in m e d i a , di 200 megac ic l i , ne l le b a n d e V H F , 
ed è, in m e d i a , di 500 m e g a c i c l i , ne l le bande U H F . Per pr ima cosa è di f f ic i le a m p l i 
f icare segnal i a f requenze tanto a l fe . Poi, sa rebbero necessar i numerosi stadi d ' a m p l i 
f icaz ione , tutti con circuit i accordat i , con bob ine intercambiabi l i e d un ingombrante 
condensatore var iab i le . I te lev isor i r isu l terebbero di d imensioni molto maggior i , 
più compless i e più costosi, 

Ma l 'ampl i f icaz ione di f requenze tanto alfe sa rebbe impossib i le per una terza 
ragione. A l l a f ine de l l ' ampl i f icaz ione , il segna le T V r isul terebbe molto forte. S e una 
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sua min imiss ima parte ven isse retrocessa, ossia captata dai circuiti d ' ingresso, si 
fo rmerebbe una reaz ione ; essa b loccherebbe il funz ionamento de l te lev isore . 

È quindi ind ispensabi le ampl i f icare il segna le TV a f requenza più bassa, ad 
es. a 45 ,75 megac ic l i . A tale f requenza lo si può ampl i f icare bene . Inoltre se una 
p icco la parte de l segna le for temente ampl i f icato a 4 5 , 7 5 megac ic l i si r ipresenta 
al l 'entrata, può veni r e l iminato con tutta facilità, essendo i circuit i d 'entrata accordati 
a f requenza molto più alta, que l la indicata c o m e med ia (200 M c / s per le bande V H F 
e 500 M c / s per le bande U H F ) . 

Questo ind ispensabi le abbassamento di f requenza di tutti i segnal i T V caplab i l i 
è ottenuto con la convers ione di f requenza. A d essa p r o v v e d o n o i selettori . 

Qua lunque sia la f requenza de l segna le TV de l le bande pr ima e terza , ossia 
V H F , essa v i e n e convert i fa in una f requenza più bassa, f issa e costante, detta media 
f requenza, oppure f requenza intermedia , Nel lo sfesso modo, qualunque sia la f re 
quenza de l segna le TV de l le bande U H F , esso v i e n e convert i to nel lo sfèsso modo, 
ossia la sua f requenza v i e n e abbassata a quel la f issa e costante a l la qua le è accordato 

l 'ampl i f icatore. Non vi sono due m e d i e f requenze , una per i segnal i V H F e d una per 
i segnal i U H F . V i è una sola m e d i a f requenza per a m b e d u e . D iversamente sarebbero 
necessar i due ampl i f icator i a med ia f requenza, 

La med ia f requenza non è di 45 ,75 M c / s in tuffi i te lev isor i . In alcuni è di 
45,90 M c / s . In altri è di 38,90 M c / s . 

P R I N C I P I O D E L L A C O N V E R S I O N E . 

L 'abbassamento de l la f requenza de l segnale TV si ott iene in modo piuttosfo 
sempl ice . A d esso p r o v v e d e lo stadio convert i tore di f requenza de l selettore. Tale 
stadio consiste di due par l i : 

a) il mixer o miscelatore , 

b) l 'osci l latore locale . 

A l mixer , i! qua le può essere una va lvo la o un transistor, g iunge il segnale TV 
ampl i f icato. A d esso g iunge pure un secondo segna le , generato dal l 'osci l latore , 
anch'esso costituito da una v a l v o l a o da un transistor. 

Il m ixer ha un'enfrafa ed un'uscita, A l l 'entrata g iungono i due segnal i , dal la 
uscita il segna le T V a f requenza più bassa, ossia a med ia f requenza . 

Questo a v v i e n e per il f enomeno f is ico dei batt imenti , va l ido anche per i suoni, 
Per effetto di tale fenomeno sovrapponendo due segna / i di f requenza diversa si 

ottiene un ferzo segnate, la cui frequenza corrisponde alla differenza tra quelle dei 

due segnali sovrapposti. 

Si supponga che il segna le TV in arr ivo sia quel lo de l cana le G , a 201 ,25 m e g a 
c ic l i , e che l 'ampl i f icatore s ia tarato al la f requenza di 4 5 , 7 5 megac ic l i . O c c o r r e a b 
bassare la f requenza d a 201 ,25 a 45 ,75 megac ic l i . Per far ciò è suff iciente che 
l 'osci l latore gener i un segna le a : 

201 ,25 + 45 ,75 = 247,00 megac ic l i , 

e che lo facc ia perven i re a l l 'entrata de l mixer. 
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In tal caso g iungono contemporaneamente due segnal i a l l 'entrata de l mixer, 
uno a 247 m e g a c i c l i , e l'altro a 201 ,25 m e g a c i c l i . Quest 'u l t imo v i e n e abbassato 
a l la f requenza di 

247 — 201 ,25 = 4 5 , 7 5 megac ic l i . 

La sovrappos iz ione de i due segnal i a f requenza d iversa p roduce anche altri 
segna l i , ma essi risultano esclus i , essendo l 'uscita de i mixer accordata a 4 5 , 7 5 M c / s . 

In realtà, al mixer g iungono due segnal i T V , po iché v i è quel lo d ' immagine e 
quel lo de l suono. A l l 'usc i ta de l mixer v i sono due segnal i a m e d i a f requenza , il 
segna le M F - v i d e o a 45 ,75 megac ic l i , e d il segna le M F - a u d i o a 40 ,25 megac ic l i . 
L 'ampl i f icatore p r o v v e d e però a e l e v a r e il segna le M F - v i d e o , da r ive la re e da m a n 
dare al c inescop io . Il segna le M F - a u d i o passa anch 'esso , ma poi , a l l 'usci ta v i e n e a m 
pl i f icato dal propr io ampl i f icatore , 

S C H E M I A B L O C C H I . 

La f ig. 9.1 riporta lo schema a blocchi di un selettore V H F a va l vo le . Le v a l 
vo le sono due. Una p r o v v e d e a l la ampl i f icaz ione de i segnal i TV captat i da l l 'antenna. 

' ANI VHF 
FREQUENZA 

SEGNALE TV 
FREQUENZA 

OSCILLA TORE 

PC 900 
AMPLIFICATORE 

l/2 PCFBOI 

MIXER 

t 

1/2 PCFBOI 
OSCILLATRICE 

MEDIA FREQUENZA 

Fig. 9 . 1 . - La funzione delle valvole nel selettore V H F . 

É una va l vo la s p e c i a l e adatta per l 'ampl i f icaz ione di segnal i a f requenze e leva t i ss i 
me : un triodo P C 9 0 0 . 

L'altra va l vo la è dopp ia . Essa p r o v v e d e al la convers ione di f requenza . È anche 
essa una va l vo la s p e c i a l e , adatta per selettor i : un t r iodo -pentodo P C F 8 0 1 , 

ANT. VHF FREQUENZA 
SEGNALE TV 

AF239 
AMPLIFICA TORE 

FREQUENZA 
OSCILLA TORE 

MEDIA 
FREQUENZA 

Fig. 9.2. - L a funzione dei transistor nel selettore U H F , 
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Il tr iodo appart iene allo stadio osc i l la tore ; il pentodo allo stadio mixer, 
A l l a gr ig l ia de l pentodo giungono i segnal i TV ampli f icat i e quel l i generat i 

dal l 'osci l latore . Dal la sua p lacca si r icava il segna le TV a med ia f requenza. 

In f ig, 9.2 è indicato un selettore U H F , con uno schema a b locchi . Funz iona con 
due soli transistor; sono anch 'ess i transistor part icolar i adatti per selettori U H F . Sono 
due sol i , po iché mentre il pr imo, un A F 2 3 9 , amp l i f i ca i segnal i TV , il secondo , un 
A F 1 3 9 , p r o v v e d e a l la dup l ice funzione di mixer e di osci l latore. Dal suo col lettore 
esce il segna le T V a m e d i a f requenza. 

ANI VHF 

Q) 
AF239 

AMPLIFICA TORE 

Q) 
AF239 

AMPLIFICA TORE 

Q) 
AF239 

AMPLIFICA TORE 

PC 900 

INATTIVA 

l/2 PCF801 
AMPLIFICA TRICE MF 

4 
MEDIA FREQUENZA 

AMPLIFICATA 

Fig. 9.3. - Collegamento del selettore U H F con quello V H F . 

C o m e mostra la fig. 9.3 tale segna le a m e d i a f requenza passa nel se let tore V H F , 
e v i e n e ampl i f icato dal pentodo de l la va l vo la P C F 8 0 1 . È opportuno, essendo i 
segnal i U H F più debo l i di quel l i V H F , 

Lo stadio oscillatore del tuner VHF. 

Provvede a genera re la tensione osci l lante da inviare al l 'entrata de l mixer , per 
ottenere l 'abbassamento de l la f requenza de l segna le T V in arr ivo, ossia per con 
vert ir lo a med ia f requenza . C o m p r e n d e una va l vo la o un transistor, 

Un esempio di s e m p l i c e stadio osci l latore V H F è quel lo di f ig . 9.4. La va lvo la 
è il tr iodo di un t r iodo -penfodo. Il pentodo è usato da mixer, 

Il tr iodo osc i l la , generando la tensione osci l lante, po iché la sua p l a c c a è c o l l e 
gata al la gr ig l ia , tramite il circuito accordato formato da l la bobina L5 (una de l le bobine 
intercambiabi l i con il cana le ) e dal condensatore fisso C 7 . Il c i rcuito è di tipo 
Colpitts, 

Il condensatore C 6 è necessar io per poter co l legare a massa la res istenza di 
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» + 
Fig . 9,4. - Stadio oscil latore del convertitore di frequenza, con il condensatore 

variabile di sintonia fine, nel circuito di grigl ia. 

BOBINA OSCILL, 
L1 

Fig . 9.5. - Lo stadio d'osci l latore. 
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gr ig l ia R5 . La res istenza R6 consente di app l icare la tensione posit iva al la p lacca 
del tr iodo. 

La f requenza de l la tensione osci l lante d ipende dal circuito accordato . C a m 
biando la bobina, contenuta nel tamburo rotativo, camb ia anche la f requenza . Ta le 
f requenza è super iore a quel la de l segna le in arr ivo. È di tanto super iore quanto 
la m e d i a f requenza , oss ia : 

F requenza osci l latore — Frequenza segna le T V = M e d i a f requenza, 

S I N T O N I A FINE. 

È la f requenza de l la tensione d 'osci l latore che determina in modo preva lente 
la sintonia de l selettore. Negl i apparecch i radio vi è un condensatore var iab i le a due 
sez ioni . Esso è comandato da l la manopo la di sinfonia. Nei tuner non c'è. C'è invece 
un condensatore s ingolo, di p icco la capacità, per ottenere la corretta sintonia. È 
detto condensatore di sinfonia fine. Appar t iene al circuito d 'osci l latore. 

In f igura il condensatore di sintonia f ine è co l legato fra la gr ig l ia e la massa. 
La f ig . 9.5 il lustra un altro esemp io di sintonia f ine. A l posto de l condensatore 

var iab i le v i è una bobina (L2) con nucleo rego lab i le , in ser ie con un condensatore 
di 820 p icofarad . 

Lo stadio convertitore del tuner VHF. 

Il t r iodo osc i l la tore fa parte de l la stessa va lvo la che cont iene anche il pentodo 
mixer. In f ig . 9.6 tale va l vo la dopp ia , detta conver f i / r ice , è una P C F 8 0 1 . 

La va lvo la p r o v v e d e a l la convers ione di f requenza d e l segna le TV, ampl i f icato 
dal la va lvo la p recedente , po iché esso g iunge a l la sua entrata, la pr ima gr ig l ia , 
ins ieme con il segna le generato dal lo stadio osci l latore. 

Il passaggio di tale segna le dal tr iodo osci l latore al pentodo mixer avv iene 
dal la bob ina L2 a l la bob ina L 1 , contenute nel tamburo rotativo di c a m b i o cana le . 

Per effetto de l la sovrappos iz ione de i due segnal i , un terzo segna le si forma nel 
circuito di p l a c c a de l pentodo. È il segna le T V a f requenza abbassata , ossia a 
media frequenza. Da l la p lacca de l pentodo il segna le a m e d i a f requenza (segnale 
M F - v i d e o ) e s c e dal tuner e v a al l 'entrata de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . 

U S C I T A M F D E L T U N E R . 

È molto importante che dal tuner esca il solo segna le a m e d i a f requenza e non 
esca , con esso, anche la tensione osci l lante generata da l lo stadio. Ta le tensione, 
giunta al l 'entrata de l pentodo, è stata ampl i f icata e si t rova a l la sua uscita, nel c i r 
cuito di p l a c c a , ins ieme al segna le a med ia f requenza . S e r iesce ad uscire può dar 
fluogo a gravi inconvenient i . Può persino g iungere a l l 'antenna, di f fondersi nel lo s p a 
z i o circostante e disturbare gli altri te lev isor i ne l le v ic inanze . 

La bobina L4 è accordata sul la m e d i a f requenza , per cui costituisce un ostacolo 
n o t e v o l e al passaggio de l la tensione osci l lante , la cui f requenza è molto super iore , 
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Una parte di ta le f requenza r iesce a passare af fraverso la capacità distribuifa 
nel la bob ina , per cui , a lmeno in p icco la parfe è inev i tab i lmente presente al l 'uscita . 

Affinchè non abbia a irradiarsi , il co l l egamenfo fra l 'uscifa de l funer e la 
enfrafa de l l 'ampl i f ica fore M F - v i d e o è in cavo schermato. La ca l za metal l ica esterna 
del cavo è accura famenfe saldata a massa. O l f re a ciò, ai l 'uscita v i è un c o n d e n s a 
tore co l legato a massa. Ne l l ' esempio di f igura è di 39 pF. 

Al l 'entrata de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o v i è poi un alfro circuito accordato a 
media f requenza , s imi le a quel lo presente al l 'uscita dei funer. Esso si oppone alla 
enlrafa di eventua l i f racce de l segna le d 'osci l latore, 

Li L2 

AL SELETTORE UHF 180 V 

Fig . 9 . 6 . - Lo stadio convertitore del selettore V H F . 

Il condensatore di 1 500 p F p r o v v e d e a l l ' accopp iamen fo dei due circuit i a c c o r 
dati a M F . Essi formano il pr imo filfro di banda de l l ' ampl i f icatore M F - v i d e o . 

In f igura il c i rcuito d 'usci fa M F è sempl i f icato . In prat ica è opportuna la p re 
senza di una s e c o n d a bobina d'arresto e di un alfro condensatore di fuga. 

E N T R A T A M F D A L S E L E T T O R E UHF , 

In pos iz ione U H F , de l le due va lvo le de l selettore V H F indicato, funziona solo 
mefà de l la P C F 8 0 1 , ossia il pentodo. Esso p r o v v e d e ad ampl i f icare il segna le M F 
proven iente da l l 'usc i ta del l 'a l t ro tuner, quel lo U H F . 

A n c h e in quesfo caso v i sono due circuit i accordat i al va lo re de l la media 
f requenza , uno de i quali è nel selettore V H F . È costituito da l la bobina L3 , con 
nucleo d 'of fone rego lab i le , da l la resistenza di 180 ohm nonché dal condensatore 
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di 22 pF. Quest 'u l t imo p r o v v e d e a l l ' accopp iamento dei due circuiti M F , l'altro dei 
quali è nel selettore U H F . È necessar io il co l legamento in cavo schermato per evitare 
l ' i r radiazione de l la tensione osci l lante generata dal tuner UHF . 

Commutazione VHF-UHF. 

Q u a n d o il te lev isore d ispone di due selettori separat i , uno per la I e la III 
banda ( V H F ) e d uno per la IV e V banda ( U H F ) è provvisto di un commutatore 
V H F - U H F , come schemat icamente indicato da l la f ig. 9.7. 

SELETTORE VHF 

\OSC. 
ALL'AMPLIF. 
MF-VIDEO 

— • • 

AL CAG 

UHF UHF 

SELETTORE UHF 

T1 
AMPL. 

T2 
CONV 

USCITA 
MF-UHF 

VHF\ VHF 

Fig. 9.7. - Collegamento dei selettori V H F e UHF, 

L'uscita de l se lettore U H F è costantemente co l legata , mediante cavetto scher 
mato, ad una de l le due entrate de l selettore V H F , quel la diretta a l l ' ingresso del 
pentodo mescolatore . Il cavetto schermato è ind ispensabi le per ev i tare che il segnale 
M F - U H F possa irradiarsi e ragg iungere i co l legament i d 'antenna de i selettor i , dato 
che in tal caso v e r r e b b e u l ter iormente ampl i f icato , determinando l 'osci l laz ione d e l 
l ' intera apparecchiatura , 

In pos iz ione V H F , il se let tore U H F è escluso. È quindi necessar io che non fun 
z ioni . A ta le scopo v i e n e tolta la tensione di a l imentaz ione . In pos iz ione U H F , è 
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necessar io che solo il pentodo del selettore V H F sia in funzione; in ta le posiz ione 
è tolta la tensione anod ica al la va l vo la ampl i f icat r ice RF e d al triodo osci l latore, 

Infine, in posiz ione U H F , il pentodo che p r o v v e d e al la pr ima ampl i f icaz ione a 
med ia f requenza , d e v e poter ven i r control lato dal la tensione C A G . Esso è perciò 
co l legato a tale tensione, c o m e indicato in f igura. In posiz ione V H F non r i c e v e la 
tensione C A G . Essa è costantemente app l icata al la pr ima va lvo la . 

In prat ica, il commutatore indicato è ottenuto con una str iscia di contatti. 

I l trasformatore d'entrata. 

La d iscesa d 'antenna può essere di tipo bi lanciato oppure sbilanciato. Anche 
l 'entrata del selettore può essere b i lanc iata o sbi lanciata . 

La d iscesa d 'antenna è b i lanc iata quando i d u e conduttori sono co l legat i a l le 
due metà del l 'antenna, al centro del d ipolo , e nessuna de l le due è co l legata a 
massa. C iascuno dei due conduttori ha la stessa importanza; sono a m b e d u e « cald i »; 
possono veni r invertiti . 

La d iscesa è, invece , sb i lanciata se uno de i due conduttori è a massa , c o m e 
a v v i e n e quando è uti l izzato il c a v o schermato. Solo il conduttore interno trasmette 
il segna le a l l 'entrata de l se let tore ; solo esso è « ca ldo ». L'altro, essendo a massa, 
è « f reddo », 

Fig . 9.8. - Possibi l i circuiti d'entrata. 
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L'entrata del selettore è normalmente sb i lanc iata , in quanto da un lato va al la 
gr igl ia control lo de l la va lvo la ampl i f icatr ice, e dal l 'altro va a massa. Sa rebbe b i l an 
ciata se al posto di una va lvo la v e ne fossero due disposte in controfase, C iascun 
conduttore de l la d iscesa r isu l terebbe co l legato ad una gr ig l ia , ossia ad un punto 
caldo. In prat ica , al posto di una seconda va l vo la risulta molto più sempl ice e pratico 
usare un trasformatore d 'entrata, con due primari co l legat i ins ieme, e quindi a mas 
sa, c o m e in 8 di f ig . 9.8. 

< ) 

NON IN CAVO 
COASSIALE 

Fig . 9.9. - Circuito d'entrata di selettore per televisori portatili. 

La f ig . 9.9 illustra schemat icamente l 'entrata del selettore V H F di alcuni te levisor i 
portatil i ( C G E , S i e m e n s , e c c . ) . Il co l legamento con la d iscesa d 'antenna, in piattina 
bi f i lare, è ottenuto mediante un trasformatore d'eniraia. Esso ha l 'avvo lg imento p r i 
mario doppio , con il centro co l legato a massa . In tal modo a m b e d u e i conduttori 
de l la d i scesa convog l iano il segna le TV al l 'entrata del selettore . Il trasformatore è 
molto sempl ice , data la f requenza molto e levata de i segna l i . 

Segue la ser ie de l le bob ine intercambiabi l i , una per c iascun canale , 

L'adattatore balun. 

I selettor i provvist i di ingresso b i lanciato , ossia di un trasformatore posto tra la 
d iscesa d 'antenna e l 'entrata de l la pr ima va lvo la , vanno co l legat i ad una discesa 
b i lanciata , ma non ad una d iscesa sbi lanciata. I te lev isor i più sempl ic i ed economic i , 
c o m e ad es . i portati l i , r iso lvono il p rob lema del co l legamento d 'antenna con un 
sempl ice trasformatore d 'entrata, costituito da due avvo lg iment i , uno dei qual i prov 
visto di presa al centro . I te lev isor i a grande schermo, e quel l i a co lor i , sono prov 
visti di un apposito adattatore. Esso consente il co l legamento di d iscesa sbi lanciata, 
in cavo schermato. Possono venir anche co l legat i a d iscesa b i lanciata , in piattina 
bi f i lare. 

V i e n e denominato adattatore bilanciaìo-sbilancìato, o s e m p l i c e m e n t e balun (dai 
due termini inglesi balanced e unbalanced). V i e n e anche detto adattatore o ira-

slormatore d'impedenza, 
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Esso consiste di due avvolg iment i bi f i lar i , su nucleo fer romagnet ico adatto, 
c iascuno dei qual i equ iva le e let t r icamente a l la d iscesa d 'antenna, anche essa cos t i 
tuita da due conduttori . È indicato in C ) di f ig . 9.8, 

I condensatori di isolamento. 

Poiché il te la io metal l ico dei te lev isor i è co l legato ad un capo de l la re te - luce , 
è importante che l 'antenna a d ipolo e la re lat iva d iscesa risultino isolate dal telaio 
e quindi da l la r e f e - l u c e . A tale scopo al l 'entrata dei selettor i , pr ima de l balun, sono 
inseriti due condensator i di isolamento, adatti per tensione di lavoro di 1 500 volt, 

DIPOLO VHF 
c 

BOBINA INTERCAMBr-r^5W^-n 
CON IL CANALE L 

C5 
±27pF 

TRASFORMATORE 
D'ENTRATA 
(BALUN) 

PC900 
AMPL.RF 

VHF 

FILTRO 
FREQUENZA 
INFERIORI 

CAG 

Fig. 9.10. - Stadio d'entrata di selettore V H F . 

In f ig. 9.10 i due condensator i di isolamento sono C 1 e C 2 . La loro capacità ha 
scarsa importanza, po iché è sempre molto al fa in rapporto a l la e levat iss ima f requenza 
dei segnal i TV . In f igura ta le capacità è di 470 p F ; se fosse di 47 p F sa rebbe e g u a l 
mente b e n e adeguata . Rispetto al segna le TV , essi sono inesistenti , 

Può avven i re , par t ico larmente durante l 'estate, che l 'antenna abb ia a car icars i 
e let t r icamente , essendo esposta a l l 'esterno , e quindi inserifa nel c a m p o elettr ico 
atmosfer ico. Affinchè possa scar icars i a massa , uno de i due condensator i ha in p a r a l 
lelo una res istenza di va lo re molto e leva to , 4 7 0 chi loohm. La sua presenza non ha 
alcun effetto sul segna le TV. 

Nel la s fessa f igura è indicato anche l 'adattatore b i lanc iato -sb i lanc iato , il balun, 
costituito dai quattro avvo lg iment i L 1 , L2, L3 e L4. 
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I filtri d'ingresso. 

Al l 'entrata de l selettore v i sono alcuni filtri adatti per e l iminare segnal i -d isturbo, 
eventua lmente present i ins ieme al segna le T V da r icevere . Una parte dei segnal i 
interferenti , da e l iminare , v i e n e captata dal l 'antenna, in quanto p rovengono d a l 
l 'esterno. Altr i segna l i interferenti sono prodotti dal lo sfesso te lev isore , e part ico lar 
mente dal tuner. In esso funziona uno stadio osci l latore, la tensione osci l lante del 
quale, necessar ia per la convers ione di f requenza , tende ad uscire dal tuner. Una 
p icco la parte di tale tensione osci l lante r iesce sempre ad usci re , nonostante futte le 
precauz ion i . Essa si i rradia. Poiché l 'enfrafa de l tuner è v ic in iss ima , è inev i tab i le che 
essa si trovi a l l ' ingresso insieme con il segna le T V captato da l l 'antenna. 

È anche poss ib i le che al l 'entrata de l tuner possa g iungere una p icco la parte 
del segna le a med ia f requenza , tanfo vìdeo quanto audio. È anch 'esso da e l iminare . 

Nel la f igura p recedente sono indicati due circuit i - f i l f ro , uno per e l iminare la 
M F - a u d i o , ed un secondo per fugare a massa segnal i interferenti a f requenza inferiore 
a que l la de l segna le T V captato, 

DIPOLO VHF 

li. u. 

i 
1 CAVO SCHERMATO 

FILTRI D'INGRESSO 

F ig . 9 .11 . - Adattatore d'entrata e circuiti filtro d ' ingresso, 
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Il segna le M F - a u d i o p re fe r i sce la v ia offertagli dal proprio fi lfro, po iché esso è 
accordato sul la sua stessa f requenza . La bobina L5 è perciò rego lab i le . Rispetto al 
segna le T V captato, di f requenza molto più alta, L5 è un ostacolo insormontabi le, 
passa quindi avant i . Non s c e n d e neppure lungo il secondo filfro, g iunge al proprio 
circuito accordato tramite C 2 7 . 

Un gruppo di filtri d ' ingresso è anche quel lo indicato dal la f ig . 9 . 1 1 . Il segnale 
TV non s c e n d e a massa attraverso le due bobine, p re fer isce passare attraverso il 
condensatore posto tra i due circuit i accordat i . I segnal i a f requenza più bassa , da 
e l iminare incontrano un ostacolo ne l l ' e levata reattanza capacitatìva del condensatore 
e prefer iscono la v ia offerta da l le bob ine per scar icars i a massa. Altr i segnal i si 
estinguono nei circuiti accordat i propri , così ad es. quel lo generato da l l 'osc i l la lore 
del tuner, e d il segna le cor r ispondente al la sua seconda armonica . La f requenza del 
segna le d 'osci l latore è ben d ive rsa a s e c o n d a che funzioni in pos iz ione banda prima 
o banda terza. Occor rono filtri adatti , 

I l cambio di canale del selettore VHF. 

Il se lettore di canali V H F di f fer isce dal selettore di bande V H F , Hanno lo stesso 
compito , funzionano nel lo stesso modo, ma nel selettore di canal i v i sono tanti 
gruppi di bob ine quanti sono i cana l i , un gruppo per cana le , mentre nel selettore 
di bande v i sono due soli gruppi di bobine, uno per la banda pr ima e l'altro per la 
banda terza . Il selettore di canal i appart iene al la pr ima generaz ione di selettor i . 
At tua lmente è in disuso. O c c o r r e a c c e n n a r e ad esso po iché oltre un mi l ione di t e l e 
visor i in funz ione in Italia ne sono provv ist i , e d anche perchè consente di chiar i re il 
funzionamento dei tuner in genere , 

B O B I N E I N T E R C A M B I A B I L I . 

Il p rob lema pr inc ipa le de i selettor i di cana le è quel lo di sostituire un gruppo 
di quattro bob ine durante il passaggio da un cana le al l 'a ltro. 

Ta le sost i tuz ione è ottenuta in uno o nel l 'a ltro di questi due modi : 

a) con bob ine fisse e commutatore rotativo, 

b) con bob ine mobi l i inserite entro un tamburo rotativo. 

Non v i è condensatore va r iab i le . Il passaggio da un cana le al l 'a ltro è otte
nuto solo con la sostituzione de l le bobine. L'esatto accordo de l tuner con il s e 
gnale TV captato da l l 'antenna è ottenuto con un disposit ivo di sintonia f ine, appar 
tenente al c i rcui to accordato de l lo stadio osci l latore. Cons is te in una p icco la c a p a 
cità var iab i le , in un induttore a nucleo rego lab i le o in un d iodo var icap . 

IL C O M M U T A T O R E R O T A T I V O . 

Un esemp io di bobine sostituibil i con commutatore rotativo è que l lo di f ig . 9.12. 
V i sono nove bobine, tutte in ser ie , per cui in pos iz ione cana le A, quel lo a f r e -
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Fig. 9.12. - Inserzione bobine con commutatore rotativo. 

F ig . 9.13. - Inserzione bobine dello stadio miscelatore. 
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quenza più bassa , sono inserite tutte e nove. In posiz ione cana le H1 è inserita 
soltanto l ' induttanza L I . Non si tratta di una bobina e neppure di una spira, ma solo 
di una lamel la tranciata e sagomata. 

A n c h e per i canal i H, G e F sono usate lamel le sagomate. Per gli altri canal i 
vi sono invece bob ine con una o più spire . 

In f igura è inserito il cana le E. Risultano inserite le induttanze di tutti i c inque 
canal i a f requenza alta; sono invece cortoci rcui tate tutte le altre bobine. 

La rego laz ione del l ' induttanza per c iascun cana le è ottenuta var iando la forma 
de l le lamel le o var iando la pos iz ione de l le spire . 

Sono cortocircuitate le bob ine de i canal i più bassi , quando sono esc luse , per 
consent i re la rego laz ione s ingola , cana le per cana le . C o n le bob ine in ser ie, 
va r iando una di esse, var ia anche l ' induttanza di que l le a f requenza più bassa, ciò 
che costituisce un inconveniente , 

La f ig . 9 .13 riporta, sempl i f icato , lo s c h e m a de l le due ser ie di bob ine dei 
circuit i accordat i di p lacca de l tr iodo ampl i f icatore e di gr ig l ia de l pentodo mixer . 

L 'accopp iamento tra le due ser ie di bob ine è ottenuto con il circuito formato 
dal condensatore C 6 e dal la bob ina 1.17. 

Fig . 9.14. - Selettore di canale a tamburo rotante. 1 , lamina f issa del condensatore verniero; 2, pia
stra di f issaggio al telalo del portacontatti a molla; 3, lamina mobile del condensatore verniero; 4, 
tamburo metall ico; 5, rollino di scatto per l 'arresto del tamburo; da 6 a 11 parti a c c e s s o r i e . 
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IL T A M B U R O G I R E V O L E . 

La f ig . 9.14 illustra le parti component i un selettore di canal i con sostituzione 
dei gruppi di bobine mediante tamburo g i revo le . C o m e si può notare dal la f igura, 
il tamburo è di forma c i l indr ica ; è diviso in un certo numero di settor i ; al l 'esterno 
sporgono le prese di contatto. 

Il tamburo è sistemato entro un apposito te la io , sopra il quale sono sistemate 
le due v a l v o l e del selettore. I contatti de l tamburo si inseriscono nel le l inguette del 
portacontatti a mol la , f issato al telaio, e costituito da una str iscia isolante, 

L 'a lbero del tamburo è sistemato entro un tubetto di comando , quel lo de l c o n 
densatore vern iero di sintonia f ine. In fai modo ne risulta un comando doppio, 
posto al l 'esterno de l te lev isore , per il c a m b i o - c a n a l e e la sintonia f ine, 

TENSIONE ANODICA 

Fig . 9.15. - Schema semplificato di selettore V H F . 

La f ig . 9 .15 riporta lo s c h e m a elettr ico sempl i f icato di un selettore di canali 
a tamburo g i revo le . Il gruppo di bob ine (L7) del circuito d 'enfrata è isolalo da 
quel lo deg l i altri gruppi (L8 , L9 e L I O ) . In f igura, le bobine si trovano in uno q u a l 
siasi di canal i V H F , Il tamburo consente il passaggio d a uno al l 'a ltro di nove 
canal i V H F , 

C o n il tamburo g i revo le , l ' accopp iamento de l le bob ine r iesce più fac i le e d 
ef f icace . Nel lo s c h e m a la bob ina L8 è a c c o p p i a l a al la L9 ; quest 'u l t ima a sua volta 
è accopp ia ta a quel la d 'osc i l la tore L10 . In fai modo il segna le in ar r ivo , e quel lo 
generato dal l 'osc i l latore g iungono ins ieme al l 'entrata de l pentodo, 
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*MF-UHF 

Fig. 9.16. - S c h e m a di selettore V H F con commutatore girevole. 
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Esempio di selettore VHF a valvole, con commutatore rotativo. 

La f ig . 9.16 si r i fer isce ad un esempio t ipico di selettore V H F , adottato da diversi 
Costruttori e uti l izzato in molti te lev isor i . E de l tipo a va lvo le , con bob ine in te rcam
biabil i mediante commutatore rotativo. L e v a l v o l e sono due, con tre funzioni , le 
seguent i : 

a) tr iodo P C 9 0 0 , ampl i f icatore de l segna le TV captato dal l 'antenna, 

b) pentodo de l la valvoìa P C F 8 0 1 , misce latore in V H F o ampl i f icatore a 
m e d i a f requenza in U H F , 

c) tr iodo de l la va lvo la P C F 8 0 1 , osci l latore V H F . 

Il commutatore rotativo è provvisto di 12 posiz ioni , 10 de l le quali sono uti l iz 
zate. C o n il passagg io da una posiz ione a l l 'a l t ra , il se lettore risulta sintonizzato su 
tutti i d iec i canal i de l la banda V H F , dal cana le A al cana le L. 

Le bob ine re lat ive a ciascun cana le sono co l l egate in ser ie . Q u e l l e de i canal i 
bassi (A, B, C e D) sono cortocircuitate quando non sono in uso. Le bob ine sono 
ottenute con due d ivers i modi ; que l le dei canal i bassi sono a filo avvol to , mentre 
que l le per i canal i alti sono formate con lamel la tranciata e sagomata. 

La va r iaz ione d ' induttanza, ossia la rego laz ione de l le bobine, si ott iene d istan

z iando oppure avv ic inando le spire di que l le avvo l te , e modi f icando l 'apertura 

de l le lamel le . 

Poiché le bob ine sono tutte in ser ie , ne risulta che la rego laz ione d ' indut lanza 

di una di esse ha effetto su tutte le al f re che sono inserite. 

Il passaggio da un cana le al l 'altro determina la sintonia ampia . La sintonia 
fine, accurata , è ottenuta con una var iaz ione di capacità del circuito accordato di 
osci l latore, Ta le va r iaz ione è determinata dal d iodo O A 8 5 , e dal la tensione ad esso 
appl icata , va r iab i le mediante un potenz iometro (R8 di 22 chi loohm), 

L ' ingresso de l selettore è b i lanciato a 300 ohm, C o n d iscesa d'antenna in cavo 

schermato è necessar io l 'adattatore Balun, 

La p r ima v a l v o l a , la P C 9 0 0 , d e v e veni r neutral izzata. A taie scopo serve il 

compensatore C 2 6 , in paral le lo con C 5 di 2,2 p icofarad , 

L'uscita del se lettore è ottenuta, c o m e al sol ito, dal la p lacca del pentodo. La 
bobina L8 è regolata al la f requenza di cent robanda de l la med ia f requenza . Essa si 
comporta c o m e il pr imar io de l pr imo trasformatore M F - v i d e o . L'uscita è co l legata 
con cavetto schermato, al l 'entrata de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . 

Il se let tore V H F è col legato a quel lo U H F tramite un secondo cavetto schermato 

( M F - L I H F ) . Il c i rcui to d 'entra la è costituito da l la bob ina L2, e da l le capacità ad essa 

co l legate . Il segna le M F - U H F g iunge in tal modo al la gr ig l ia confrol lo de l pentodo 

P C F 8 0 1 . V iene ampl i f icato e quindi trasferito a l l 'uscita del selettore. 

La tensione C A G è appl icata al la sola pr ima va l vo la , tramite la resistenza R 1 . 
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La valvola amplificatrice in cascode. 

P R I N C I P I O D E L C I R C U I T O C A S C O D E . 

I due tr iodi del la va lvo la ampl i f icat r ice sono col legat i in modo part icolare , detto 
cascode; questo co l legamento si presta ott imamente per l 'ampl i f icaz ione del s e 
gnale TV, e d era genera lmente adottato per quasi tutti i te lev isor i , sia in Europa 
che in A m e r i c a . È siato sostituito con il circuito neutrode, 

II termine C A S C O D E der i va da cascaded cathode-driven ampliìier, e si r i fer isce 
al fatto che i due triodi sono col legat i in ser ie , ossia IN C A S C A T A , 

ALL'ANTENNA 

L1 L2 
BOBINE 

CENTRATA 
OTTO GRUPPI 

F i g . 9.17, - Circui to d'entrata e valvola amplif icatrice in alta frequenza dei segnali T V . La valvola 
è doppia, ed è collegata In c a s c o d e . 

La f ig. 9.17 illustra la c lass ica d ispos iz ione in c a s c o d e de i due triodi de l l a va lvo la 
ampl i f icat r ice . Il segna le TV g iunge al l 'entrata di uno solo di ess i , quel lo d isegnato 
in basso in f igura. La p lacca di questo pr imo tr iodo è co l legata al catodo del s e 
condo tr iodo, contenuto nel la stessa v a l v o l a , med iante una bobina L, detta bobina 

di accoppiamento. 

Il segna le ampl i f icato da l la va l vo la risulta al l 'uscita del solo secondo tr iodo. 
Il catodo de l pr imo tr iodo è co l legato a massa; la p l a c c a de l secondo tr iodo è 
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col legata a l l 'a l imentaz ione anod ica . La tensione anod ica v i e n e d iv isa in due parti, 
po iché i due triodi essendo col legat i in ser ie , ed avendo la stessa res istenza interna, 
si comportano c o m e un div isore di tensione. 

La f ig. 9.17 illustra il pr incip io di co l legamento in c a s c o d e , e si r i fer isce a l le sole 
tensioni di p lacca e di gr ig l ia , senza tener conto de l segna le TV . La tensione di a l i 
mentaz ione anod ica è quel la di una batter ia di pi le. Essa è app l icata a l la p lacca del 
triodo V 1 - 8 , tramite la resistenza R3 e la bobina L3, 

La bobina di accopp iamento non determina alcuna app rezzab i l e caduta di ten 
sione, per cui la tensione anod ica risulta d iv isa a metà, una metà tra la p lacca e /'J 
catodo de l triodo V 1 - B , e l'altra metà fra la p lacca del tr iodo V 1 - A e la massa. 

La gr ig l ia de l pr imo triodo è po lar izzata con la tensione fornita da una pi la, in 
quanto funziona rispetto il proprio catodo col legato a massa. La gr ig l ia de l secondo 
triodo non può ven i r po lar izzata nel lo stesso modo, po iché il suo catodo è a tensione 
posit iva rispetto la massa. La po la r i zzaz ione de l la gr ig l ia de l secondo triodo ( V 1 - B ) 
avv iene perciò tramite un d iv isore di tensione, formato da l le res istenze R1 e R2, e 
posto in para l le lo al la batter ia anod ica . 

Quando un segna le T V g iunge al l 'entrata del pr imo tr iodo, f ig . 9 .17, v i e n e a m 
plif icato e quindi trasferito al l 'entrata de l secondo triodo. Ciò a v v i e n e po iché il s e 
gnale TV al l 'uscita del pr imo triodo si trova tra la p lacca e la massa, ma po iché il 
catodo del secondo tr iodo è co l legato al la p lacca del pr imo, il segna le T V a m p l i 
ficato dal pr imo tr iodo, risulta presente anche tra il catodo del secondo triodo e 
la massa. 

Il secondo triodo funziona C O N G R I G L I A A M A S S A . La sua gr ig l ia è co l legata 
a massa tramite un condensatore di capacità tale, da costituire un cortocircuito r i 
spetto il segnale TV. Poiché la gr ig l ia de l secondo tr iodo è a massa , il segna le TV 
è presente tra il catodo e la gr ig l ia de l secondo triodo, quindi v i e n e da esso a m p l i 
f icato, ed appare nel suo circuito di p lacca , ossia ai capi de l la bob ina L3 , dal la quale 
v iene trasferito nel circuito convert i tore di f requenza. 

C I R C U I T I DI S I N T O N I A . 

Nei circuiti de l la va l vo la ampl i f icat r ice non vi è a lcun condensatore va r iab i le ; 
la sintonia da un cana le al l 'a ltro è ottenuta con il solo c a m b i o d e l l e tre bob ine , quel le 
di entrata L1 e L2, e que l la d 'uscita L3 . L 'a l l ineamento è ottenufo con due c o m p e n 
satori, C 4 e C 5 , v . f ig . 9.17. 

C O N T R O L L O D ' A M P L I F I C A Z I O N E . 

A l la gr ig l ia de l pr imo fr iodo è appl icata una tensione negat iva di controllo, 
ossia la tensione C A G (control lo automat ico di guadagno) , al cui circuito fanno 
parte la res istenza R4 e il condensatore C 4 . Ta le circuito è analogo a quel lo de l C A V 
negli apparecch i radio. 

L 'ampl i f icaz ione da parfe de l pr imo triodo risulta in tal modo comandata dal la 
stessa a m p i e z z a de l segna le TV in arr ivo. Il secondo tr iodo funziona a po la r i z za 
z ione f issa, senza va r iaz ione di ampl i f icaz ione , 
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LA B O B I N A DI A C C O P P I A M E N T O , 

O l t re a p rovvedere a l l ' accopp iamento tra i due tr iodi , la bob ina L4 ha anche il 
compito di compensare la minore ampl i f icaz ione da parte de l la va lvo la dei segnal i 
TV provenient i dai canal i più alt i , in quanto con l 'aumento del la f requenza d iminuisce 
il guadagno del lo stadio, 

La bobina di accopp iamento forma un circuito r isonante ins ieme con le capacità 
interelettrodiche dei due tr iodi ; la f requenza di r isonanza è intorno ai 200 megac ic l i . 
In cor r ispondenza ai canal i più alt i , la bobina e le capacità intere lett rodiche c o m 
pensano la diminuita ampl i f icaz ione da parte de l la va lvo la , 

GRUPPO BOBINE INTERCAMBIABILI ' 

I JtMflfìM«L< 1 

AL TRA SFORM. D'ANTENNA AL SELETTORE + ISOV 
UHF 

Fig. 9.18. - Schema semplificato di selettore con circuito c a s c o d e , 

S C H E M A S E M P L I F I C A T O DI S E L E T T O R E C O N C I R C U I T O C A S C O D E , 

La f ig. 9.18 riporta lo schema di un selettore V H F con la va l vo la ampl i f icatr ice 
R F in circuito c a s c o d e . È un dopp io triodo P C C 1 8 9 . La convers ione di f requenza 
è ottenuta con un triodo pentodo P C F 8 0 1 . Il se let tore è del tipo con tamburo g i re 
vo le . Selettor i di questo tipo vengono attualmente costruiti soltanto per r icambi . 
Sono in funzione un gran numero di te lev isor i in b ianco e nero, costruiti pr ima d e l 
l 'avvento dei selettori con circuito neutrode, 

Esempi di selettori di canali di tipo precedente. 

S E L E T T O R E DI C A N A L I , C O N V A L V O L E DI T I P O E U R O P E O , 

Un t ipico esemp io di se let tore di canal i per te lev is ione , è que l lo di f ig . 9 .19. È 
a tamburo rotante, c o m e risulta ben v is ib i le . Il se let tore è a d iec i posiz ioni , de l le 
quali otto ut i l izzate per altrettanti canal i de l la pr ima rete -TV, 
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Sopra il se lettore v i sono due va lvo le , una P C C 8 8 a doppio triodo, funzionante 
qua le ampl i f icatr ice in cascode del segnale TV, e una P C F 8 0 , triodo pentodo, fun 
z ionante qua le convert i t r ice di f requenza. 

Fig . 9.19. - Esempio di seiettore di canali per te levis ione. È del tipo a tamburo rotante. Sopra di 
e s s o sono collocate le due valvole. Lo schema è riportato dalla fig. 9.20, 

A sinistra, sporge dal se let tore l 'a lbero coass ia le di commutaz ione d e l l e bobine, 
per il c a m b i o di cana le , e per la rego laz ione de l l a sintonia fine. 

La f ig . 9.20 riporta lo schema elettr ico de l lo stesso selettore, 
A l l 'ent rata del primo tr iodo de l la va l vo la ampl i f icat r ice V I , vi è il g ruppo de l le 

due bob ine d 'antenna e d 'entrata. La bobina d 'antenna, con presa al centro , è i n 
dicata con S3 e S4, e corr isponde al la bob ina L1 di f igura. La bobina d 'entrata è i n 
dicata con S2 e cor r isponde al la bobina L2 di f ig . 9 . 2 1 . 

Nel circuito d 'antenna vi sono tre filfri M F ; essi sono: S11 e C 2 0 , S12 e C 2 1 , 
S14 e C 2 . 
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Nel circuito d'entrata vi è il compensatore C 3 ; la tensione di control lo auto 
mat ico di guadagno ( C A S in figura, abbr. di confrol lo automatico di sensibilità) è 
app l icata al la gr ig l ia de l pr imo fr iodo framife la resistenza R 1 , 

La capacità p lacca -g r i g l i a de l pr imo fr iodo è neufral izzafa dal c i rcui fo c o m 
prendente C 7 e F2, in modo da consent i re il funzionamento stabi le de l pr imo s ladio 
ampl i f icatore . 

M F 

F ig . 9.20. - S c h e m a del selettore di canali per televisore, di cui la fig. 9.19. 

La p l a c c a de l pr imo fr iodo di V1 è accopp ia ta al catodo de l secondo fr iodo 
tramite la bobina di accopp iamento S10 , corr ispondente al la bob ina L di f ig . 9.17. 
I d u e triodi funzionano, in tal modo, in ci rcui fo c a s c o d e , c o m e sempre a v v i e n e nei 
selef for i . 

Lo sfadio ampl i f ica fore è accopp ia to a quel lo conver f i fore f ramife le bob ine 
S 5 e S6, corr ispondent i a l le bob ine L3 e L4 de l l a f igura indicata. La bobina S 6 , de l 
misce latore , è accopp ia ta al la bobina S7 de l l 'osc i l la tore . Le fre bobine S 5 , S6 e S7 
formano un unico gruppo. La bobina S7 è provv ista di nucleo fe r romagnet ico per 
la messa in passo de l l 'osc i l la tore con la f requenza de i canal i TV , 

Il condensafore var iab i le di sinfonia f ine è C I 8 . 
Il f rasformafore di m e d i a f requenza è formato da l le due bob ine S8 e S9 , È 

co l locato sopra la custodia de l selettore. 
La f ig . 9.21 illustra la pos iz ione de i var i component i e quel la de l le va r ie prese 

del selettore descri f fo. 
Q u e s f o selettore è di produz ione Phi l ips, mode l lo PK 87636 , 
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C o I J e g a m e n t i 

1 -

2 - (nero schermalo) : 

3 - (bruno) 1 
5 - (giallo) { • 

terminale per la massa 
uscila m.f. a bassa impe
denza 
accensione fìlamenli 
16 V — 300 mA 

4 - (grigio) = controllo automat. di sen
sibilità (CAS) 

6 - (rosso) = alimentazione anodica 
( + 180 V, 28 mA) 

F ig . 9 .21 . - Posiz ione del componenti e delle prese del selettore di canali T V 
di cui le due figure precedenti. 

iiNigma riur, amplilicalore a MF 

Fig . 9.22. - Esemplo di s c h e m a di selettore di canali T V , funzionante con valvole di tipo amer icano. 
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S E L E T T O R E DI C A N A L I C O N V A L V O L E DI T I P O A M E R I C A N O 

I selettori di cana le con v a l v o l e di t ipo amer icano sono molto simil i a quell i 
con v a l v o l e eu ropee , essendo ormai normal izzat i sia il circuito elettr ico sia la costru 
z ione m e c c a n i c a de i selettori TV . La f ig . 9.22 riporta lo schema di un selettore di 
canal i funz ionante con una va l vo la a doppio triodo 4 B Q 7 - A , qua le ampl i f icatr ice del 
segna le TV. 

I due triodi sono co l legat i nel consueto circuito cascode , 

Fig . 9.23. - Aspet to del selettore di canali T V di cui lo schema di f ig. 9 .21. 

Al la convers ione di f requenza p r o v v e d e un secondo doppio tr iodo, 5X8 , d i se 
gnato a desfra . Il circuito è di tipo consueto; il va r iab i l e di sintonia fine è inserito 
nel circuito di p l a c c a de l l 'osc i l la tore . 

P O S I Z I O N E U H F . 

I selettori di canal i ol fre a l le otto posiz ioni corr ispondent i agli otfo canal i di 
trasmissione TV del pr imo p rogramma, ne poss iedono un'altra per la r icez ione TV 
del secondo p rogramma. È questa la pos iz ione UHF , 

C o m e detto p recedentemente , il se lettore di canal i de l pr imo programma v iene 
uti l izzato ins ieme con il selettore U H F , in funzione di P R E A M P L I F I C A T O R E A M E 
DIA F R E Q U E N Z A . 

Ciò è necessar io perchè il segna le U H F è molfo più d e b o l e del segna le pro 
ven iente dai cana l i de l pr imo p rogramma; è necessar io che esso venga ampl i f icato 
di più. L 'ampl i f icaz ione da parfe de l l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza non è a d e -
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Fig . 9.24. - Selettore di canali T V , a tamburo rotante e a bobine s tampate . Le bobine sono 
stampate sopra pannelli isolant i . Degli otto pannell i , tre sono visibili in f igura. 

guata, è necessar io un supplemento di ampl i f icaz ione a med ia f requenza , Ta le sup 
p lemento di ampl i f icaz ione M F è appunto ottenuto con le due va lvo le de l selettore 
del pr imo programma. 

Quando è inserito il selettore U H F , la sua uscita è co l legata al l 'entrata del s e -
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lettore del pr imo programma. Quest 'u l t imo è in posiz ione U H F , e in ta le pos iz ione 
le sue bob ine sono sostituite con altre in grado di farlo funzionare c o m e p r e a m p l i 
f icatore a m e d i a f requenza. 

Selettore di canali con bobine stampate. 

Alcun i te lev isor i sono provvist i di selettore di canal i nel quale le bob ine anziché 
essere avvo l te , e formate da filo di rame, sono sìampaìe (pr inted coi l ) . 

La f ig. 9.24 indica un selettore di canal i Phil ips tipo A T 7635 a bob ine stampate. 
A l posto deg l i otto gruppi di bob ine v i sono otto l istel le di mater ia le isolante, su 

+ 180 V P C F 80 (p.nt.) P C C 88 

Fig . 9.25, - Punti di collegamento e di prova del selettore di canali T V a bobina stampate, 
di cui la figura precedente. 

un lato de l le qual i sono stampate le bobine. In f igura, sotto il se lettore sono indicate 
tre de l le otto l istel le isolanti. 

Più che stampate , le bob ine sono fotografate, in quanto esse sono ottenute con 
proced imento fotograf ico. Pr ima de l p roced imento , le l istel le isolanti sono unifor
m e m e n t e r icoperte da uno strato di rame ; durante il p roced imento , sul lo strato di 
rame v i e n e fotografata una cop ia in negat ivo , quindi v i e n e el iminato il rame superf luo. 

Il se let tore funziona con due va l vo le , una P C C 8 8 qua le ampl i f icat r ice in c a 
scode , e una P C F 8 0 qua le conver t i t r ice di f requenza . Lo schema elettr ico è quel lo 
consueto, illustrato da l la f ig . 9.20. 

La f ig . 9 .25 indica la pos iz ione de i var i punti di co l legamento , di p rova e di 
taratura. 
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Il segna le d 'uscita è a 40,4 megac ic l i per la portante audio, e a 45 ,9 megacic l i 
per la portante v ideo . 

Il selettore VHF con i l triodo PC900 in circuito neutrode. 

Uno schema sempl i f icato di selettore V H F , con fr iodo R F f ipo P C 9 0 0 , è quel lo 
di f ig. 9.26. Il c i rcuito neuf rode è limitafo al la pr ima v a l v o l a ; sostituisce il circuito 
cascode , usato nei p recedent i selettor i con va lvo le a minor guadagno ( P C 9 7 , P C C 1 8 9 , 
6 F H 5 , 6 C G 8 , e c c . ) . Il guadagno de l P C 9 0 0 è di c i rca 3 dB maggiore . Inoltre esso 
consente di sempl i f icare i circuit i de l lo stadio ampl i f icatore RF. 

R ich iede , per funz ionare stabi lmente, la neutra l i zzaz ione esferna de l la propria 
capacità inferna, in fere lef t rodica. Ta le capacità inferna è d i 3 p F tra l 'anodo e la 
massa, menf re è di appena 0,35 p F tra l 'anodo e la gr ig l ia . Tra la gr ig l ia e il catodo 
è di 3,3 pF. 

La neutra l i zzaz ione è offenufa con due compensator i , uno de i quali è col legato 
tra la p l a c c a de l fr iodo e la massa. In gene re è di capacità compresa fra 0,8 e 
4,7 p icofarad . L'alfro è co l legato tra la gr ig l ia e l 'uscifa de l l a bobina di p lacca L2. E 
di capacità compresa fra 0,5 e 3 p icofarad . È quesf 'u l f imo il più imporfanfe dei due. 
Il pr imo compensafore può ven i r sosfifuifo da un condensatore fisso di 4,7 pF. 

Fig. 9.26. - Schema semplif icato di selettore con circuito neutrode, 
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Lo stadio ampl i f icatore RF è neutral izzato quando la portante v i deo , sulla curva 
di responso, è a l la min ima distanza ottenibi le r ispetto la portante audio, 

La tensione C A G è app l icata al la gr ig l ia de l la P C 9 0 0 tramite la resistenza di 
d isaccopp iamento R i . Il circuito d ' ingresso, non indicato, è di tipo convenz iona le . 

Le bobine L 1 , L2 e L3 sono intercambiabi l i . La bobina L1 è contenuta entro un 
compart imento de l tamburo rotativo. Nel suo circuito è compreso il compensatore 
di s infonia, ad accordo gener ico , C 2 . 

Le bob ine L2 e L3 , r ispett ivamente de l circuito di p l a c c a de l la P C 9 0 0 e di gr ig l ia 
del pentodo, sono accopp ia te , onde consent i re il t rasfer imento de l segna le T V a m 
pli f icato dal pr imo tr iodo, a l l ' ingresso de l pentodo. 

(Al l 'entrata de l pentodo è co l legato un circuito accordato per far g iungere il 
segna le a m e d i a f requenza dal selettore U H F . Per semplicità, non è indicato in 
f igura) . 

Il tr iodo de l la va l vo la P C F 8 0 1 p r o v v e d e a genera re la f requenza per la c o n 
vers ione di quel la de l segna le T V in arr ivo. È un tr iodo osci l latore. La sua p lacca è 
co l lega fa a l la gr ig l ia t ramite il circuito accordato costituito dal la bobina in tercam
b iab i le L4 e dai condensator i C 8 e C 9 . La sinfonia f ine de l circuito accordato deter 
mina l 'accordo con l 'emittente TV. Il condensatore C 9 è perciò var iab i le . Il comando 
è ottenuto con una de l le manopo le frontali o lateral i de l te lev isore . La capacità di 
C 9 è compresa tra 0,5 e 3 p ico fa iad , 

La bob ina L4 è accopp ia ta , entro il tamburo rotativo, con la bobina L3 , benché 
le due bob ine , nel lo s c h e m a , siano molto lontane. In tal modo la tensione osci l lante 
prodotta da l l 'osc i l latore v i e n e trasferita al l 'entrata de l pentodo, ins ieme con il segnale 
TV ampl i f icato dal tr iodo P C 9 0 0 . Ne risulta la sovrappos iz ione necessar ia per ottenere 
la convers ione de l la f requenza del segna le TV. Ta le f requenza v i e n e ridotta a quel la 
de l l a m e d i a f requenza , 

Il segna le T V a m e d i a f requenza v i e n e ampl i f icato dal pentodo, dopo di che 
risulta ai cap i de l la bob ina L6. Quest 'u l t ima è accordata al va lo re di centrobanda, 
ossia al la f requenza cent ra le , que l la tra le due portanti v i d e o e audio. Il segnale 
v i e n e quindi trasferito a l l 'entrata de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o del te lev isore . 

V A L O R E DEI C O M P O N E N T I . 

C1 = 27 pF C9 = da 0,5 a 3 pF 

C 2 = da 0,5 a 3 p F R1 = 100 c hiloohm 

C 3 = 15 pF R2 = 2,7 » 

C 4 = 4,7 pF R3 = 10 » 

C 5 = d a 0,5 a 3 P F R4 = 5,6 » 

C6 = 1 000 p F R5 = 22 » 

C7 = 15 p F R6 = 12 » 

C8 = 3 pF 
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I selettorijdi canali a circuito neutrode. 

La f ig. 9.27 riporta lo schema di un selettore di canal i V H F con il tr iodo a m p l i 
f icatore R F in circuito neutrode. È il PC900. Co l legato con il catodo a massa offre 
la possibilità di sempl i f icare i circuit i de l lo stadio ampl i f icatore RF . È provvisto di 
uno schermo tra la grìglia control lo e la p l a c c a , per min imizzare la capacità tra 
questi due elettrodi . Il catodo è provvisto di due piedini , 

Le neutra l i zzaz ione de l la capacità interelettrodica è ottenuta con i due c o m p e n s a 
tori indicat i . Il segna le RF , proveniente dal trasformatore d ' ingresso, è app l icato al c i r 
cuito di gr ig l ia de l tr iodo, nel qua le è inserita una de l le bob ine intercambiab i l i (L1 ) , 
II compensatore C 2 ha la solita funzione de l l ' accordo gener ico , 

Il segna le R F ampl i f icato è trasferito al l 'entrata de l la sez ione pentodo di un 
t r iodo-pentodo P C F 8 0 1 . L 'accopp iamento tra i due circuiti è ottenuto con due b o 
bine intercambiabi l i L2 e d L3 . A d esse è accopp ia ta anche la bobina L4 del circuito 
accordato d 'osci l latore, comprendente il condensatore va r iab i l e C 9 per la sintonia 
f ine. L' induttanza di ta le circuito è completata con la bobina L5 , essendo L4 a 
circuito stampato. 

Al l 'entrata v i è il trasformatore d ' i m p e d e n z a co l legata a l l 'antenna e costituito 
dai quattro avvo lg iment i S6, S7 , S8 e S9 . Ha il solito compito di adattare l ' impedenza 
di antenna, di 300 ohm, con quel la d ' ingresso de l triodo, di 75 ohm, 

La tensione C A G è app l icata al la gr ig l ia tramite la res istenza R 1 . Il circuito 
d ' ingresso del tr iodo è reso s immetr ico rispetto la massa, med iante i compensator i 
C 1 3 e C 1 4 col legat i in circuito a ponte. I compensator i C 1 1 e C 1 4 servono per la 
neutra l i zzaz ione de l lo stadio, 

Subito dopo il trasformatore d ' i m p e d e n z a , a l l ' ingresso, v i è un part ico lare filtro 
per e l iminare eventual i segnal i a m e d i a f requenza , captati da i conduttori di d iscesa 
d 'antenna o da i co l legament i , Ta le filtro M F è de l tipo a T d iss immetr ico , e consiste 
di tre bobine ( S 3 , S 4 e S5 ) e di due condensator i ( C 6 e C 7 ) , 

Il se lettore è a bob ine stampate. Il rotore de l selettore p r e v e d e l ' inserzione di 
12 ser ie di bob ine stampate ; esso ha quindi 12 posizioni di cui otto risultano o c c u 
pate da l le bobine stampate corr ispondent i agl i otto canal i ital iani (A ... H ) , mentre 
le altre quattro posiz ioni sono di r iserva (è prev ista l ' inserz ione de l cana le f a c o l 
tativo L ) . C iascuna piastrina porta stampate le bob ine del circuito d ' ingresso, que l le 
del fi ltro di banda e d infine la bobina de l l 'osc i l la tore . C o m e appare dal lo schema 
elettr ico, il va lo re di induttanza necessar io per l 'accordo dei var i canal i non è fornito 
interamente dal la bob ina s tampata ; in realtà, il va lo re compless ivo di induttanza n e 
cessar io a l l ' accordo di ogni s ingolo cana le , risulta suddiv iso in una parte costituita 
da l le « s p i r e » di rame stampate su ogni s ingola piastrina (S10 , S 1 1 , S12 , S 1 3 , e 
cioè, le bobine stampate v e r e e propr ie ind icate nel lo schema) e da un'altra parte 
costituita da una bobinetta convenz iona le che risulta co l legata in ser ie a l l e p recedent i 
(nel lo schema S18 è in ser ie a S12 e S 1 9 in ser ie a S13) . 

Ques te bob ine f fe (che r imangono costantemente inserite ne l l ' accordo di tutti i 
canal i ) si t rovano sul la piastr ina isolante d o v e sono app l icate le mol lette che stab i l i 
scono i var i contatti tra il c i rcuito e lett r ico de l selettore e le bob ine stampate m o n -
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tate sul rotore; hanno un nucleo di rego laz ione in ottone che v i e n e messo a punto 
una volta per s e m p r e in sede di taratura de l selettore. 

Nel lo schema elettr ico la bobinetta S18 co l legata in ser ie al la bobina stampata 
S12 ins ieme al compensatore C 2 3 costituisce il secondar io del filtro di banda, m e n 
tre la bobinetta S 1 9 in ser ie al la bobina stampata S13 forma, con il condensatore in 
paral le lo C 2 5 , il circuito di accordo de l l 'osc i l la tore ; C 2 6 s e r v e per la rego laz ione f ine 
del la sintonia, 

Con l ' impiego d e l l e bobine stampate la taratura de l selettore non a v v i e n e nel 
modo convenz iona le , e cioè, med iante var iaz ione manua le de l la pos iz ione de l le spire 
de l le bobine di ogni s ingolo cana le ma per bande ; in part ico lare , il nucleo in otto
ne de l la bobinetta S18 v i e n e regolato per ottenere la migl ior curva di r isposta de 
filtro passa banda nel cana le H; fatta questa operaz ione , risultano automat icamente 
tarati tutti gli altri canal i alti (banda I I I ) ; mentre i compensator i C 1 3 e C 2 3 vengono 
regolati in modo d a ottenere una curva di r isposta perfetta sul cana le C , e con ciò 
risultano automat icamente tarati tutti gli altri canal i bassi (banda I), 

IL C I R C U I T O O S C I L L A T O R E . 

È de l tipo già descritto. A n c h e in questo caso l ' induttanza del circuito a c c o r 
dato d 'osci l latore è formata da una bobinetta S 1 9 con nucleo di ottone, per la r e g o 
lazione, nonché da l la ser ie di bob ine stampate (S13 ) , intercambiabi l i con il cana le . 
La sintonia f ine d e l circuito accordato è ottenuta con un part ico lare condensatore 
var iab i le a pistone C 2 6 . La rego laz ione v i e n e esegui ta in modo ind ipendente cana le 
per cana le . 

IL C I R C U I T O D ' U S C I T A , 

Il segna le convert i to a m e d i a f requenza si trova a i cap i de l la bob ina S20 . 
V i e n e trasferito a l l 'esterno tramite un accopp iamento capac i ta t ivo . Esso ha il vantaggio 
di r idurre al min imo l ' i r radiazione del l 'osc i l latore . Il condensatore passante C 2 7 cor 
tocircuita a massa le armoniche del l 'osc i l latore , ins ieme con altro che v a co l legato 
al l 'esterno. 

Sintonia fine con diodo varicap. 

Alcuni d iod i hanno una capacità interna che può ven i r var iata abbastanza a m p i a 
mente con il va r ia re de l la tensione continua ad essi app l icata . Sono detti diodi varicap. 

Uno de i d iodi va r i cap è il B A 1 0 2 , a s i l ic io ; po lar izzato in senso inverso ha una 
capacità che c a m b i a di va lo re in funz ione de l la tensione continua app l icata . C o l l e 
gato al circuito accordato di un osci l latore ne var ia la f requenza , se la tensione ai suoi 
capi v i e n e regolata con un potenz iometro oppure au fomaf icamenfe con un d i s p o s i 
tivo C A F (control lo automatico di f requenza) . 

La va r iaz ione di capacità è tale da consent i re lo spostamento de l la f requenza 
d 'osci l latore nei limiti da 1 5 0 0 ch i loc ic l i a 3 5 0 0 ch i loc ic l i , rego lando la tensione 
appl icata al d iodo da — 5 volt a — 5 0 volt, 
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La f ig . 9.28 illustra un esemp io di app l icaz ione di un d iodo var icap . È inserito 
nel circuito accordato di un triodo osci l latore, in ser ie con un condensatore di 15 
picofarad. A d esso è appl icata una tensione che può veni r var ia ta con una resistenza 
rego lab i le di 30 chi loohm. Ta le res istenza si comporta quale control lo manuale di 
sintonia fine de l l 'osc i l la tore , e quindi del l ' intero selettore. 

Poiché il d iodo risulta molto sensib i le a l le var iaz ion i de l la tensione ai suoi cap i , 
la tensione di rego laz ione è ulter iormente l ive l lata , mediante una resistenza di 
470 chi loohm e d un condensatore di 0,1 microfarad. 

Fig. 9.28. - S intonia fine con potenziometro e diodo varicap. 

Selettori VHF con transistor. 

I selettor i V H F impiegano genera lmente v a l v o l e , par t ico larmente la P C 9 0 0 e 
la P C F 8 0 1 , c o m e indicato negl i esempì i l lustrati . C o n l 'avvento de i selettori integrafi , 
comprendent i tanto gli organi di r icez ione V H F quanto quel l i U H F , le v a l v o l e sono 
state in gran parte sostituite con transistor anche nei s ingol i selettori V H F . 

Lo s c h e m a di f ig . 9,29 si r i fer isce ad un selettore V H F a transistor. È de l tipo 
a tamburo g i revo le . La d ispos iz ione circuitale non di f fer isce molto da que l la de i 
selettori a va l vo le . 

I selettor i V H F a transistor si possono d i v i de re in tre « generaz ion i », in c o r r i 
spondenza con lo sv i luppo de i transistor stessi . Que l l i de l la « pr ima generaz ione », 
ossia i pr imi selettor i a transistor, erano genera lmente provvist i de i seguent i tre t ip i : 

TR1 . . . A F 1 0 9 ampl i f icatore segnal i TV, 

TR2 . . . A F 1 0 6 misce latore V H F o ampl i f icatore a med ia f requenza UHF , 

TR3 . . . A F 1 0 6 osci l latore, 

197 



C A P Ì T O L O N Ò N O 

Seguirono quel l i de l la « s e c o n d a generaz ione », nei quali il pr imo transistor è 
sostituito con un A F 1 3 9 . 

Il transistor A F 1 3 9 ha determinato il pr imo passaggio dei selettori V H F d a l l ' i m 
p iego di va l vo le a quel lo di semiconduttor i . È il transistor bene adatto per selettori 
di cana l i . Può funzionare sia qua le ampl i f icatore d 'entrafa, s ia c o m e miscelatore . Può 
anche veni r usafo c o m e convert i tore , svo lgendo le due funzioni di misce la fo re e di 
osci l latore. 

Il se lef fore V H F del qua le è stafo riportato lo schema , è provvisfo di un A F 1 3 9 
al posfo di T R I , e da due A F 1 0 6 ai posto di TR2 e di T R 3 . 

A i seleffori V H F de l la « s e c o n d a g e n e r a z i o n e » appartengono anche quel l i con 
due sol i fransistor, Sono i seguent i : 

A F 1 3 9 . . . ampl i f icatore d'entrata, 

A F 1 0 6 . . . misce latore autoosci l lante (convert i tore) e ampl i f icatore a 
media f requenza UHF . 

I seleffor i de l la « ferza generaz ione » possiedono un transistor A F 2 3 9 al posto 
d e l l ' A F I 3 9 . Il transistor A F 1 3 9 ha assunfo il ruolo di misce la fore . Il ferzo transistor, 
l 'osci l latore, è ancora T A F 1 0 6 . Poiché T A F 2 3 9 è part ico larmente adatfo per la 

AL CAG *ltV UHF *IIV MF tlIV 

Fig. 9.29. - S c h e m a di selettore V H F con transistor . 
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g a m m a U H F , essendo di tipo mesa , per f requenze sino ad 860 m e g a c i c l i , e quindi 
cosfoso, i seleffor i de l la « ferza generaz ione » sono sfafi assorbit i dei funer integraf i , 
funzionanti con fre transistor fanfo nel le due bande V H F quanfo nel le due U H F . 

A lcun i seleffor i V H F del per iodo di transiz ione, pr ima de l l ' avvento d e l l ' A F 2 3 9 , 
sono provvist i de l transistor A F 1 8 0 . È un fransisfor per lega e dif fusione bene adaffo 
per selettori V H F , po iché ampl i f ica segnal i TV sino al la f requenza di 225 megac ic l i . 

C A R A T T E R I S T I C H E C I R C U I T A L I , 

Nel lo s c h e m a , a l l 'entrata v i sono tre filfri di assorbimento de l le possibi l i f r e 
quenze interferenti con il segna le . C o m p r e n d o n o le bob ine L 1 , L2 e L3 . Il segnale 
raggiunge la pr ima bobina d 'accordo sui canal i TV , e g iunge al la base di T R 1 . A tale 
base g iunge anche la tensione negat iva de l C A G , per cui l 'ampl i f icaz ione risulta 
control lata. 

Il col lettore di TR1 è co l legato al la seconda bobina d 'accordo , L5 , nel tamburo 
g i revo le . Essa accopp ia ta con la terza bobina, L6 , per cui il segna le g iunge a l l ' emi t 
tore di TR2 . Ment re TR1 ha l 'entrata al la base , TR2 ha l'entrafa al l 'emittore, 

La capacità interelettrodica di TR1 è neufra l izzafa con due compensafor i , uno 
col legato al la base (da 0,5 a 3 pF) e l'altro al col lettore (da 1 a 7 pF) , 

Nel circuito d 'emittore di TR2 vi è anche la bobina L8, accordata al va lore 
de l la M F - U H F , In pos iz ione U H F (non indicata in f igura) , la tensione posit iva v iene 
tolta a TR1 e d a T R 3 , affinchè abb ia a funzionare il solo transistor T R 2 , qua le a m p l i 
f icatore del segna le U H F ridotto al la m e d i a f requenza , È per questa ragione che le 
uscite posit ive a d 11 volt sono separate . 

In pos iz ione V H F , que l la di f igura, il segna le TV ampl i f icato da TR1 e presente 
al l 'entrata di TR2 non passa at f raverso L8 , po iché è a f requenza molto più e levata . 
Il c i rcuito comprendente L8 si compor ta c o m e se fosse assente. 

A l l 'entrata di TR2 g iunge anche la tensione osci l lante prodoffa dal transistor 
osci l latore T R 3 . In tal modo è ottenuta la convers ione di f requenza de l segna le TV. 
Ridotto a med ia f requenza v i e n e ampl i f icato e quindi trasferito a l l 'usci ta de l selettore, 
ossia al circuito comprendente la bob ina L9 ad induttanza rego lab i le . Ta le circuito 
è accordato a m e d i a f requenza . Cost i tu isce il pr imario de l primo trasformatore 
M F - v i d e o , il secondar io d e l qua le è ne l l 'ampl i f icatore a med ia f requenza . La b o 
bina L I O ha il compito di imped i re l 'uscita al la tensione osci l lante loca le , ossia al 
segna le prodotto da l l 'osc i l la tore . Poiché tale segna le è a f requenza molto alta, p re 
fer isce il passaggio attraverso il condensatore di 8 pF e v i e n e in tal modo el iminafo. 
La bob ina L10 è la bobina d 'arresto d 'osci l latore, 

L 'osci l latore funziona con la base a massa . È co l legato a massa tramite il c o n 
densatore di 1 nF . O s c i l l a po iché il suo col lettore è col legato a l l 'emit tore con un 
condensatore di 1,5 pF. La tensione osci l lante g iunge a l l 'emittore di TR2 tramite 
il condensatore di 2,5 pF. 

A l l a sintonia f ine de l l 'osc i l la tore , e per conseguenza quel la de l l ' in tero s e l e t 
tore V H F , p r o v v e d e la bobina L 1 1 , a nucleo rego lab i le . V a regolata sul la f requenza 
d 'osci l latore a que l la de l cana le inserito. 
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IL S E L E T T O R E UHF 
E IL S E L E T T O R E INTEGRATO VHF-UHF 

B A N D E U L T R A H I G H F R E Q U E N C I E S (UHF) . 

I canal i de l secondo p rogramma appartengono al le bande U H F . Sono due, la 
quarta e la quinta. Le r ispett ive estensioni di f requenza sono le seguent i : 

B A N D A Q U A R T A da 470 a 581 M c / s , 

B A N D A Q U I N T A da 582 a 853 M c / s . 

I selettori U H F coprono tutta l 'estensione di f requenze da 470 a 860 megac ic i i , 
benché gran parte di ta le estensione sia r iservata solo a trasmissioni future. 

C A N A L I D E L L A B A N D A Q U A R T A . 

I canal i de l la banda quarta U H F sono i seguent i : 

Cana le U H F F requenza 

21 da 470 a 477 M c / s 

22 da 478 a 485 M c / s 

23 da 486 a 493 M c / s 

24 da 494 a 501 M c / s 

25 da 502 a 509 M c / s 

26 da 510 a 517 M c / s 

27 da 518 a 525 M c / s 

28 da 526 a 533 M c / s 

29 da 534 a 541 M c / s 

30 da 542 a 549 M c / s 

31 da 550 a 557 M c / s 

32 da 558 a 565 M c / s 

33 da 566 a 573 M c / s 

34 da 574 a 581 M c / s 
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C A N A L I D E L L A B A N D A Q U I N T A . 

I canal i de l la banda quinta U H F sono i seguent i : 

Canale UHF Frequenza 

35 da 582 a 589 M c / s 

37 da 598 a 605 M c / s 

39 da 614 a 621 M c / s 

40 da 622 a 629 M c / s 

41 da 630 a 637 M c / s 

42 da 638 a 645 Mc/'s 

43 da 646 a 653 M c / s 

44 da 654 a 661 M c / s 

45 da 662 a 669 M c / s 

46 da 670 a 677 M c / s 

47 da 678 a 685 M c / s 

48 da 686 a 693 M c / s 

49 da 694 a 701 M c / s 

50 da 702 a 709 M c / s 

51 da 710 a 717 M c / s 

52 da 718 a 725 M c / s 

53 da 726 a 733 M c / s 

54 da 734 a 741 M c / s 

55 da 742 a 749 M c / s 

56 da 750 a 757 M c / s 

57 da 758 a 765 M c / s 

58 da 766 a 773 M c / s 

59 da 774 a 781 M c / s 

60 da 782 a 789 M c / s 

61 da 790 a 797 M c / s 

62 da 798 a 805 M c / s 

63 da 806 a 813 M c / s 

64 da 814 a 821 M c / s 

65 da 822 a 829 M c / s 

66 da 830 a 837 M c / s 

67 da 838 a 845 M c / s 

68 da 846 a 853 M c / s 
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Caratteristiche dei circuiti UHF. 

I segnal i T V de l secondo p rogramma r ichiedono v a l v o l e e c i rcu i i ! d ivers i da 
quell i adatti per i segnal i T V del pr imo programma, ciò data la loro f requenza 
molto più alta. A mano a mano che la f requenza dei segnal i d i v i ene più e levata , 
sorgono difficoltà sempre maggior i e più numerose, e d iv iene sempre più dif f ici le 
far funzionare gl i ampli f icatori e gli osci l lator i . Più aumenta la f requenza più a u m e n 
tano le perdi te ; l 'aumento de l le perd i te non è l ineare, è bensì al quadrato. 

Ques te difficoltà esistono anche per le bande V H F , ma esse non si impongono 
in modo tale da dove r le p rendere in attenta cons ideraz ione , c o m e invece avv iene 
per la gamma d e l l e ultrafrequenze. 

I tre fattori pr incipal i che determinano il comportamento de i circuit i e dei 
transistor, nel la g a m m a de l le u l t raf requenze sono: il tempo di transito, le induttanze 
di uscita dei co l legament i e le capacità interelettrodiche, 

Per tempo di transito s ' intende il tempo che ciascun elettrone imp iega per p a s 
sare dal l 'emittore al col lettore de l transistor; esso è tanto magg io re quanto più 
lungo è il percorso, ossia quanto più il col lettore disfa da l l 'emit tore , a parità d'altri 
fattori. S e il tempo di transito è app rezzab i l e rispetto al tempo in cui ha luogo un 
cic lo de l segna le , d iventa es t remamente dif f ici le far funz ionare il transistor. A l l a 
f requenza de l segna le di 1 000 m e g a c i c l i , c iascun c ic lo sì c o m p i e in un mi l les imo di 
mi l ionesimo di secondo ; è necessar io che gl i elettroni de l l a corrente e let t ron ica 
r iescano a transitare dal l 'emit tore al col lettore in un tempo notevo lmente più breve . 

Nel le v a l v o l e , il tempo di transito è maggiore che nei transistor. In esse la 
p lacca non può essere v ic in iss ima a l la gr ig l ia , e la gr ig l ia non può essere altrettanto 
v ic ina al catodo. Nei transistor, i n v e c e , questo è possib i le . È per questa ragione 
che i transistor sono stati usati per il selettore U H F prima che per il selettore V H F . 

Ogn i perdita di segna le v i e n e esaltata nel la g a m m a d e l l e u l t raf requenze. La 
somma de l le va r ie perd i te può essere tale da para l i zzare comp le tamente il fun 
z ionamento de l la v a l v o l a , a meno che non vengano presi part icolar i accorg iment i . 

I co l legament i devono essere dirett i , rett i l inei , e ottenuti con conduttore di 
notevo le spessore , per l imitare l ' inconveniente de l l ' e f fe t to -pe l le (skin ef fect) , in 
presenza di correnti U H F . Tutta que l la parte de l l ' apparecch ia tu ra che è s e d e di 
U H F d e v e essere sospesa in ar ia , o sostenuta con isolanti a bassa perdi ta , c o m e il 
pol ist i rene e il po l iet i lene. 

A n c h e i co l legament i a massa devono essere diretti e b rev iss im i ; è necessar io 
vi sia una sola presa di massa per c iascun stadio, per ev i ta re l ' inconveniente de l la 
presenza di correnti U H F nel tela io , 

Le saldature devono essere le migl ior i possib i l i ; una saldatura « f redda » può 
determinare intol lerabi l i perdi te , tanto da rendere impossib i le al la va l vo la di 
osci l lare . 

IL C O N D U T T O R E I N T E R N O . 

Per e l iminare l ' inconveniente de l ben noto effetto di super f ic ie , lo skin effect, 
il conduttore interno de l la l inea coass ia le è di d iametro notevo le ; può essere c o s t i -
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tuito da un tubetto di rame argentato. In tal modo la corrente osci l lante ad ultrafre
quenza , pur essendo local i zzata molto al la superf ic ie de l conduttore, in pochi m i l l e 
simi di mi l l imetro di essa, non incontra una resistenza ohmica apprezzab i l e , mentre 
su un conduttore normale ta le resistenza sa rebbe molto accentuata , determinando una 
sensib i le perd i ta , e pegg iorando le caratter ist iche di r isonanza, 

LA S U P E R F I C I E E S T E R N A , 

Un altro importante vantagg io dei circuit i coassial i U H F è quel lo conseguente 
al fatto che i c a m p i elettr ic i si t rovano soltanto tra i due conduttori , quindi ne l l ' i n 
terno, tra la superf ic ie esterna de l conduttore interno e quel la interna de l conduttore 
esterno. La super f ic ie esterna de l conduttore maggiore r imane « f redda ». 

C o m e per le l inee risonanti bif i lari (a fili di Lecher ) , anche le l inee coass ia l i , se 
non sono « car icate » dal lato aperto con induttanze o capacità, sono di lunghezza 
corr ispondente a quel la de l l ' onda e lett r ica presente in esse. 

LA L U N G H E Z Z A D 'ONDA. 

Perciò, la lunghezza d 'onda di r isonanza di una l inea coass ia le è pari al la sua 
lunghezza . È di un quarto d 'onda, o mult iplo dispari di essa, se è chiusa ad una est re 
mità; è di m e z z a lunghezza d 'onda, o mult ipla pari di essa , se è aperta ad ambedue 
gli esf remi . 

Qua lo ra la l inea r isonante coass ia le s ia chiusa ad a m b e d u e gli est remi , essa si 
comporta c o m e se fosse aper ta , e in tal caso la sua lunghezza assia le è egua le a 
metà de l la lunghezza d 'onda di r isonanza o mult iplo pari di essa, 

In prat ica non a v v i e n e quasi mai che la lunghezza assia le de l r isonatore coassia le 
corr isponda ad un quarto o a m e z z a lunghezza d 'onda di r isonanza, e ciò perchè 
il r isonatore coass ia le è genera lmente « car icato » o da una capacità va r iab i l e , o da 
un' induttanza di cor rez ione , o da una v a l v o l a . Il « car ico » determina un a c c o r c i a 
mento de l la lunghezza de l r isonatore. 

I l circuito accordato UHF. 

La f ig . 10.1 illustra l ' equ iva lenza tra un circuito accordato per f requenze radio 
non ultra e quel lo per u l t raf requenze. I punti a) e b) de l circuito accordato a s in i 
stra sono col legat i a massa , c o m e i punti a) e b) de l circuito al centro. V a r i a soltanto 
il modo di d isegnare i due circui t i , A destra è indicato un circuito r isonante U H F , ad 
un quarto d 'onda. 

A l posto del l ' induttanza fornita da l le spire de l la bob ina , è uti l izzata quel la 
molto più p icco la tra il conduttore rett i l ineo e lo schermo entro il qua le è posto, 

Ment re la bobina de l c i rcui to a sinistra funziona normalmente senza schermo , il 
conduttore a sinistra funz iona soltanto con lo schermo. Da solo non sa rebbe che un 
tratto di f i lo di co l legamento . 

Questo fatto è indicato da l la f ig . 10.2. Ment re la bobina a sinistra può veni r 
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regolata var iando l ' inserimento de l nucleo fer romagnet ico , l ' induttanza de l la l inea 
ad un quarto d 'onda può veni r regolata var iando la distanza del conduttore rett i l ineo 
rispetto al la superf ic ie del lo schermo che lo cont iene, 

VHF 

7T 

UHF T 

7T 
Fig. 10 .1 . - Circuit i accordati V H F e U H F . 

NUCLEO 
RE GOL AB. —^r 

DISTANZA 
RE GOL AB. 

Fig. 10.2. - Variazione d'Induttanza in circuiti V H F e U H F , 

F I L T R O DI B A N D A U H F , 

Nei selettori U H F è molto usato il filtro di banda . È formato da due circuiti 
accordat i accopp iat i . In f ig. 10.3 , a sinistra, sono indicati i due circuit i accordat i 
di un filfro di banda. Le due bobine sono avvo l te una sopra l 'altra, oppure una di 
seguito a l l 'a l t ra . In tal modo il segna le può passare da un circuito al l 'a ltro. Il filtro 
di banda è più selett ivo di quanto non lo sia un circuito accordato singolo, 
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A destra , nel la stessa f igura, è indicato un filtro di banda UHF . È formato da due 
l inee a d un quarfo d 'onda, c iascuna entro il propr io scomparf imenfo schermafo . Un 
sotti le conduttore di rame, p iegato a rettangolo, p r o v v e d e a l l ' accopp iamento tra le 

VHF 
ACCOPPIATI 

T 
o 
o - L 

7" 

UHF 

ACCOPPIATI 

Fig. 10.3. - Filtro di banda V H F e U H F . 

due l inee . Da un lato è saldato a l lo schermo ; dal l 'a l t ro attraversa lo schermo, p a s 
sando per un foro, 

A l posto de l filo di accopp iamento vi può esse re una « f inestra », ossìa una 
apertura nel lo schermo ta le da consent i re al segna le il passaggio da una l inea a l l 'a l t ra , 
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P R E S A A L L A L I N E A R I S O N A N T E . 

La bobina del circuito accordato può essere provvista di una presa. N e l l ' e s e m 
pio di f ig . 10.4 la presa serve per il co l legamento con la base de l transistor. 

A destra è indicato l 'equiva lente circuito U H F . Il conduttore rett i l ineo è prov 
visto di una presa per il co l legamento de l la l inea risonante con la base de l proprio 
transistor, 

CAG ~r 

Fig . 10.5. - Circuit i d'entrata V H F e U H F . 

E S E M P I O DI L I N E A R I S O N A N T E U H F . 

La f ig . 10.5 indica i circuit i d 'entrata di un selettore integrato, adatto per la 
r icez ione sia de i segnal i V H F s ia di quel l i UHF . Vi sono due circuit i accordat i . Essi 
ut i l izzano lo stesso condensatore var iab i le , 

In pos iz ione V H F , l ' inferruftore (1 ) è chiuso, mentre l ' interruttore (2 ) è aperto, 
In tal caso al selettore pe rvengono i segna l i T V di un cana le V H F , 
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Il c ircuito accordato su quel cana le è formato da l la bob ina L2 e dal c o n d e n 
satore var iab i le C V . La bobina L1 ha lo scopo dì offrire un passaggio a massa alle 
f requenze inferior i , que l le interferenti . 

Da una presa de l la l inea r isonante, il segna le v i e n e trasferito al l 'entrata del 
primo transistor. V a notafo che fale l inea si comporta c o m e non esisfenfe, data la 
f requenza bassa de l segna le V H F , 

In pos iz ione U H F , l ' interruttore (1 ) è chiuso, mentre l ' interruffore (2 ) è aperfo. 
È co l legafa l 'antenna U H F . Il segna le U H F è in sintonia con la l inea ad un quarto 
d 'onda, formata in tal caso da L3 , e re lat ivo schermo, nonché dal va r iab i l e C V . 

Tuner UHF a transistor. 

Sono contenuti in custodia meta l l ica accuratamente schermata s imi le a quel la 
dei selettori V H F a v a l v o l a . La custodia è suddiv isa in c inque scompart imenf i meta l l i 
c i , uno per c iascun stadio . G l i scompart imenf i fanno parte de l le l inee risonanti, e sono 
indispensabi l i per ev i ta re accopp iament i reattivi ed ìnferferenze dannose. 

Il condensafore va r iab i l e è a quattro sez ioni ( in altri tuner il va r iab i l e può essere 
a tre sez ion i ) . Le sez ion i sono monocomandate , mediante un 'accurata manopola 
a demol t ip l ica . 

La rego laz ione de l condensatore va r iab i l e consente la sintonia continua su 
tutta la g a m m a U H F , b a n d e quarta e quinfa. 

I R R A D I A Z I O N E D E L S E G N A L E MF . 

È molto importante che il segna le a med ia f requenza possa ven i r trasferito al 
tuner V H F senza irradiarsi e ven i r capta lo dai circuit i di entrata. Poiché l 'uscita a 
M F de l tuner U H F è v ic ina a l la sua entrata, è fac i le che una min ima parte del 
segna le M F possa r ipresentarsi a l l 'entrata , cosa che occorre ev i ta re scrupolosamente . 

Il co l legamento fra il tuner U H F e il funer V H F a v v i e n e med ian fe cavo scher 
malo . La sez ione M F de l tuner U H F è contenuta entro un apposito scompart imento 
schermato. 

I R R A D I A Z I O N E D E L S E G N A L E D ' O S C I L L A T O R E . 

Molto importante è anche ev i tare che la tensione osci l lante d 'osci l latore , e le 
sue armoniche , possano uscire dal tuner e irradiarsi a l l 'esterno. Vanno prese tufte 
le d isposiz ioni necessar ie , La schermatura de l la sez ione d 'osci l latore è necessar io 
sia perfetta, 

P R I M O E S E M P I O . 

Un esemp io di tuner U H F a transistor è que l lo di cui la f ig . 10.6 riporta lo 
schema . È a quattro condensator i va r iab i l i . Sono indicat i con C I , C 2 , C 3 e C 4 . 
Sono monocomandat i . 
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I due transistor sono: 

A) T1 . . . A F 1 8 6 punto nero, 

B) T2 . . . A F 1 8 6 punto ve rde . 

II pr imo p r o v v e d e a l l 'ampl i f icaz ione del segna le RF captato da l l 'antenna, il 
secondo ha il compito di convert i rne la f requenza e d è perciò un miscelatore 
autoosci l lante, 

La scatola meta l l ica è suddiv isa nei soliti c inque scompart iment i . Nel pr imo 
di essi v i è la pr ima l inea ad un quarto d 'onda, s infonizzafa sul cana le prescel to , 
mediante C 1 . È co l legata d i ret tamente al l 'adattatore d ' impedenza indicato in basso 
a sinistra. In tal modo è ottenuto un maggior guadagno compless ivo . 

i CUSTODIA METALLICA AL -

„ i . 1 L J 
COMANDO CIRCUITI ACCORDATI 
SINTONIA AD l/i DELLA LUNCH. D'ONDA 

F ig . 10.6. - Schema di selettore U H F a due transistor, 

La manopo la di sintonia è provv ista di una dopp ia demol t ip l ica , per il p a s 
saggio da un cana le al l 'altro e per la sintonia f ine sul cana le desiderato . La prima 
è a rapporto 1 :5 , l 'altra è a rapporto 1:40. 

La pr ima l inea ad un quarfo d 'onda è accopp ia ta al l 'entrata del pr imo transistor 
mediante un corto conduttore rett i l ineo. La base del transistor è a massa, t rami le 
un condensatore di 15 pF. Il col lef fore è co l legato ad una presa del la seconda l inea 
risonante ad un quarto d 'onda. Essa cosf i fu isce il pr imar io de l fi lfro di banda , for 
mato anche dal la terza l inea ad un quarfo d 'onda. L e due l inee risonanti sono a c 
coppiate tramite una « f inesfra », 
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Il secondar io del filtro di banda è accopp ia to al l 'entrata de l secondo transistor, 
il mixer auto -osc i l lante , tramite un conduttore che p r o v v e d e anche al l 'effetto reat 
t ivo, essendo accoppiato pure con la l inea r isonante de l circuito d 'osci l latore . In 
tal modo il secondo transistor osci l la e p r o v v e d e a l la sovrappos iz ione dei due segnal i . 
Il segna le M F risultante passa attraverso la bob ina L 1 , menfre la tensione d ' o s c i l l a 
tore v a a massa tramite il condensafore di 5 p icofarad , essendo a f requenza t roppo 
alta per pofer passare af f raverso L 1 . 

La sola tensione M F risulta ai cap i di L2, accordato al la f requenza di cent ro -
banda M F - v i d e o , mentre L3 consente l 'app l icaz ione de l la tensione negat iva al c o l 
lettore de l transistor. La tensione residua d 'osci l latore è fugafa a massa anche dai 
due condensafor i di 5 p F e dì 27 pF, al l 'entrata e a l l 'usc i ta di L2, 

La banda compless iva v a da 470 a 890 M c / s , con rotazione de l condensafore 
va r iab i l e di c i rca 180°. 

La f requenza de l l 'osc i l latore è super iore a quel la de l segna le in arr ivo. 
L 'a l imenfaz ione è a 12 volf . Il funer funziona anche con tensione minore , sino 

a 9,5 volf . L 'assorbimenfo di corrente comp less iva è di 8 mi l l iampere , in assenza 
del C A G . 

S E C O N D O E S E M P I O . 

A n c h e il tuner di f ig . 10,7 è a due transistor e d è provvisto di quattro c o n d e n 
satori var iab i l i monocomandaf i . I due fransisfor hanno lo stesso compito di quel l i 
de l l ' esemp io p recedente . 

Fig. 10.7. - S c h e m a di selettore UHF a due transistor, 
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Il pr imo transistor funziona con la base a massa . È base co l lega fa , tramite un 
condensatore passante di 15 pF , a l telaio. 

La base r iceve la corrente di lavoro dal partitore formato da due resistenze, 
una co l legata al la l inea a 12 volt e l 'altra a massa. La tens ione d 'emit tore è ottenuta 
tramite la resistenza di 1 000 ohm. 

Il col lettore è a — 1 2 volt essendo col legato a massa tramite l 'e lemento de l la 
l inea a d un quarto d 'onda L3. 

Tra il pr imo e d il secondo transistor v i è un filtro p a s s a - b a n d a costituito dal le 
due l inee ad un quarto d 'onda formate r ispett ivamente dagl i e lement i L3 e L4, 
nonché da i r ispettivi condensator i C V 2 e C V 3 . 

La l inea L 3 - C V 2 forma il pr imar io de l filtro passa -banda , mentre la l inea L 4 - C V 3 
forma il secondario. Pr imar io e secondar io sono contenuti entro scompart iment i s e p a 
rati . L 'accopp iamento tra di essi a v v i e n e tramite due « f inestre » de l l a parete d i v i 
soria de l la scato la d e l tuner. 

Una « f inestra » super iore consente l 'accoppiamento in p resenza di segnal i TV 
a f requenza e l e v a t a (canal i U H F alt i ) . Una seconda , che si t rova in basso, in pros 
simità de l condensatore var iab i le , p r o v v e d e a l l ' accopp iamento in p resenza de i c a 
nali bassi . 

Il secondo transistor funziona d a convert i tore, ossia d a mixer e da osci l latore. 
La sua entrata, ossia il suo circuito di emittore, è accopp ia ta al secondar io de l filtro 
di banda med iante un conduttore rett i l ineo (L5) disposto para l le lamente di fronte a L4. 

Il col lettore di Tr2 è co l legato al la terza l inea ad un quarto d 'onda, formata 
con L7 e C V 4 . Essa è leggermente accopp ia ta al la p r e c e d e n t e tramite L6. Ciò c o n 
sente a l transistor d i osc i l la re , a l la f requenza de l la propr ia l inea r isonante. È uti l izzata 
anche la capacità interna de l transistor. 

La m isce laz ione a v v i e n e sul l 'emittore, al quale g iunge il segna le T V ampl i f icato 
nonché quel lo loca le , generato dal transistor stesso. Dal la sovrappos iz ione de i due 
segnal i risulta il segna le a m e d i a f requenza . 

La bob ina Ló è d i va lo re tale d a imped i re il passagg io de l la tensione a f re 
quenza d 'osci l latore , notevo lmente e leva ta , e di consent i re il passaggio al segna le 
a med ia f requenza . T a l e segna le entra nel l 'ult imo scompart imento de l tuner e giunge 
al pr imar io de l fi ltro di banda a m e d i a f requenza , dopo di che e s c e dal tuner U H F 
ed entra nel tuner V H F . 

Dal le d u e bob ine indicate, L8 è accordata a l la f requenza di cenf robanda de l la 
M F - v i d e o . L'altra bob ina ( L 9 ) è di induttanza magg io re ; essa consente di co l legare 
a massa il co l let tore d i Tr2 , senza lasciar fuggire il s e g n a l e MF , 

L'abbinamento del selettore UHF con i l selettore VHF. 

I te lev isor i che poss iedono due selettori di cana l i , uno per il pr imo programma 
( V H F ) e d uno per il secondo p rogramma ( U H F ) , fanno funz ionare uno solo di essi in 
posiz ione V H F , e d a m b e d u e in pos iz ione UHF . Ques to a v v i e n e perchè il segna le 
U H F essendo a f requenza molto più e l e v a t a è spesso di intensità minore de i segnal i 
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V H F . È opportuno perciò p r o v v e d e r e ad una maggiore ampl i f icaz ione dei segnal i 
U H F . Ta le maggior ampl i f icaz ione è possib i le ut i l izzando il pentodo miscelatore del 
selettore V H F quale pr imo ampl i f icatore a m e d i a f requenza, 

INATTIVO 

SELETTORE UHF 

ANTENNA 
VHF 

AMPUF RF CONVERTII 

© d i ) © d i ) 
SELETTORE VHF AMPUF. MF - VIDEO 

Fig. 10.8. - Selettore V H F collegato all 'amplif icatore MF, 

La f ig . 10.8 indica uno schema a b locchi de i due selettori e de l l 'ampl i f icatore 
a m e d i a f requenza v ideo , in pos iz ione V H F . In tal caso, il selettore U H F è inattivo. 
Il commutatore V H F - U H F non consente a l la tensione posit iva a 12 volt di g iungere 
agl i emittori de i due transisfor. 

ANTENNA 
UHF 

AMPLIFI
CA TORE 

RF 
CONVERTI 

TORE 

SELETTORE UHF 

laAMPLIF. 
MF- VIDEO 

SEGNALE A 
MF- VIDEO 

SELETTORE VHF AMPLIF. MF- VIDEO 

Fig. 10.9. - Selettore UHF collegato al selettore V H F . 
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In pos iz ione UHF , f ig . 10.9, il commutatore togl ie la tensione a l la pr ima v a l 
vo la de l selettore V H F , nonché al triodo osci l latore de l la seconda . La lascia al solo 
pentodo. L'uscita a med ia f requenza del se lettore è co l legata con una entrata del 
selettore V H F , quel la che giunge al la gr ig l ia control lo de l pentodo, c o m e indicato 
negl i schemi dei selettori V H F riportati nel capito lo p recedente . 

Il co l legamento è b reve ed in cavo schermato, per ev i tare il per ico loso i r ra 
d iamento de l segna le MF , 

Ment re la pr ima va lvo la de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o è tale per i segna l i V H F , 
è invece la seconda per quel l i UHF . 

Lo strip tuner UHF. 

La r icez ione dei canal i U H F è possib i le anche con un sempl ice slrip iuner, un 
disposit ivo senza transistor, con due soli d iodi . La funzione dei due diodi è la seguente : 

a) pr imo d iodo : mixer UHF , 

b) secondo d iodo : generatore di armoniche. 

Il secondo diodo r i ceve le armoniche de l la tensione osci l lante generata d a l 
l 'osci l latore V H F , e ne genera de l le altre. Si cost i tuisce in tal modo al l 'osci l latore U H F . 

Poiché la misce laz ione de i due segnal i può veni r effettuata anche da un diodo, 
c o m e a v v i e n e per il d iodo che r ive la il segna le M F - v i d e o , sono sufficienti due diodi 
per ottenere un s e m p l i c e tuner UHF . 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O . 

Il segna le U H F captato dal l 'antenna g iunge al pr imo diodo, il mixer . Ne l lo stesso 
tempo funziona anche il tuner V H F , staccato da i la propr ia antenna. 

La tensione osci l lante generata dal transistor osci l latore A F 1 0 6 , nel lo schema 
di f ig . 1 0 . 1 1 , v a c o m e al sol ito al transistor mixer , anch 'esso un A F 1 0 6 , ed in più 
va anche al d iodo generatore di armoniche, t ipo 1N87A, 

ANT. UHF 
DA UHF A MF-VHF 

h ANT. VHF 

ti 
DIODO 

CONVERTITORE 

M 
DIODO 

GENERATORE 
D'ARMONICHE 

DA MF-UHF A MF-VHF 

t ) 
AMPL 

• 
RF- VHF 

AMPI MF UHF 
CONVERTITORE 

VHF 

ALL' AMPLIF. 
MF-VIDEO 

SEGNALE 
OSC VHF 

OSCILLATORE 
VHF 

Fig . 10.10. - Schema a blocchi di strip tuner per U H F . 
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In pos iz ione UHF , le bobine V H F , sono sostituite con que l le U H F , Queste 
ult ime sono indicate in f igura, nel lo strip tuner, 

La tensione osci l lante generata dal transistor osci l latore V H F determina , per la 
presenza de l d iodo, un notevole numero di f requenze armoniche, due, tre, quattro 
e c c . vo l te maggiore . Di tutte queste f requenze armoniche, una risulta in sintonia 
con il circuito accordato al l 'uscita de l d iodo e v iene trasferita al d iodo mixer . Nel lo 
schema è un 1N147A. 

STRIP UHF 

Fig. 10.11. - Selettore V H F con strip tuner per UHF (Brlon Vega) . 

Dal la sovrappos iz ione del segna le T V in arr ivo con la tensione osci l lante a f r e 
quenza armonica ne risulta una pr ima convers ione di f requenza , da U H F a V H F . 

Il segna le U H F convert i to a f requenza V H F può passare a l l 'entrata del tuner 
V H F e ven i r ampl i f icato dal pr imo transistor. Nel lo schema è un 2N2360 . 

Poiché il tuner V H F funziona normalmente , al transistor mixer A F 1 0 6 g iunge 
il segna le M F - U H F nonché la tens ione osci l lante generata dal l 'a l t ro A F 1 0 6 . Ne r i 
sulta una seconda convers ione di f requenza , 
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Il segna le a M F risulta ai capi de l pr imario del pr imo trasformatore M F , c o l l e 
gato al col lettore de l mixer , e può venir trasferito a l l 'entrata de l l 'ampl i f icatore 
M F - v i d e o . 

L 'accordo sul la banda di f requenze dei vari canal i è ottenuto con i due circuiti 
accordat i de l lo strip sintonizzati con un condensatore var iab i le , a due sez ion i , c i a 
scuna di capacità adeguata . 

La sintonia f ine de l tuner V H F è ottenuta con un nucleo di ottone, regolabi le , 
nel l ' induttanza tra col lettore d 'osci l latore e massa. È in para l le lo con l' induttanza 
del circuito accordato d 'osci l latore . Quest 'u l t ima si trova nel tamburo rotativo, insieme 
con le altre bob ine dei canal i V H F , 

Questo tuner V H F con strip U H F è uti l izzato in una ser ie di te levisor i Brion V e g a . 

Collegamento selettori VHF-UHF, a valvole. 

La f ig, 10.12 il lustra un esempio prat ico di co l legamento de i due selettori del 
te lev isore . In questo esemp io i selettori sono a m b e d u e a va l vo le . 

UHF 

i i 

PC88 PC86 

F ig . 10.12. - Collegamento di selettori a valvole. 
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P O S I Z I O N E V H F . 

La f igura ind ica il commutatore in pos iz ione V H F . È a due v ie ed a due posiz ioni , 

La tensione anod ica è di 135 volt, 

C o m e indicato in f igura, la tensione anod ica risulta app l icata costanfemente 
al selettore V H F , A ta le punto è col legato il pentodo de l l a P C F 8 0 1 , ossia la sua 
p lacca e la sua gr ig l ia schermo. 

In pos iz ione V H F del commutatore , la tensione anod ica è app l icata a l le p lacche 
de l la va lvo la P C 9 0 0 , ampl i f ica f r ice R F e quel la de l tr iodo osci l latore de l la P C F 8 0 1 , 
In tal modo le due v a l v o l e sono a l imentate normalmente . A l l e due va lvo le de l se le t 
tore U H F non g iunge nessuna tensione anodica . 

I f i lament i de l le v a l v o l e V H F fanno capo a due l inguette de l selettore. La 
corrente d ' accens ione è di 300 mi l l iampere , essendo i due f i lament i co l legat i in ser ie , 

Nel la stessa pos iz ione, la gr ig l ia control lo de l pentodo de l la P C F 8 0 1 è col legato 
a massa, t ramite una res istenza di 220 chi loohm. In tal m o d o il pentodo può funz io 
nare da miscelatore . 

P O S I Z I O N E U H F , 

In questa pos iz ione v i e n e tolfa la tensione anod ica al la va lvo la P C 9 0 0 e al 
tr iodo de l la P C F 8 0 1 , menfre v i e n e app l icata a l l e p l a c c h e dei due friodi P C 8 6 e 
PC88 del se let tore U H F . R imane app l icata al pentodo de l l a P C F 8 0 1 in quanto esso 
p r o v v e d e a l la p r ima ampl i f icaz ione a m e d i a f requenza de l segna le UHF , 

La gr ig l ia control lo de l pentodo è co l legata al c i rcui fo C A G anziché a massa. 

I due f i lament i sono costanfemente a c c e s i , anche in pos iz ione V H F , per c o n 
sentire il rap ido passagg io d a un p rogramma al l 'a ltro. Essi sono in ser ie con quel l i 
de l l e due v a l v o l e de l se let tore V H F . 

Collegamento di selettore VHF a valvole con selettore UHF a transistor. 

Un e s e m p i o di co l l egamento de i due selettor i V H F e U H F , di cui que l lo V H F a 
v a l v o l e e que l lo U H F a transistor, è que l lo di f ig . 10 .13 . Il se let tore V H F è quel lo 
stesso de l la f igura p recedente , 

Il commutatore consente di app l i ca re due tensioni pos i t ive , que l la di 135 volt 
per il se let tore V H F e que l la di 12 volt per il se lettore U H F . In f igura è in pos iz ione 
V H F . La tens ione a 12 volf è esc lusa ; il suo circuito è aperto . È inclusa la tensione 
a 135 volt , costantemente app l icata al pentodo de l la P C F 8 0 1 , ed in questa p o s i 
z ione anche ad un punfo de l se lef fore V H F , al qua le fanno capo i circuit i di p lacca 
de l la pr ima v a l v o l a e de l fr iodo de l la seconda , 

Ne l la pos iz ione U H F , il c i rcui fo di a l imenfaz ione a n o d i c a a 135 volt è aper to , 
salvo per il penfodo che in tal caso funz iona da ampl i f icatore M F del segna le U H F 
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convert i to a med ia f requenza . È chiuso invece il circuito a 12 volt , quel lo de i due 
transistor de l selettore UHF, 

Fig. 10.13. - Collegamento di selettore V H F con altro U H F . 

Sintonizzatore integrato per VHF e UHF. 

Il selettore di canal i integralo, detto anche selettore omnicanale o sintonizza

tore integrato oppure funer VHF-UHF, funziona con tre transistor, e consente la s into
nia di tutte le emittenti TV , tanto di que l le V H F , de l la pr ima e terza banda ( la s e 
conda non esiste) , quanto di que l le U H F de l la quarta e de l la quinta banda. 

Caratter ist ica essenz ia le del selettore integrato è di fare a meno de l la c o m m u 
tazione de l le bob ine per le bande V H F con commutatore g i revo le o con tamburo 
rotante. La g a m m a V H F è d iv isa in due o tre parti . In due parti , quando le bande di 
r icez ione sono que l le consuete, ossia la pr ima e la te rza ; in tre parti , quando la 
banda pr ima è suddiv isa in due : banda pr ima e banda pr ima A. 

Il passaggio da una banda a l l 'a l t ra è ottenuto con una striscia di contatti. È 
anche detta pulsantiera, in quanto ai contatti fa capo un pulsante, oppure contattiera, 

in quanfo p r o v v e d e ai contatti . 
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Un unico condensatore va r iab i i e a quattro sez ioni consente la sintonia, tanto 
de l le bande V H F quando di que l le U H F . Poiché la sintonia è ottenuta con c o n d e n 
satore va r iab i le , il selettore integrato è provvisto di indice di sintonia. 

Al la banda terza corr ispondono, ad es . , sette punti di sintonia, segnat i su un 
p icco lo quadrante. 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O . 

Il pr inc ip io dei selettori integrati è que l lo indicato da l la f ig. 10.14. In p o s i 
z ione U H F , la l inea ad un quarto d 'onda risulta co l legata da un lato al c o n d e n s a 
tore va r iab i l e e dal l 'a l t ro a massa , essendo in tale pos iz ione chiuso il contatto 
l i nea -massa . Le bobine per le bande V H F (in f igura sono indicate due, que l le per la 
pr ima e que l le per la terza banda) sono contenute enfro uno scompart imento scher -

BANDA I ì 

BANDA M 
VHF 

BANDE TV E ¥ 
UHF 

2...15pF 

Fig. 10.14. - S c h e m a di principio del selettore integrato, 
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mato de l selettore, separa lo da quel lo che cont iene una sez ione de l var iab i le e la 
l inea U H F . 

In pos iz ione banda terza è aperta la l inea U H F mentre è invece chiuso il c o n 
tatto tra la bobina de l la banda pr ima. Risulta, in ser ie al var iab i le , la l inea U H F , la 
quale si comporta c o m e se non esistesse, e la sola bob ina de l la banda terza, essendo 
cortocircuitata que l la de l la banda prima, 

BANDA I (C) 

BANDA l (A -B) 
BANDA ZZZ 

" L X X J 
ÌBANDE JY E V. 

2...1SpF 

Fig. 10.15. - La commutazione a s t r isc ia di contatti. 

La var iaz ione di capacità, compresa tra 2 e 15 p icofarad , consente di passare 
da uno al l 'altro de i sette canal i V H F de l la banda terza, 

In pos iz ione banda prima, a m b e d u e i contatti sono apert i ; le due bob ine V H F 
sono in ser ie , e si comportano c o m e una bobina sola . Il condensatore var iab i le c o n 
sente la sintonia con uno o l'altro de i tre canal i di tale banda, 
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ÌL S E L E T T O R E UHF E IL S E L E T T O R E I N T E G R A T O V H F - U H F 

B A N D A P R I M A D IV ISA . 

Nei selettor i con due pr ime bande, la bob ina de l la banda pr ima è suddiv isa , e 
possib i le perciò una presa. Ne risulta la necessità di un terzo contatto, per cor to 
c i rcui tare que l la parte de l la bobina che non risulta necessar ia . 

La f ig. 10.15 indica c o m e risulta in prat ica la d ispos iz ione de l la l inea U H F e 
de l le bob ine V H F , quando la pr ima banda è d iv isa in due part i , banda pr ima A - B e 
banda pr ima C . 

Il compensato re indicato con il va r iab i l e consente un a l l ineamento gener ico 
del circuito accordato con quel lo d 'osci l latore , c o m e negl i apparecch i radio. 

I M P I E G O DE I T R A N S I S T O R . 

Ment re nei selettor i separat i , uno V H F e l'altro U H F , sono uti l izzati c inque t ran 
sistor, ne l se lettore integrato sono suff icienti t re , in quanto funzionano tanto in V H F 
quanfo in UHF , 

AF106 
OSCILL. VHF 

I AF239 

I AMPLIF RF 
I VHF-UHF 

AF139 
CONVERT. UHF 

oppure 
MISCELL. VHF 

TUNER INTEGRATO VHF-UHF 

Fig . 10.16. - Funzione dei transistor nei tuner integrati, 

I transistor sono impiegat i c o m e ind ica la f ig . 10.16. L ' A F 2 3 9 funziona da a m p l i 
f icatore R F del s e g n a l e T V tanto in V H F quanto in U H F . Il transistor A F 1 3 9 può ave re 
due compi t i ; in pos i z ione V H F funziona da mixer mentre in pos iz ione U H F funziona 
da convert i tore di f requenza , ossia funziona da mixer auto -osci l lante . Il terzo transistor, 
un A F 1 0 6 , p r o v v e d e a produrre le osci l laz ion i local i necessar ie al mixer , in p o s i 
z ione V H F . 
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In tal modo in V H F funzionano tutti e fre i transistor, mentre in U H F funzionano 
due sol i , T A F 2 3 9 qua le ampl i f icatore e T A F 1 3 9 quale convert i tore . 

Nei selettori separat i , il segna le U H F dopo la convers ione di f requenza , 
ottiene una pr ima ampl i f icaz ione a m e d i a f requenza da parte de l transistor che in 
posiz ione V H F ag isce da convert i tore. Ne l l ' esempio riportato manca tale p r e - a m p l i 
f icaz ione a media f requenza UHF, 

S C H E M A S E M P L I F I C A T O DI S E L E T T O R E I N T E G R A T O , 

La f ig . 10.17 illustra quanto già indicato da l le f igure p recedent i ; lo schema è 
quel lo di un funer integrato, a tre transistor, con tre bande, la pr ima, la terza, e la 
quarta e quinta unite insieme. 

Fig . 10-17. - Schema semplif icato di tuner Integrato. 

Il funer è contenuto in una custodia meta l l ica , d iv isa in offo scompart iment i , 
c inque de i quali sono disegnat i in basso e fre in alto. I tre scompart iment i in alto 
contengono le bob ine V H F e d il transistor osci l latore V H F . I c inque scompar f imenl i 
in basso ospitano le l inee risonanti ad un quarfo d 'onda U H F , i due transistor ut i l iz 
zati in U H F , tre sez ioni de l condensatore va r iab i le , nonché il fi lfro di banda MF . 

L'anfenna U H F è co l legata al pr imo scompart imento in basso. Fa capo ad uno 
o più filtri d ' ingresso ed al circuito semiaper iod ico d 'entrafa. I c i rcui t i , in f igura, 
sono solo accennat i . 
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Il segna le TV v iene ampl i f icato dal pr imo transistor, T A F 2 3 9 , 
Nel secondo scompart imento in basso v i è il solo pr imo circuito accordato U H F , 

comprendente la l inea ad un quarto d 'onda e la pr ima sez ione de l condensatore v a 
r iabi le . T a l e circuito accordato è lascamente accopp iato al secondo circuito accordato 
tramite un conduttore, con un capo a massa. Esso si trova ad una certa d istanza tanto 
dal la pr ima quanto dal la seconda l inea r isonante. È in tal modo assicurata l 'alta e f f i 
c ienza de l le due l inee. 

La seconda l inea si trova nel terzo scompart imento ins ieme con il transistor 
convert i tore, ossia mixer e d osci l latore. Il suo circuito di emittore rappresenta la sua 
entrata, in quanto funziona con base a massa (un condensatore fisso di capacità a d e 
guata rende a massa la base per il segna le TV ) , 

Il transistor A F 1 3 9 osci l la po iché il suo circuito d 'emittore è co l legato al suo 
circuito col lettore. Osc i l l a al la f requenza de l circuito accordato comprendente la 
terza sez ione de l var iab i le in ser ie con la l inea r isonante U H F . Quest 'u l t ima ha un 
lato costantemente a massa, 

Dal col let tore d e l l ' A F I 3 9 v i e n e p re levato il segna le a med ia f requenza . Il p r i 
mario de l pr imo trasformatore M F - v i d e o , accordato al la f requenza di cent robanda 
M F - v i d e o , si t rova nel quinto scompart imento . È importante che il forte segna le 
M F - v i d e o non abb ia a veni r re - i r rad iato e g iungere al l 'entrata de l tuner, po iché ne 
r e n d e r e b b e instabi le o imposs ib i le il funzionamento. 

L'antenna V H F è co l legata ai filtri contenuti nel pr imo scompart imento in alto, 
accennat i in f igura, Il segna le ampl i f icato dal transistor A F 2 3 9 passa al circuito a c 
cordato di col lettore , costituito dal condensatore var iab i le , da l la l inea U H F ( c o n 
tatto aperto) e d a una o a m b e d u e le bob ine V H F , contenute nel secondo scompar t i 
mento. C o m e detto, la l inea r isonante U H F si comporta c o m e se non esistesse, 
ossia c o m e un co l legamento tra il va r i ab i l e e la bobina, o le bobine, V H F . 

Nel lo stesso scompart imento v i sono anche le bob ine d e l secondo circuito a c 
cordato. Ta le circuito appar t iene a l l 'emit tore de l transistor mixer A F 1 3 9 . Il contatto 
chiuso in U H F è ora aperto. 

Il segna le V H F , ampl i f icato da l lo stadio d 'entrata, con il transistor A F 2 3 9 , v i e n e 
ampl i f icato e quindi g iunge a l l 'emit tore de l transistor A F 1 3 9 , ins ieme con la t e n 
s ione osci l lante generata da l l 'osc i l la tore V H F , funzionante con il transistor A F 1 0 6 . 
Dal la sovrappos iz ione de i due segnal i è ottenuto il terzo segna le , quel lo a med ia 
f requenza . Si trova nel circuito di col lettore de l transistor A F 1 3 9 ; è perciò presente 
ai capi de l fi ltro di banda M F . Da una presa del l ' induttanza di ta le f i ltro, v i e n e p r e l e 
vato e trasferito al l 'entrata de l l ' ampl i f icatore M F - v i d e o . 

Si può notare che v i è un condensatore costantemente co l legato tra il col lettore 
e l 'emittore d e l l ' A F I 3 9 . È di p icco la capacità, suff iciente per far osc i l la re il t ransi 
stor in U H F , ma non in V H F , 

Combi-tuner per televisori a colori. 

I te lev isor i a colori sono provvist i di tuner integrato s imi le a que l lo dei TV in 
b ianconero , ma più accurat i , p o i c h é non è possib i le ottenere una buona immagine 
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a color i se il tuner non è molto stabi le . I soliti tuner integrati adatti per TV in b i a n c o 
nero vanno soggett i a notevol i sl ittamenti di f requenza , ossia la loro sintonia non è 
stabi le , ma var ia piuttosto amp iamente sopra e sotto quel la de l la emittente. Questo 
notevole inconveniente è to l lerabi le con immagini in b ianconero , mentre risulta 
causa di sgradevo l i anomal ie nel le immagin i a color i . 

I selettori V H F / U H F per T V a color i sono genera lmente di due tipi : 

a) con sintonia e lettronica, ossia con diodi va r i cap al posto del condensatore 
var iab i le a quattro sez ion i , 

b) con sintonia f ine automatica e condensatore var iab i le a quattro sez ioni . 

Fig. 10.18. - Circuit i d ' ingresso del Combi-tuner a sintonia automatica. 

La d i f ferenza sostanz ia le è l imitata a quattro d iodi va r i cap nei selettor i a 
sintonia e let t ron ica , e d a due soli d iodi va r icap in quel l i a sintonia m e c c a n i c a (con 
condensatore va r iab i l e ) ossia i due diodi per il control lo con il d isposit ivo di sintonia 
f ine automatica. 

Poiché i tuner a sintonia e lett ronica sono amp iamente descritt i a parte, la p r e 
sente descr i z ione è l imitata ai soli tuner con condensatore var iab i le e sintonia f ine 
automatica, 
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T R A N S I S T O R , 

C o m e al sol ito, i transistor sono tre con le seguent i funzioni : 

a) A F 2 3 9 . , . ampl i f icatore de l segna le TV in tutte le bande, V H F e UHF , 

b) A F 1 3 9 . , . mixer per V H F e U H F , 

c) B F Y 5 5 . . . osci l latore per V H F e UHF , 

C I R C U I T O D ' I N G R E S S O . 

La f ig . 10.18 indica i circuit i d ' ingresso de l Comb i - tune r Abst immautomat ik dei 
te lev isor i a color i S iemens Elettra FF92 , di produz ione t e d e s c a . Tutte le altre f igure 
si r i fer iscono a questo tuner. Le prese d 'antenna sono s ingole , essendo sempre 
uti l izzata la d iscesa in cavo schermato. In pos iz ione V H F , l 'entrata incontra un inverso 
re (tutti g l i inversor i sono sistemati sopra una so la str iscia di contatti , e sono perciò 
monocomandat i ) . 

La bob ina L11 fuga a massa le f requenze inferior i . Le bobine de l pr imo filtro 
di banda possono venir commutate in pos iz ione banda pr ima e banda terza . Sono 
co l legate al la l inea ad un quarto d 'onda sottostante, la qua le si comporta come 
se fosse un s e m p l i c e co l legamento , e quindi al condensatore var iab i le C 2 4 , e d al 
compensatore C 1 8 . Il s e g n a l e V H F risulta in tal modo app l icato a l l 'emittore del 
mesa-t ransistor A F 2 3 9 . Esso funziona con base a massa , c o m e sempre a v v i e n e , t r a 
mite il condensatore C 3 8 , 

L ' A F 2 3 9 p r o v v e d e a l l ' ampl i f icaz ione de l segna le TV in arr ivo, e d è perciò ad 
ampl i f icaz ione var iab i le , per la p resenza de l la tensione di control lo fornita dal C A G , 

La res is tenza R18 p r o v v e d e a fornire la tensione posit iva al l 'emittore. La base 
ha una po la r i zzaz ione fissa med iante R20. Il co l let tore è a tensione negat iva essendo 
co l legato a massa tramite una parte del l ' induttanza de l la banda pr ima e la r e s i 
stenza R3 . 

In pos iz ione U H F il circuito de l le bob ine V H F è aperto . La l inea ad un quarto 
d 'onda è co l legata a massa , essendo chiuso l ' interruttore corr ispondente. L'entrata 
U H F fa capo ad una presa de l la l inea ad un quarto d 'onda . Nel circuito di co l le t 
tore, il secondo filtro di banda risulta egua le a l pr imo. 

G l i stessi condensator i var iab i l i C 2 4 e C 1 9 p rovvedono a l la messa in sintonia 
tanto sul s e g n a l e de i canal i V H F quanto su que l l i UHF . 

V A L O R I DEI C O M P O N E N T I . 

C 1 8 = 2 . . 7 pF 

C 1 9 = 2 . . 7 pF 

C 4 4 = 15 pF 

C 4 8 = 680 pF 

R3 = 3,9 chi loohm C 2 4 = 0,3 . . 1,7 p F 

C 2 5 = 0,3 . . 1,7 pF 

C 3 8 = 7 pF 

C 3 9 = 1 . . 1 0 pF 

R18 = 1 000 ohm 

R19 = 100 ohm 

R20 = 18 chi loohm 
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A C C O P P I A M E N T O TRA G L I S T A D I A M P L I F I C A T O R E E M I X E R . 

Tra il pr imo ed il secondo transistor v i sono due filtri di banda . La f ig. 10.19 

illustra tali filtri in circuito sempl i f icato , per la sola pr ima banda. 

Il pr imo dei due filtri, que l lo co l legato al col lettore d e l l ' A F 2 3 9 consiste de l le 

due bob ine L31 ed L13 , quest 'ult ima rego lab i le con nucleo d'ottone, nonché del 

var iab i le C 1 9 e del compensatore C 2 5 . 

Il secondo filtro è formato da l le due bob ine L32 ed L8 rego lab i le , nonché del 

var iab i le C 2 0 e del compensatore C 2 6 , 

LS • 

BANDA ì 

AF239 
AMPLIF. 

7 C / 9 C26 

C5i 

AF139 
MIXER 

s 
7 C20 

C50 

Fig. 10.19. - Il filtro di banda tra il primo ed il secondo transistor , 

A m b e d u e i filtri vanno a massa tramite un'unica bobina. È indicata con L12, 

Essa consente in tal modo l 'accopp iamento tra i due filtri di banda. 

I due filtri de l la banda terza sono accoppiat i nel lo stesso modo. 

La f ig. 10.20 riporta al comple to lo schema del Combi - tuner fra il pr imo e d il 

secondo transistor. 

Le due l inee ad un quarto d 'onda sono accopp iate tramite un conduttore p iegato 

a rettangolo, con un capo a massa. Le due l inee sono contenute in due scompar t i 

menti separat i e sono perciò isolate. L 'accopp iamento è ottenuto con il solo condut 

tore che , in un certo punto, attraversa la parete metal l ica d iv isor ia . 
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L O S T A D I O M I X E R . 

L'emittore del transistor A F 1 3 9 , in funzione di mixer è co l legato indirettamente 
con i due filtri di banda , data la bassa resistenza d'entrata de l transistor. In posiz ione 
U H F un conduttore è affacciato a l la l inea ad un quarto d 'onda de l secondo filtro di 
banda. In posiz ione V H F banda pr ima la bobina L8 è accopp ia ta a l la L9 , co l legata , 
tramite l ' invertitore e C 5 4 al l 'emittore d e l l ' A F 1 3 9 . In posiz ione banda ferza , la b o 
bina L6 è accopp ia ta ad L7 co l legata , tramite l ' inverti fore e lo stesso C 5 4 al l 'emiftore, 

L O S T A D I O O S C I L L A T O R E . 

Ne l l ' esempio di f ig . 10.21 al l 'emittore de l mixer A F 1 3 9 g iunge la tensione 
osci l lante generata dal lo stadio osci l latore t rami le la p icco la capacità esistente tra 
la l inea r isonante e un e lemento af facciato ad essa, È ind ica la con C 5 1 . A l l 'emit tore 

Fig. 10.20. - Il filtro di banda completo, 
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giunge anche il segna le T V dal lo stadio ampl i f icatore RF, non indicato. Il segna le a 
med ia f requenza risultante dal la sovrappos iz ione si forma ai capi del circuito a c c o r 
dato al la f requenza di cent robanda (di 36 ,5 M c / s se la portante v i d e o è a 38,9 M c / s ) 
costituito dal pr imar io L19 del trasformatore d 'uscita e dal condensatore C 3 4 in para l 
lelo ad esso, ins ieme con la resistenza di smorzamento R 2 1 . 

Il t rasformatore d'uscita M F ha lo scopo di consent i re il co l legamento de l se le t 
tore con l'entrata de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o , tramite un cavo schermato a 60 ohm. 
Questo essendo ind ispensabi le imped i re che il segna le M F possa irradiarsi e r a g 
g iungere i circuit i d 'entrata de l se le l tore , 

L 'osci l latore funziona con un transistor a s i l ic io n -p -n , t ipo B F Y 5 5 o S iemens 
I W 8 3 7 7 . La reaz ione capac i t i va è ottenuta con una capacità semif issa C 5 2 , posta tra 
il co l let tore e l 'emittore, nonché con la capacità interna tra questi due elettrodi . 

Fig. 10.21. - I l circuito di conversione di frequenza. 

C o m e gli altri transistor, anche l 'osci l latore funziona con base a massa , tramite 
C 5 0 , di capacità suff ic iente per il l ibero passagg io dei segnal i . 

L' induttanza L28 , rego lab i le , ha i n v e c e lo scopo di imped i re il passagg io dei 
segnal i stessi nel circuito di a l imentaz ione a 12 volt. 

Il d iodo B A 1 1 0 consen le la sintonia auiomatica. Esso r iceve dal d isposit ivo di 
sintonia automatica la tensione di control lo, que l la che determina la va r iaz ione del la 
sua capacità interna, in modo da var ia re que l la d 'accordo de l circuito osci l latore e 
compensare gli eventual i sl ittamenti di f requenza . Il d iodo B A 1 1 0 ag isce tramite il 
condensatore C 3 7 , in ser ie al qua le è co l legato , 
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V A L O R I DEI C O M P O N E N T I . 

C21 — da 2 a 7 pF C 5 9 = 140 pF 

C27 = da 0,3 a 1,7 pF R17 = 4,7 ohm 

C 3 4 = 4 pF R21 = 8,2 chi loohm 

C37 = 0,8 pF R23 = 820 ohm 

C 4 5 = 15 pF R24 = 2,2 chi loohm 

C 4 6 = 70 pF R25 = 10 chi loohm 

C 5 0 = 680 pF R28 = 39 ohm 

C 5 2 = . . . R29 = 1,8 chi loohm 

C 5 6 = 3 P F R30 = 5,6 chi loohm 

In pos iz ione V H F è inserito il circuito accordato L 1 3 - C 7 per la banda pr ima, 
oppure L 1 4 - C 9 per la banda terza. Le due bob ine hanno il nucleo regolabi le . 

R22 
I \AAAA-

C 11 

C51 

I I -
BFY55 

y—11—tOSCILL. 
C52 i g 1|— 

C59 

CIRCUITO 
ACCORDATO 

D'OSCILLAT. 

C7\ L73^ 

L 

+ 12V 

Fig. 10.22. - La sovrapposizione dei segnali e il risultante segnale MF. 

Nel la pos iz ione banda pr ima, data la f requenza più bassa, il condensatore 
reattivo C 5 2 non è più suff ic iente per ot tenere l 'osci l laz ione del transistor, per cui 
l'effetto reatt ivo è raggiunto anche con il condensatore C 1 1 di 2 p icofarad , in 
serie al la res istenza R22 di 4 7 0 ohm, f ig . 10.22. 

Il control lo automat ico di f requenza è limitato a l la sola banda terza. La banda 
pr ima v a poco soggetta a sl ittamenti di f requenza . Ta le control lo è ottenuto con un 
secondo d iodo v a r i c a p , t ipo B A 1 1 1 . 

La f ig . 10 .23 riporta lo schema p r e c e d e n t e c o m e risulta in posiz ione V H F . 
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V A L O R I DEI C O M P O N E N T I . 

C7 = 1,5 pF 

C 8 = da 0,7 a 1,5 pF 

C 9 = da 4,5 a 7 pF 

C11 = 2 pF 

R5 = 2 2 0 ohm 

R22 = 4 7 0 ohm 

Fig . 10.23. - Lo stadio convertitore In posizione V H F . 

Sintonia fine automatica. 

I te lev isor i a color i r ich iedono una stabilità di sintonia notevo lmente super iore 
a que l la suff ic iente per i te lev isor i in b ianconero . I tuner integrati per questi ultimi 
non sono b e n e adatti per quel l i a color i , a meno che non siano de l t ipo a sintonia 
e lettronica, ossia con quattro d iodi va r icap al posto de l condensatore va r iab i l e a 
quattro sez ion i , 

Poiché i tuner a condensatore va r iab i l e risultano di uso più semp l ice , sono p r e 
ferit i . Però è in tal caso necessar io l ' impiego di un part ico lare automatismo c a p a c e 
di p r o v v e d e r e a l le compensaz ion i necessar ie per imped i re gl i sl ittamenti di f r e 
quenza de l l 'osc i l la tore , o degl i osci l lator i , de l tuner, 

L 'automatismo compensatore è detto sintonia line automatica, in quanto ag isce 
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solo sul circuif i d 'osci l latore . Consiste di un transistor part icolare e di due diodi in 
circuito d iscr iminatore. 

La tensione di r i fer imento è p re levata dal pr imario del l 'u l t imo trasformatore 
M F - v i d e o . L 'automatismo funziona un po' come il C A G , con la d i f ferenza che la 
tensione di confrol lo generata v i e n e appl icata a due d iodi va r icap anziché ad una 
o due va lvo le ampl i f icatr ic i MF . 

La f ig . 10.24 riporta lo schema di un disposit ivo di sinfonia fine automat ica. In 
sito sono indicati i due circuif i d 'osci l latore , quel lo V H F div iso nel le b a n d e pr ima e 
terza, e que l lo UHF . 

Il confrol lo automatico funziona solo per la banda terza. Data la f requenza 

BANDA m 

BANDA I 

r rronnr'-j-wvvw 

| _SINTONIA_ FINE___AUjqMATICA 

Fig. 10.24. dispositivo di sintonia fine automatica, 
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re lat ivamente bassa dei segnal i de l la banda pr ima, gli slittamenti di f requenza sono 
meno accentua l i e quindi tol lerabi l i . 

A l c i rcuito de l la banda terza è col legato uno dei diodi va r icap , un B A 1 1 1 , I ra -
mite l ' induttanza L1 in grado di imped i re il passaggio del segnale V H F , 

A l c i rcui to de l la banda U H F è co l legato il secondo d iodo var icap , un B A 1 1 0 , 
tramite l ' induttanza d'arresto L2. 

La tensione di control lo va r ia la capacità interna dei due diodi e determina la 
co i rez ione di f requenza . Essa è p re levata dal cenfro di un discr iminatore c o m p r e n 
dente due diodi A A 1 1 9 . L'entrata del d iscr iminatore è costituita da due avvo lg iment i 
L3 e L4, L 'avvo lg imento L4 è provvisto di presa al centro co l legata a massa. 

Q u a n d o il selettore è in esatta sintonia, la tensione al l 'uscita de l d iscr imina iore 
è zero . S e la sintonia non è esatta v i è una certa tensione, posit iva o negat iva , a 
seconda se lo sl ittamento si ver i f ica verso una f requenza più al fa o più bassa. Ta le 
tensione di control lo si sovrappone a quel la normalmente appl icata ai due diodi 
var icap . Essa è di 3,7 volt. I due diodi hanno una cerfa capacità anche quando la 
sintonia è esaf fa : fa le capacità può aumentare o diminuire alterando in tal modo 
quel la comp less i va de l circuito d 'accordo de l l 'osc i l la tore , e determinando per c o n 
seguenza la compensaz ione necessar ia . 

L ' amp iezza de l la var iaz ione di f requenza oirenuta con i due diodi va r i cap e 
con l 'aufomafismo può g iungere sino a 4 0 0 ch i loc ic l i . 

Selettore integrato VHF-UHF Philips tipo 9019. 

Appar t iene a l la categor ia dei funer con condensafore var iab i le , senza sintonia 
fine aufomaf ica , adafto per felevìsori in b ianconero . Ha la particolarità di a v e r e i 
circuiti V H F de l la banda pr ima divis i in due part i , per cui menfre negl i altri funer 
del lo sfesso fipo v i sono due posiz ioni per V H F (banda pr ima e ferza) , in esso vi 
sono fre pos iz ion i : due per la banda pr ima ed una per la ferza . 

Le quattro posiz ioni risultano le seguent i : 

1) banda I . . . da 47 a 68 M c / s , 

2) banda la . . . cana le C, 

3) banda III . . . da 174 a 230 M c / s , 

4) g a m m a U H F . . . da 4 7 0 a 892 M c / s , 

Funziona con tre fransisfor: 

1) A F 2 3 9 . . . ampl i f icafore V H F - U H F , 

2) A F 1 3 9 . . . mixer V H F - U H F , 

3) A F 1 0 9 . . . osci l latore V H F - U H F . 

La commutaz ione è del tipo a slitta di contatti . Data la d.sposiz ione cor toc i rcu i 
tale, i contatti sono molto numerosi . Sono ben 37 , suddiv is i in 9 gruppi , 
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IL S E L E T T O R E UHF E IL S E L E T T O R E I N T E G R A T O V H F - U H F 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O . 

La f ig . 10.25 riporfa lo schema del selettore in pos iz ione U H F , senza il c o m m u 
tatore a sl itta, per consent i re una pr ima v is ione de l la d isposiz ione c i rcui ta le . C o n t r a 
r iamente a quanto sempre a v v i e n e , questo tuner è stato d isegnato al la rovesc ia , 
con l 'entrata a destra anziché a sinistra. Lo schema compless ivo or ig ina le è quel lo 
di f ig. 10.26. 

Fig. 10.25. - S c h e m a semplif icato del selettore integrato Phil ips 9019. 

Nello s c h e m a , i transistor indicati hanno la seguente equ iva lenza : 

1) Tr401 = A F 2 3 9 ampl i f icatore , 

2) T r402 = A F 1 3 9 mixer , 

3) T r403 = A F 1 0 6 osci l latore. 

Il p r imo filtro di banda a l inea ad un quarto d 'onda si trova a l l 'entrata de l t ran 
sistor A F 2 3 9 , accopp iato al circuito d ' ingresso e al circuito d 'emittore, t ramite un 
condensatore di 10 pF. 

Tra il transistor A F 2 3 9 e T A F 1 3 9 vi sono gl i altri due filtri di banda , con i 
condensator i var iab i l i C 2 e C 3 . Il terzo fi ltro è accopp ia to al circuito emittore del 
mixer . Nel lo stesso tempo il circuito de l mixer è anche accopp ia to con il quarto 
filtro di banda , quel lo de l circuito di col let tore de l transistor osci l latore A F 1 0 9 , 

L 'osci l latore è provvisto de l circuito reatt ivo emit tore -co l le t tore anch 'esso a c c o p 
piato indirettamente. 
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C 3 ^ 
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IL S E L E T T O R E UHF È IL S E L E T T O R E I N T E G R A T O V H F - U H F 

Le basi dei i r e transistor sono a massa, T A F 2 3 9 e T A F 1 3 9 con condensator i di 
330 p F ; l 'AFIOó con un condensatore di 1 000 picofarad, 

LA C O M M U T A Z I O N E A SL ITTA DI C O N T A T T I , 

La f ig . 10.27 illustra qua le s ia la commutaz ione dei d ivers i circuit i nel le tre 
bande V H F e nel la gamma UHF . I circuit i sono quel l i d ' ingresso, e fanno perciò capo 
al transistor A F 2 3 9 . Sono disegnati in senso diretto, da sinistra a destra, e cor r i spon 
dono a quel l i de l lo schema or ig inale , d isegnato da destra a sinistra, 

Vi sono fre gruppi di quattro contatti c iascuno ; questa parte del commutatore 
è perciò a fre v i e e d a quattro posiz ioni . 

1 1 1 1 J 

L3. Li 
C2 BANDE 

I E la 

T T Uà LL2 

11 1111 

BANDA IH 

T X Z J T X X J 1XXT 
u. >-

BALUN 

u. > 

u. 
a: I I 

CO CD CV 

I 

Ci 

7 " R1-

CAG 

Fig. 10.27. - Il commutatore di banda d ' ingresso . 
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Il selettore ha due sole entrate, c o m e s e m p r e avv iene quando è usata la d iscesa 
in cavo schermato. Le due antenne sono co l lega fe al l 'adattatore balun, 

L'entrata V H F v a ad un gruppo di quattro contatti . Da sinistra a destra ad essi 
corr ispondono le seguent i pos iz ion i : 

1) gamma U H F (a massa) , 

2) banda terza, 

3) banda pr ima A, 

4) banda pr ima, 

L' induttanza L1 (banda terza) si comporta da autotrasformatore RF . Un suo 
capo è a massa, in quanto ch iude il filtro di banda . La presa al centro è co l legata 
a l l 'entrata. L'estremità opposta v a al condensatore var iab i le C V , tramite i co r r i spon 
denti contatti de l pr imo gruppo. ( L a l inea ad un quarto d 'onda si compor ta c o m e 
un conduttore qualsiasi ) , 

L' induttanza L2 p r o v v e d e a l l ' accopp iamento induttivo de l primo filtro di banda 
con l 'emittore d e l l ' A F 2 3 9 . Essa uti l izza il terzo gruppo di contatti. 

La stessa cosa a v v i e n e per le bande pr ima e prima A , con la sola d i f ferenza 
che è uti l izzata un'unica bob ina (L3 ) con quattro prese, due per l'entrata e due per 
il co l legamento con C V . La bobina L3 è accopp ia ta al la L4, per cui una posiz ione 
del commutatore risulta superf lua. 

S C H E M A O R I G I N A L E , 

Le due f igure precedent i consentono una pr ima ch iar i f icaz ione del lo schema 
del tuner integrato. Nel lo schema or ig ina le tutti i contatti sono posti lungo la slitta 
del commutatore. 

Il commutatore di banda ha 5 posiz ioni , d u e per la banda pr ima, una per la 
banda terza e d una per le bande quarta e quinta ( U H F ) , 

A l l 'entrata v i è la pr ima parte de l commutatore con i tre pr imi gruppi di c o n 
tatti. Hanno i seguent i compi t i : 

1) var ia re l ' induttanza de l pr imo filtro di banda , quel lo d'entrata, 

2) effettuare il co l legamento con la d i scesa d'antenna, 

3 ) inser ire l ' induttanza d ' ingresso de l transìstor ampl i f icatore, 

In pos iz ione U H F , la d i scesa d 'antenna è co l legafa d i rettamente a l l ' e lemento 
accopp iatore S410 . In posiz ione V H F , la d iscesa fa capo al secondo gruppo di c o n 
tatti. Nel la banda terza è inserita la bob ina u-t, corr ispondente al la L1 di f ig. 10.27. 
La bob ina è d iv isa in due part i : la pr ima parte (u) appart iene al filtro di banda . Il 
condensatore va r iab i l e C V è co l legato al pr imo gruppo di contatti , uno dei quali 
g iunge al la bob ina (u) . L'altra parte de l l a bob ina (t) ha un'induttanza molto magg io re , 
tale da costituire un arresto per i segnal i TV in arr ivo. È necessar ia per consent i re il 
passaggio a massa de l le eventua l i f r equenze basse (MF , cana l i ad iacent i , e c c . ) , dato 
che il tuner non ha alcun circuito filtro d ' ingresso. 
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Lo schema indica il tuner in pos iz ione bande quarta e quinta ( U H F ) , 
Nel le posiz ioni banda pr ima e banda pr ima A a v v i e n e la stessa cosa . La bobina 

corr ispondente è indicata con le lettere: p - q ' - q - r. Essa corr isponde al la bobina 
L3 de l la t igura sempl i t icata , 

Q u a n d o è inserita la banda pr ima A (cana le C ) , il condensatore var iab i le ta 
capo al la presa « r » , mentre la d iscesa d 'antenna risulta co l legata al punto « p », 
Il tratto de l l a bobina da « p » a massa consente il passaggio a l le f requenze interfe 
renti più basse, 

Q u a n d o è invece inserita la banda pr ima (da 47 a 68 M c / s ) risulta inserita tutta 
la bob ina , escluso l'ultimo tratto, que l lo a massa, 

Le bob ine di accopp iamento con l 'emittore de l pr imo transistor sono indicate 
con « s » e « o ». Cor r ispondono al le bob ine L2 e L4 del l 'a l t ro schema, 

P R I M O E L E M E N T O A D U N Q U A R T O D 'ONDA, 

Nel lo schema or ig ina le l 'e lemento ad un quarto d 'onda del pr imo filtro di 
banda, è indicato con « g ». È accordato con una sez ione de l condensatore var iab i le 
( C 4 5 1 ) , provv ista del compensatore di a l l ineamento ( C 4 4 7 ) . 

Fig. 10.28. - Aspet to esterno del selettore integrato Phil ips 9019. (In b a s s o , tra i componenti di 
un televisore a color i ) . 
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A tale e lemento sono accoppiat i altri due minori , in funzione di induttanze, S409 
e S410 . C o m e è ben ev idente , servono per accopp ia re il pr imo filtro di banda da un 
lato con l 'antenna e dal l 'a l tro con il transistor, 

N E U T R A L I Z Z A Z I O N E DEL T R A N S I S T O R A F 2 3 9 , 

Un terzo e lemento minore accopp ia l 'emiftore con il col lettore de! pr imo tran-
sistor. È a massa a c iascuna de l ie estremità. Nel lo schema è indicato con S415 , 
Se rve per neutra l izzare la capacità interna del transistor, Consente un più stabile 
funzionamento de l lo stadio ampl i f icatore. 

C I R C U I T I A T E N S I O N E C O N T I N U A D E L L ' A F 2 3 9 . 

La base de l transistor A F 2 3 9 è a massa tramite il condensatore C 5 4 2 di 330 pF. 
È un condensatore Kre fe ld . La tensione posit iva d 'emittore è ottenuta tramite l ' impe 
denza a nucleo fe r romagnet ico S 4 1 2 , co l legata al la presa esterna (H) de l la tensione 
a 12 volt. L ' impedenza ha lo scopo di impedi re la fuga de l d e b o l e segna le TV, e nello 
stesso tempo di consent i re il passaggio al la corrente continua per l 'emittore. Una 
resistenza f issa d e t e r m i n e r e b b e una maggior caduta di tensione, e non r isulterebbe 
altrettanto e f f icace . Le eventual i osci l laz ioni captate da i conduttori esterni , che pot reb 
bero g iungere a l l 'emit tore attraverso questo co l legamento , vanno a massa tramite 
il condensatore passante C 4 2 2 di 1 000 pF. L 'assorbimento di corrente v a da 2 
a 8 mi l l iampere . 

La base del transistor A F 2 3 9 è co l legata al d isposit ivo C A G , dal l 'usci ta E, 
tramite la resistenza R462 di 100 ohm. 

La tensione di col lettore è di 12 volt negat iv i , essendo co l legato a massa, 

C I R C U I T O DI S O V R A P P O S I Z I O N E , 

I due filtri di banda posti tra il transistor ampl i f icatore (Tr401) e il mixer 
(Tr402) sono separat i , essendo sistemati in due scompart iment i metal l ic i attigui. Le 
bob ine de l le tre bande V H F sono simil i a quel le de l circuito d 'entrata, con la sola 
notevole d i f ferenza che vanno a massa iramite una bobina comune , in funzione 
di accopp iat r ice . 

II pr imo di questi due filtri di banda ha la l inea ad un quarto d 'onda co l legata 
al co l let tore d e l ! ' A F 2 3 9 . È indicato con S409 . In pos iz ione U H F ha un'estremità a 
massa, mentre in pos iz ione banda terza è co l legato al la bob ina « n », la qua le a sua 
volta v a a massa tramite la bobina « k ». Ta le bob ina « k » co l l ega a massa anche 
la bob ina « h » de l secondo filtro di banda. 

Quest 'u l t imo è costituito da l la l inea ad un quarto d 'onda « d », s intonizzata dal 
var iab i le C 4 4 9 . 

Per le bob ine d e l l e bande pr ima e prima A a v v i e n e la stessa cosa. A l l a bobina 
« k » sono aggiunte, in tal caso, le bob ine « i » e « j ». 

Va notato che un gruppo di quattro contatti è usato soltanto per cortocircuitare 
la resistenza R465 , di 56 ohm, in posiz ione banda pr ima A , de l lo stesso circuito, 
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A n c h e il fransisfor mixer è neufral izzafo con un e lemento schermante capaci t ivo 
cosfifuifo da S 4 0 9 b. 

Il col lettore de l mixer è col legato al circuito d 'uscita a med ia f requenza . 

C I R C U I T I A T E N S I O N E C O N T I N U A D E L L ' A F I 3 9 , 

La base d e l l ' A F 1 3 9 è a massa framife C 4 3 9 di 3 3 0 pF. La po la r i zzaz ione di base 
è oftenufa con il partitore formato da l le due res istenze R469 e R470. La tensione di 
emiffore è ottenuta f ramife R 4 7 1 . La tensione esterna è di 12 volt. È pre levata dal 
terminale J de l funer, 

C I R C U I T O D ' O S C I L L A T O R E . 

Il quarto filfro di banda de l funer è co l legato al col lettore de l fransisfor o s c i l l a 
tore A F 1 0 6 ( t r403) . Il fransisfor osci l la in U H F per l 'accopp iamenfo del l 'emittore al 

Ingresso simmetrico UHF 
(bande IV e V) 

Ingresso simmetrico VHF -* 

Fig. 10.29. - Dati d'ingombro del selettore 9019. 
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col lettore tramite S408 affacciato a l l ' e lemenfo « a » ad un quarto d 'onda. Per le bande 
V H F ta le circuito reatt ivo è insuff iciente; è prat icamente c o m e non esistente, 

Per la banda terza v i e n e inserito, tra emittore e col lettore, il condensatore 
C 4 2 8 di 1 p icofarad ; per le bande pr ime v i e n e i n v e c e inserito C 4 2 6 di 1,2 p icofarad , 
L'ulfimo gruppo di tre confatti a sinistra s e r v e a tale inserimento. 

Per l 'a l l ineamento de l l 'osc i l latore nel le b a n d e V H F v i è un nucleo di ottone, 
rego lab i le , nel la bob ina d 'accordo de l la banda terza (S407 ) , e d un compensatore 
tubolare C 4 2 9 , di 9 pF , per le bande prime. 

C I R C U I T I A T E N S I O N E C O N T I N U A D E L L ' A F 1 0 9 . 

La base è a massa tramite il condensatore passante C 4 2 7 di 1 000 pF. È po la r i z 
zata med iante il partitore R 4 6 3 - R 4 6 9 . La tensione posit iva pe rv iene al l 'emittore 
tramite R464. Il col lettore è a massa. L 'uscita a 12 volt è indicata con F. 

V A L O R I DEI C O M P O N E N T I , 

Condensa /or i Condensator i Res/'sfori 

C 4 2 1 = 0,6 PF C 4 3 3 = 1 000 pF R462 = 100 ohm 

C 4 2 2 = 1 000 » C 4 3 4 = 1 000 » R463 = 2 200 » 

C 4 2 3 = 1 000 » C 4 3 5 = 1 000 » R464 = 1 800 » 

C 4 2 4 = 1 000 » C 4 3 6 = 4,7 » R466 = 3 300 » 

C 4 2 5 = 4,7 » C 4 3 7 = 15 » R468 = 10 » 

C 4 2 6 = 1,2 » C 4 3 8 = 4,7 » R469 = 8 200 » 

C 4 2 7 = 1 000 » C 4 3 9 = 330 » R470 = 2 200 » 

C 4 2 8 = 1 » C 4 4 0 = 1 000 » R471 = 1 200 » 

C 4 2 9 = 6 » C441 = 4,7 » R473 = 6 800 » 

C431 = 1 000 » C 4 4 2 = 330 » 

C 4 3 2 = 4,7 » C 4 4 3 = 1 000 » 

C 4 5 2 = 2,2 » 

(Tutti i resistori sono con to l leranza del 5 c/o e con d iss ipaz ione di un 
di watt ) . 

Timer VHF con sintonia a potenziometro. 

Lo schema sempl i f icato di un funer V H F a sintonia e lettronica, con d iod i -s inton ia , 
è quel lo di f ig. 10.30. I d iodi -s intonia sono tre; sono indicati con D 1 , D2 e D3. Nel 
s imbolo di tali d iodi v i è un condensatore v a r i a b i l e ; esso non esiste in prat ica ; serve 
ad ind icare che si tratta di d iodi a capac i tanza var iab i le , 

Il tuner indicato è di t ipo integrato, senza bob ine commutabi l i . Le bob ine sono 
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f isse. V e ne sono que l le per la banda pr ima e que l le per la banda ferza . Sono in 
ser ie . Il commufafore è a striscia di conlatt i . In pos iz ione banda pr ima, sono inserite 
ambedue le bob ine di c iascun stadio. In posiz ione banda te rza , a lcune bob ine sono 
escluse, essendo chiuso l ' interruttore posto in para l le lo ad esse . 

Il passaggio da l l a banda pr ima a l la banda te rza è ottenuto con lo spostamento 
del commutatore a str iscia di contatti . Esso è comandato da l la stessa manopo la di 
c a m b i o - c a n a l e , que l la de l potenz iometro di sintonia. 

La f ig. 10.31 il lustra il pr incip io de l potenz iometro c a m b i o - c a n a l e e sintonia. 
Il cursore si t rova dal lato banda terza , cana le 12. S e lo si ruota in senso antiorario 
passa sul tratto di resistenza r iservato al cana le 1 1 , poi sul cana le 10, v ia v i a sino 
al cana le 5 . Ruotando ancora la manopola , il cursore v i e n e a trovarsi in un fratto 
neutro, tra le due bande . In questo tratto, la res istenza è co l legata a massa , ossia 
al punto tensione zero . 

Dietro il potenz iometro v i è un d isco eccent r ico , con una c a m m a . Q u a n d o il 
cursore si trova nel tratto neutro, tra una banda e l 'altra, la c a m m a sp inge il c o m 
mutatore da una ser ie al l 'a l tra di contatti , ciò che determina il passagg io dal la banda 
terza al la banda pr ima . L 'az ione de l commutatore è determinata da una mol la . 

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

Il segna le captato dal l 'antenna v i e n e trasferito al l 'entrata de l selettore tramite 
l 'adattatore b i lanc iato -sb i lanc iato (Balun) , d o v e incontra il pr imo inseritore ad una 
v ia e due posiz ioni , per la banda terza (in alto) e per la banda pr ima (in basso) . 
A l l e due posiz ioni de l l ' inser i tore fanno c a p o i solit i c ircuit i d ' ingresso per la s o p 
pressione de i segnal i interferenti , 

Superat i i c ircuit i d ' ingresso, il s e g n a l e TV giunge a l l 'emit tore del pr imo t ran-

IL P O T E N Z I O M E T R O C A M B I O - C A N A L E . 

Al DIODI DI 
SINTONIA 

Fig . 10 .31 . - Principio del potenziometro cambio-canale . 
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sistor. Esso p r o v v e d e a l l 'ampl i f icaz ione de l segna le . Può essere de l f ipo A F 1 3 9 , 
A F 2 3 9 , A F 2 5 0 , e c c . Nel lo schema è indicato solfanfo che funziona con base a massa. 
La sua base è co l legafa al felaio meta l l ico tramite un condensatore di 2,2 nanofarad. 
Ta le condensatore non offre nessun ostacolo al segna le T V , in modo da consent i re 
la chiusura de l circuito, mentre è indispensabi le per l 'app l icaz ione de l la tensione 
continua di po la r i zzaz ione de l la base. 

Il col lettore de l pr imo transistor è co l legato al pr imo filtro di banda. Quest 'u l t i 
mo è formato dal d iodo-s intonia D 1 , nonché da l le bob ine L1 e L2, o dal la sola 
bobina L 1 . Il condensatore di 2,2 nanofarad consente l 'app l icaz ione de l la tensione di 
sintonia a l d iodo D 1 . È di capacità molto e leva ta rispetto a l la f requenza dei segnal i , 
e quindi inesistente per essi . 

Il co l let tore de l transistor è al la tens ione negat iva di 12 volt essendo c o l l e 
gato a massa tramite L1 e L2, 

La tens ione di sintonia a D 1 , p roven iente dal potenz iometro c a m b i o - c a n a l e v a 
d a 3,5 a 64 volt per la banda terza, e d a 2,5 a 65 volt per la banda pr ima, 

A l p r imo filtro di banda è accopp ia to un secondo fi ltro, identico al primo. È for
mato dal d iodo D2 e da l le bob ine L3 e d L4. A n c h e in questo caso è necessar io un 
condensatore di 2,2 nanofarad per consent i re di p re leva re il segna le TV ampl i f icato 
da l secondo fi ltro di banda , ossia da l l a sua uscita esistente tra L4 ed il condensatore 
di 12 p ico farad , in serie ad essa, 

L O S T A D I O M I X E R . 

Il segna le T V ampl i f icato è pre levato dal secondo filtro di banda tramite il c o n 
densatore di 39 pF. G i u n g e a l l 'emittore de l secondo transistor (T2) il miscelatore . 
A l lo stesso emittore g iunge anche la tensione osci l lante generata dal transistor 
osci l latore (T3 ) , tramite il condensatore di 2 ,5 nanofarad. 

Il terzo fi ltro di banda appar t iene a l l 'osci l latore . Nel circuito di col lettore del 
transistor misce la to re vi è il pr imar io de l pr imo trasformatore di med ia f requenza , 
accordato a l la f requenza di cent robanda de l la M F - v i d e o , e perciò provvisto di 
nucleo rego lab i le . È formato da l le due induttanze L7 e d L8. 

L O S T A D I O O S C I L L A T O R E . 

Il terzo transistor osci l la po iché il suo emittore è co l legato al col let tore mediante 
un condensatore di 1,5 pF , oltre a l la capacità intere lett rodica. Ta le condensatore 
reattivo è suf f ic iente quando il selettore è in pos iz ione banda terza. Q u a n d o è in 
posiz ione banda pr ima, data la f requenza più bassa de l la tensione osci l lante, esso 
non è più suff ic iente. C o m p l e t a in tal caso il circuito reatt ivo un secondo c o n d e n s a 
tore, di 1 pF , 

C I R C U I T I DI C O M A N D O S I N T O N I A , 

La f ig , 10.32 comple ta la p r e c e d e n t e . Essa riporta i circuit i di sintonìa facenti 
capo al potenz iometro di sintonia e di c a m b i o - c a n a l e , nonché quel l i di funz iona 
mento de i tre transistor. 
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Poiché il selettore V H F di cui l 'esempio appar t iene a televisor i a grande schermo 
e ad alcuni a color i , la tensione di a l imentaz ione è di 115 volt posit iv i . Ta le tensione, 
già l ive l la ta , r ich iede di veni r s tab i l i zzata , per poter veni r app l icata ai d iod i -s intonia , 
La s tab i l i zzaz ione è ottenuta a 70 voit , con un d iodo zener . Il potenz iometro è quel lo 
già descr i t to. Ha una presa co l legata a massa tramite una resistenza di 1 0 0 0 ohm. 

La tensione di emittore di T1 è ottenuta t ramite R 1 . La base di T1 è co l legata 
al C A G ; ad essa è appl icata una po la r i z zaz ione -base tramite R2 e R10, 

* its v 

Fig. 10.32. - Schema del potenziometro di sintonia e del commutattore. 

Le tensioni d i base e di emittore d i T2 sono ottenute con un partitore di tensione 
formato da l le res is tenze R3, R4 e R5 . In modo identico sono app l icate le due t e n 
sioni a l transistor T 3 . 

Tuner integrato a doppia conversione di frequenza. 

La maggior parte de i tuner integraf i , per V H F e U H F , funzionano con tre soli 
transistor, uno de i quali p r o v v e d e a l la generaz ione de l la tensione osci l lante V H F , 
ossia è l 'osci l latore V H F . In alcuni tuner part icolari v i è anche l 'osci l latore U H F s e p a 
rato. Sono tuner a quattro transistor. 
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ALL' ANT. UHF 

CIRCUITO 
ACCORDATO 

BANDA I a 

AMPL. VHF 

AMPLIF. UHF CONVERT. UHF 
0 0 

MIXER VHF lltCONV. VHF 

Fig. 10.33. - Schema di principio dei selettori a doppia conversione di frequenza. 
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C o n quattro transistor risulta opportuno separa re anche l 'ampl i f icaz ione del 
segna le TV, mediante un accorg imento circuitale . Ne risulta in prat ica la separaz ione 
in due parti del tuner, il qua le r imane integrato, ma nel lo stesso tempo anche diviso, 
con tutti i vantaggi inerent i . 

Per fa re in modo che con quattro transisfor, due funzionino da oscil latori separat i , 
uno per V H F e l'altro per U H F , e gli altri due funzionino d a ampl i f icator i del segna le 
TV, è necessar io p rovvedere al la doppia convers ione di f requenza d e l segna le V H F . 

Il tuner risulta d iv iso in due sez ion i , la sez ione V H F con due transistor, e la s e 
z ione V H F - U H F con gl i altri due transistor. 

A i transistor de l la sez ione V H F - U H F sono affidati due compit i d ivers i , i seguent i : 

Posizione VHF: 

a) terzo transistor . . . mixer da V H F a UHF , 

b) quarto transistor . . . convert i tore da U H F a segna le a med ia f requenza , 

Posizione UHF: 

a) ferzo transistor . . . ampl i f icatore U H F , 

b) quarto transistor . . . convert i tore da U H F a segna le a med ia f requenza . 

Mentre nei selettori più in uso, il segna le V H F v i e n e convert i to in segna le a 
media f requenza , nei tuner di questo tipo esso v i e n e convert i to in segna le UHF , 
Questo per dar modo al la seconda s e z i o n e di cons iderar lo c o m e un segna le UHF , 

La f ig . 10.33 ind ica con schema a b locchi il funz ionamento de i tuner a dopp ia 
convers ione di f requenza . Essendo div is i in due sez ion i , hanno le prese di antenna 
al l 'entrata di c iascuna di esse. 

La pr ima sez ione è de l solito tipo a due bande , la pr ima e la terza . Qua lunque 
sia il cana le , il suo segna le v i e n e e levato a f requenza molto più alta , que l la di un 
cana le U H F , e c o m e tale passa attraverso la seconda sez ione , ed esce d a esso alla 
f requenza de l l ' ampl i f icatore M F - v i d e o . 

A pr ima v ista gl i schemi di tuner di questo tipo possono ingenerare perplessità 
per l 'uscita de l la M F da un convert i tore U H F anziché, c o m e quasi sempre avv iene , 
da un convert i tore V H F , 

E S E M P I O P R A T I C O . 

Lo schema di f ig . 10.34 si r i fer isce al tuner integrato V H F / L I H F uti l izzato in a l 
cune ser ie di te lev isor i portafi l i de l la G r u n d i n g . La f igura p recedente corr isponde 
a tale schema, 

In pos iz ione V H F funzionano tutti e quattro i transistor, in posiz ione U H F ne fun 
z ionano due sol i . Il commutatore è indicato in basso. La tensione di 110 volt raggiunge 
un partitore di tens ione, v i e n e ridotta e stabi l izzata con un diodo zener . L 'uscita del 
partitore è d i ret tamente co l lega fa con i due transistor de l tuner UHF . È anche c o l l e 
gata al commutatore , In posiz ione V H F a n c h e i due transistor sottostanti r i cevono la 
tensione posit iva. 
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Data la dopp ia convers ione di f requenza , la sintonia del tuner V H F è ottenuta 
con il solo condensatore var iab i le del circuito d 'osci l latore, C I 2 6 , la cui capacità v a da 
1 a 5,5 pF . Il commutatore p r o v v e d e al solo cambio de l la banda pr ima al la banda 
terza, 

F ig . 10.34. - S c h e m a completo del selettore a doppia conversione di frequenza, di produzione 
Grundig . È usato in televisori portatili, 

2 4 5 
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Tanto il segna le TV ampl i f icato da T r i , quanto la tensione osci l lante locale 
generata da Tr2 giungono al l 'entrata de l pr imo transistor U H F . Poiché la f requenza 
d 'osci l latore è molto e levata , il segna le T V / V H F v iene convert i to in U H F , e come 
tale passa attraverso il tuner U H F . Il secondo transistor p r o v v e d e al la s e c o n d a c o n 
vers ione di f requenza , da U H F a M F . Il segna le MF , pre levato dal suo col lettore, 
g iunge al circuito accordato M F , racchiuso entro il proprio scompart imento , ed esce 
dal tuner. 

La sintonia del tuner U H F è ottenuta con tre condensator i var iab i l i , 
Nel lo schema il termine Vors fu /e indica prestadio, o ampl i f icatore RF , mentre 

il termine Mìschsìuie indica misce latore o convert i tore. Infine il termine Regeìspan-
nung s igni f ica tensione C A G , 

Tuner VHF-UHF Grunding Monomat. 

Il tuner Monomat de l la G rund ing , di cui la f ig . 10,35 riporta lo s c h e m a , è de 
tipo d iv iso ; consiste di un funer V H F a diodi di sintonia e di un secondo tuner, per 
UHF , con condensatore var iab i le , La sintonia e lettronica è l imitata al solo tuner V H F . 

Lo schema sempl i f icato de l tuner V H F è quel lo di f ig . 10.30. Il tuner funziona 
con tre transistor e tre diodi di sintonia, i seguent i : 

a) A F 1 0 9 ( T r i ) ampl i f icatore V H F , 

b) A F 1 0 6 (Tr2) misce latore V H F o ampl i f icatore M F - U H F , 

c) A F 1 0 6 (Tr3) osci l latore V H F . 

I d iodi di s intonia sono tre B A 1 1 0 g , sono indicati con D 1 , D2 e D3. 
Essendo usati i diodi di s intonia, non v i sono bobine commutabi l i . Le bobine 

sono f isse, un gruppo per la banda pr ima e l'altro per la banda terza, Nel lo schema 
i due gruppi sono indicati con Bdl e Bd l l l . Il commutatore a sfr iscia di contatti è in 
posiz ione banda pr ima. 

La sintonia ne l le bande V H F è ottenuta con un potenz iometro ( R I 2 8 ) d iv iso in 
due part i , c o m e indicato ne l le p recedent i f igure. È comandato da l la manopola esterna 
di sintonia e c a m b i o - b a n d a . È ben v is ib i le in f ig, 10.36, 

Poiché il se let fore è div iso in due parti separate , la sfessa manopo la consente 
sia la sintonia con potenz iometro ( V H F ) che con condensatore var iab i le ( U H F ) . S p i n 
gendo a fondo la manopo la , essa s tacca l ' inserimenfo con il potenz iometro , e p rov 
v e d e a quel lo con il condensatore va r iab i le . In posiz ione V H F , la manopo la fa ruotare 
una p icco la ruota dentata accopp ia ta ad altra di d imensioni maggior i , per ottenere 
la demol t ip l ica necessar ia a l l ' accurata sintonia entro c iascun cana le . In pos iz ione 
UHF , la ruota dentata minore v i e n e d isaccopp ia ta dal la magg iore , mentre l 'asse di 
comando si innesta in quel lo de l condensatore var iab i le . 

In f igura, il tuner V H F a sintonia e lett ronica è contenuto entro la custodia m e t a l 
l ica posta in alto. Il tuner U H F a condensatore var iab i le è co l locato in basso, e 
poster iormente. 
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F i g . 10.35. - S c h e m a di selettore V H F a sintonia elettronica, e di selettore UHF a sintonia con 
condensatore variabile a tre sez ioni . (Grundig Monomat). 
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Sopra la manopo la di sintonia v i è un quadrante con indice. La sca la è d iv isa 
in tre parti , corr ispondent i a l le due bande V H F separate , e al le due bande U H F 
(quarta e quinta) unite. 

Il potenz iometro di sintonia V H F è parz ia lmente v is ib i le . S i trova i m m e d i a t a 
mente dietro il tuner V H F , nel la parte retrostante più alta. È in posiz ione or izzonta le . 
V i e n e ruotato med iante una seconda copp ia di ingranaggi . 

Fig. 10.36 a ) . - Aspetto esterno del selettore V H F - U H F Grundig tipo Monomat. 

L O S C H E M A DEL T U N E R V H F . 

È indicato in basso. La d iscesa d 'antenna ha inizio dai due condensator i C O I e 
C 0 2 , necessar i per isolare il d ipolo da l la tensione de l la re te - l uce , essendo il telaio 
col legato ad un capo de l la rete stessa. A l l 'entrata de l tuner V H F v i è l 'adattatore 
balun e quindi v i sono i due circuit i d ' ingresso, banda prima e banda terza. 

L'entrata de l pr imo transistor è co l legata a l commutatore V H F - U H F , indicato 
in basso. È in pos iz ione V H F . in ta le posiz ione, la tensione posit iva è app l icata ai 
tre transistor de l tuner V H F , mentre non lo è a due transistor de l tuner UHF . 

La tensione posi t iva d'entrata è di 115 volt . V i e n e ridotta a 70 volt med iante 
la res istenza R123 , e stabi l izzata con il d iodo zener DZ68. A ta le tensione vengono 
fatti funz ionare i tre diodi di sintonia, 

In pos iz ione U H F , la tensione posit iva risulta app l icata ai due transistor U H F , 
nonché al transistor misce latore Tr2 del tuner V H F , 

La base de l pr imo transistor V H F è co l legata al punto 2 esterno, corr ispondente 
al circuito C A G . È a massa tramite i condensator i C 1 0 7 e C 1 0 8 . 
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I due pr imi circuit i accordat i si trovano nel lo scompart imento del secondo t rans i 
stor, il m isce la tore . C iascuno è formato da un d iodo di sintonia, dal le due bobine, una 
per la banda pr ima e l'altra per la banda terza , nonché da un compensatore , 
C 1 1 1 e C 1 1 2 . 

I due d iod i sono in ser ie con le r ispett ive res istenze R103 e R104, e col legat i 
al cursore del potenz iometro di sintonia R128 . A l var ia re de l la tensione app l icata , 
var ia la loro capacità e quindi la f requenza di accordo , 

TUNER VHF A DIODI VARICAP 

Fig . 10.36 b) . - Selettore V H F Monomat. 

Nello scompar t imento sottostante è co l locato lo stadio osci l latore. C o m p r e n d e 
il terzo c i rcuito accordato , con il d iodo D3. Il transistor TY3 osci l la per la presenza 
del condensatore C 1 3 1 di 1,5 p F e que l la de l condensatore C 1 3 4 di 1 pF . In p o s i 
z ione banda pr ima sono inseriti a m b e d u e i condensator i ; in posiz ione banda terza , 
solo C 1 3 1 . 

Dal co l let tore del transistor osci l latore , la tensione osci l lante passa al l 'emittore 
del transistor misce latore tramite C 1 3 0 di 2,5 pF. Poiché a tale emittore g iunge anche 
il segna le T V ampl i f icato, t ramite C 1 1 7 di 39 pF , al col lettore del miscelatore v i è 
la tens ione a med ia f requenza . Il condensatore C 1 2 1 fuga a massa la tens ione o s c i l -
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lante. Q u e l l a a med ia f requenza g iunge al le induttanze d 'uscita, una de l le quali è 
regolata al la f requenza di cent robanda M F - v i d e o . L'altra consente il co l legamento a 
massa del col lettore. 

A l l 'emit tore del lo stesso transistor Tr2 g iunge anche la tensione M F - v i d e o p r o 
ven iente dal tuner U H F , in pos iz ione U H F . In tal caso il transistor osci l latore Tr3 non 
ha tensione posit iva, per cui Tr2 può funzionare da ampl i f icatore a med ia f requenza . 
IL T U N E R U H F . 

E di tipo comune, con due transistor, un A F 1 3 9 ampl i f icatore e d un secondo 
A F 1 3 9 misce latore auto-osci l lante . 

I circuit i accordat i sono ad un quarto d 'onda, e sono sintonizzati con le tre 
sezioni C 2 5 , C 2 6 e C 3 6 del condensatore var iab i le . 

Tuner omnicanale (VHF e UHF) con sintonia elettronica. 

È un tuner part ico lare , prodotto da l la Grund ing in G e r m a n i a , adottato in tutti i 
te levisor i in b ianconero ed a co lor i , esclusi solo i portati l i . Funz iona con sintonia 
elettronica r icoprendo interamente le g a m m e V H F e U H F . Ut i l i zza d iod i -s inton ia al 
posto di sez ioni del condensatore var iab i le . La manopo la di sintonia è sostituita da 
un certo numero di pulsanti , a c iascuno dei qual i cor r isponde una res istenza s e m i -

Fig. 10.37. - Principio dei diodi di s intonia. 
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fissa prefarafa , in funzione di po lar i zza f r ice de i d iod i -s in fon ia . La sinfonia elettronica 
così ottenuta e l imina la necessità de l la manovra manuale, 

A l la tecn ica de l quarto d 'onda è in tal modo aggiunta quel la de i d iodi a c a p a 
c i tanza var iab i le . I tuner di questo tipo, pr ivi di condensatore var iab i le , risultano di 
d imensioni più p icco le di quel l i a sinfonia m e c c a n i c a , e di più accurato e stabile 
funzionamento, in quanto non vanno soggett i a der i va di f requenza . Essa poterbbe 
essere dovuta a var iaz ion i di tensione. La tensione uti l izzata per la po lar i zzaz ione 
dei diodi è però stabi l i zzata con uno o due diodi zener . La necessità de l la stab i l i z 
zaz ione de l la tensione è il p r inc ipa le inconveniente de i tuner a sintonia e lettronica. 
La s tab i l i zzaz ione di tensione è però fac i le , s icura ed anche economica . 

S C H E M A DI P R I N C I P I O . 

La f ig . 10.37 illustra le carafferìsfiche elettr iche pr incipal i dei funer a d iod i -
sintonia, 

Ne l l ' esempio fafto, la tensione posit iva app l icata ai due estremi de l potenz io 
metro è di 70 volt. Ta le tensione è stabi l izzafa con un diodo zener , in quanfo v a r i a -

à,7k 
6- v \AAA - o -
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Fig . 10.38. - Al t ra disposizione del diodo di sintonia, 
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zioni de l la tensione de l la re te - luce de te rminerebbero var iaz ion i di sintonia pro 
porz ional i . 

La f ig. 10.38 mostra c o m e possa veni r co l legato il d iodo-s intonia in senso 
inverso. È megl io adeguata quel la seconda d ispos iz ione , dato l ' impiego di un c o n 
densatore C 2 in ser ie al diodo, di 20 p icofarad . 

C o n una d ispos iz ione o l 'altra, var iando la tensione da c i rca 0 a c i rca 70 volt, 
si ott iene una var iaz ione de l la capac i tanza de l d iodo da 3,8 a 10 picofarad, 

A N D A M E N T O D E L L A V A R I A Z I O N E DI C A P A C I T A ' , 

La var iaz ione di capacità de i d iod i -s inton ia non è l ineare, come sa rebbe d e s i d e 
rabi le . La f ig . 10.39 indica c o m e var ia la capacità del d iodo-s intonia B A 1 1 0 g , in fun 
z ione de l la tensione compresa tra 0 e 70 volt . 
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Fig. 10.39. - Curva di variazione di capacità del diodo di sintonia BA110g . 

A 0 volt la capacità è mass ima, di c i rca 12 p icofarad . È suff iciente una tensione 
di 2 volt , per far s c e n d e r e la capacità a 10 p icofarad . A 10 volt, la capacità è di 
6 p ico farad . Tra 10 e 30 volt , la capacità d iminu isce poco, e d ancora meno tra 
30 e 70 volt . 

V A R I A Z I O N E DI C A P A C I T A ' E F R E Q U E N Z A , 

C o m e var i la f requenza del circuito d 'osci l latore , ne l la banda terza, al var ia re 
de l la f requenza de l d iodo -s inton ia B A 1 1 0 è riportato dal d iagramma di f ig . 10.40. 
Ment re basta una p icco la va r iaz ione di tensione per il passaggio dai canal i 5 , 6 e 7, 
è necessar ia una va r iaz ione molto ampia per la sintonia de i canal i 10, 11 e 12, 
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È poss ib i le compensare questa d iversa var iaz ione di capacità, e d ev i ta re che 
essa risulti d i f f ic i le per i canal i bassi , sagomando opportunamente l 'e lemento res is t i 
vo a ca rbone de l potenziomefro . Q u a n d o bastano min ime var iaz ion i di capacità, 
l 'e lemento è più esteso, e r ich iede una rotaz ione magg io re de l la manopo la di 
sintonia, 
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Fig. 10.40. - Variazione di tensione e variazione di frequenza. 

C A M B I O C A N A L E C O N P U L S A N T I , 

A l posto de l potenz iometro a due sezioni (banda pr ima e banda terza) è 
opportuno co l l ocare sei res istenze semi f isse , esattamente regolate in modo da 
fornire al d iodo sintonia la tensione necessar ia per assumere la capacità cor r i spon 
dente a c iascun canale , 

In ser ie a c iascuna res istenza semi f issa vi è un interruttore a pulsante. Basta 
p remere uno de i pulsanti per ch iudere il circuito di una de l le res istenze semif isse, 
e mettere il se lettore in esatta sintonia con il corr ispondente canale . 

C I R C U I T I C O N D I O D I - S I N T O N I A , 

La f ig. 10.41 illustra l ' app l icaz ione di un d iodo-s inton ia , a capac i tanza var iab i le 
con la f requenza app l icata , tramite se i potenz iometr i . Il d iodo-s intonia sostituisce il 
condensatore var iab i le . A d esso v a app l icata una fensione stabi l izzata con un d iodo 
zener . Ta le tensione può ven i r var ia ta d a 0 a 70 volt, oppure da 0 a 50 volt , a 
seconda de l d iodo, mediante i potenz iomefr i . 

In f igura, il d iodo-s inton ia è in ser ie con il condensatore fisso C 2 ; la capacità 
di tale condensatore d i p e n d e dal d iodo uti l izzato. Nel caso de l d iodo -s in fon ia 
BA110 , p o i c h é esso può essere di tre tipi d ivers i , la capacità di C 2 risulta: 

B A 1 1 0 punto blu 47 pF 
B A 1 1 0 punto rosso 75 p F 
B A 1 1 0 punto nero 2,2 pF 
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Il potenziometro inserito è l 'organo di comando sintonia, indirettamente. V i e n e 
regolato con una manopo la grande, per consent i re regolaz ion i accurate . 

I selettori con d iod i -s inton ia sono integrati, quindi privi di bob ine commutabi l i . 
V i sono solo le bob ine , de l l a pr ima e terza banda V H F , e le l inee ad un quarto 
d 'onda de l la quarta e quinta banda U H F . 

Un p icco lo quadrante , posto sopra la manopola dei potenz iometr i , ind ica le 
bande di r icez ione. 

i,7kn. 
\AAAA-

PULSANTI 

POTENZIOMETRI 
DI SINTONIA 
PRE-REGOLATI 

^rTTTT"! 
+ 70V 

STAB. 

Fig. 10.41. - Principio del cambio-canali con pulsanti , 

Selettore di bande per televisori a colori. 

La f ig. 10.42 r iporta lo s c h e m a elettr ico completo de l tuner a sintonia e let t ro 
nica in uso nei te lev isor i G rund ing in b ianconero e d in quel l i a color i mod. T800 , 
T1000 e T1200 . È un tuner per tutti i cana l i , tanto V H F che U H F , ossia è un Allbe-

re/chfuner, senza condensatore va r iab i l e a quattro sez ion i , con diodi a capacità v a r i a -
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bi le (d iod i -s in fon ia , Diodenafasf /mmung). V i e n e rea l izzato in due fìpi, il f ipo sempl ice 
(/Monomaf SE) e il f ipo complesso (Monomaf de Luxe ) . Il funer è lo s fesso; var ia 
solfanfo il d isposi t ivo di comando sinfonia. Nel fipo s e m p l i c e (per te lev isor i a colori 
da favolo) v i è una manopo la per il selettore di p r o g r a m m a (ossia per il camb io di 
cana le ) . Ne l f ipo conso l le , di d imensioni più grandi , al posto de l la manopo la del 
selettore v i sono sette pulsanti . 

A m b e d u e i model l i poss iedono un p icco lo quadrante con due indic i . L ' indice 
pr incipale si muove nel senso de l la lunghezza e d indica la pos iz ione de i var i canal i , 
su tre sca le ( V H F I , V H F II e U H F ) . L ' ind ice secondar io si muove ad un lato, nel 
senso d e l l ' a l f e z z a , e d ind ica quale sia la banda inserifa. 

C o m e indicato da l lo schema sono uti l izzati tre soi i transistor. Uno de i tre 
transistor funziona da osci l la tore V H F . È T A F 1 0 6 indicato in basso. Poiché il primo 
transistor, T A F 2 3 9 , funziona d a ampl i f icatore tanfo per i segnal i V H F che per quel l i 
U H F , il fe rzo transìstor ha necessar iamente il compito di mixer in pos iz ione V H F , e di 
convert i tore, ossia di mixer -osc i l l a to re , in pos iz ione UHF , 

La g a m m a H F è d iv isa in due sole bande , la pr ima e la terza. Ne risulta che 
il commutatore di banda è alquanto semp l ice , con quattro soli gruppi di contatti a 

Fig. 10.42. - Schema completo di selettore integrato V H F - U H F , a sintonia elettronica, Grundig 
tipo Monomat S E e De Luxe, per televisori a colori . 
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str iscia. Ques to fatto ha consentito di ottenere un tuner per tutti i canal i di p icco le 
d imension i . Il suo modesto ingombro è utile part ico larmente nei te levisor i a color i . 

V i è una sola entrata V H F ed una U H F , essendo il balun esterno e d il c o l l e g a 
mento con due cav i schermat i . (Il balun e la d i scesa sono indicati da l la f ig. 10.43) . 

S T A D I O D ' I N G R E S S O . 

La d i scesa d 'antenna V H F v a subito ad un selettore V H F - U H F per il passaggio 
dei due soliti gruppi de l circuito d ' ingresso, uno con filfro passa alto (banda terza) ed 
uno con filtro passa basso (banda pr ima) . Superat i i f i ltr i , e d el iminat i i segna l i - i n te r 
ferenza , il segna le T V giunge al l 'emittore de l transistor A F 2 3 9 , dal qua le v iene 
ampl i f icato, 

Fig. 10.43. - Adattatore balun, attenuatore per la locale e d i s c e s a . 

La d iscesa d 'antenna U H F incontra pr ima il c i rcuito d ' ingresso e poi il se lettore 
U H F - V H F . Il segnale T V - U H F g iunge al l 'emittore d e l l ' A F 2 3 9 . V a notato che tale s e l e t 
tore è anche uti l izzato per co l legare o no il d iodo-s inton ia de l l 'osc i l latore V H F . In 
posiz ione U H F , a tale d iodo ( B A 1 4 2 ) v i e n e a mancare la tensione di po la r i zzaz ione . 

Poiché il transistor A F 2 3 9 funziona da ampl i f icatore control lato dal C A G , la sua 
base è co l legata a massa con il condensatore C 3 2 rispetto ai segnal i , e d è pure p o l a 
r izzata con la tensione di control lo p roven iente dal C A G , tramite R24. La tensione 
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C A G sub isce un ultimo l ive l lamento med iante le due resistenze R20 e R24 , ed i 
condensator i C 1 9 , C 2 0 e C 2 3 . 

A l l 'emit tore d e l l ' A F 2 3 9 g iunge la tensione posit iva di lavoro tramite la r e s i 
s tenza R23 . Essa è co l legata al la l inea a 14 volt posit ivi . 

La tensione negat iva per il co l le t tore d e l l ' A F 2 3 9 è ottenuta con il co l legamento 
a massa , t ramite le induttanze de l pr imo filtro di banda. 

F ILTRI DI B A N D A . 

I fi ltri di banda sono a due sez ion i . Le due sez ion i U H F e V H F sono in ser ie , 
ma s istemate in due scompart iment i distinti . La sez ione U H F è costituita da l la solita 
l inea ad un quarto d 'onda, ad una presa de l la qua le è co l legato il col let tore d e l -
T A F 2 3 9 . Il pr imo filtro di banda è co l legato da un lato al pr imo d iodo -s inton ia B A 1 4 1 , 
dal l 'a l t ro al l ' interruttore per il co l l egamento a massa in posiz ione U H F , e al le due 
bob ine de l la pr ima e de l la terza banda V H F . Q u e s t e ult ime sono in ser ie . In pos i 
z ione banda III v i e n e cortocircuitata una de l le due. La bobina che r imane inserita 
nel la banda terza può ven i r regolata d istanz iando o avv ic inando le sue spi re . La 
bob ina per la banda pr ima, la sottostante, è provvista di nucleo di ottone per 
l 'a l l ineamento. 

A l d iodo -s in ton ia BA141 g iunge la tens ione d a 2,5 a 65 volt , dal potenz iometro 
di s intonia, o dal gruppo di potenz iometr i a pulsanti , tramite la resistenza R25. Il 
condensatore C 3 3 p r o v v e d e al l 'u l t imo l i ve l lamento di tale tensione e al d i s a c c o p p i a 
mento de l circuito, mentre il compensatore C 3 4 consente l 'a l l ineamento dal lato 
f requenza più alta. 

II pr imo filtro di banda è co l legato a l s e c o n d o (separato da esso, essendo 
contenuto nel lo scompart imento attiguo) tramite un conduttore p iegato a rettangolo, 
con un capo a massa. La distanza tra il conduttore d e l rettangolo e la l inea ad un 
quarto d 'onda può veni r regolata . 

Il s e c o n d o fi ltro di banda è s imi le al pr imo. La sua l inea ad un quarto d 'onda 
è indutt ivamente co l legata a l l 'emit tore de l transistor mixer A F 2 4 0 med iante un c o n 
duttore ad essa af facciato. 

IL M I X E R V H F . 

Il transistor A F 2 4 0 funz iona: 

A ) da mixer V H F , 

B) da convert i tore U H F , 

Il se let tore è provvisto di un osci l la tore l oca le per la so la g a m m a V H F . Fun 
z iona con il transistor A F 1 0 6 . Non v i è alcun osci l latore separato per la g a m m a 
V H F , per cui il transistor A F 2 4 0 funz iona da convert i tore , ossia da mixer e da o s c i l l a 
tore contemporaneamente . 

In pos iz ione V H F , l ' interruttore C è aperto ( come gli interruttori A e B) . Il s e 
gna le T V - V H F ampl i f icato può perciò veni r trasferito a l l 'emittore de l transistor 
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A F 2 4 0 , tramite il condensatore C 6 0 , col legato al l 'uscita de l secondo filtro di banda . 
Il segna le percor re la spira di accopp iamento , e tramite C 3 7 giunge al l 'emittore. 

L ' O S C I L L A T O R E V H F . 

Il transistor A F 1 0 6 è provvisto del solo circuito accordato per la pr ima e la 
seconda banda , p o i c h é funz iona solo in pos iz ione V H F . In ta le circuito è compreso 
uno dei quattro d iod i -s inton ia . A l posto di un diodo BA141 v i è un d iodo B A 1 4 2 , con 
curva di va r iaz ione capac i ta t i va megl io adatta. 

È co l legato ai potenz iometr i di sintonia ins ieme con i due primi d iodi B A 1 4 1 , 
tramite la resistenza R56. 

Osc i l l a per effetto de l l ' accopp iamento capac i tat ivo tra co l let tore e d emittore, 
ottenuto con il condensatore C 6 3 di 3 pF. 

La tensione osci l lante generata v i e n e trasferita a l l 'emit tore de l mixer A F 2 4 0 
mediante il condensatore C 6 2 di 2 pF , ins ieme con il s e g n a l e proven iente dal 
secondo filtro di banda . 

Il segna le r isultante a m e d i a f requenza è d isponib i le nel circuito di col lettore, 
Non passa attraverso il condensatore di 3 pF , bensì s c e g l i e il passaggio attraverso 
R30 e si forma a i c a p i de l filtro di banda tarato a l la f requenza di centro banda 
M F - v i d e o . Da esso, con c a v o schermato , v i e n e trasferito a l l 'entrata de l l ' amp l i f i 
catore MF . 

IL C O N V E R T I T O R E U H F , 

L'interruttore C co l l ega a massa l 'uscita de l transistor osci l latore A F 1 0 6 , in 
posiz ione U H F . È pure chiuso l ' interruttore B, per cui la seconda l inea ad un quarto 
d 'onda è in attività. Il s e g n a l e T V - U H F v i e n e trasferito ad una terza l inea ad un 
quarto d 'onda e g iunge, attraverso C 3 7 , a l l 'emit tore d e l l ' A F 2 4 0 . 

Data l 'e levata f requenza , il transistor A F 2 4 0 osci l la per effetto de l la sola c a p a 
cità interna co l le t tore -emit tore , 

La l inea e d un quarto d 'onda è co l legata da un lato a massa , e dal l 'a l t ro lato 
al d iodo-s inton ia B A 1 4 1 . Quest 'u l t imo è, in questa pos iz ione, co l legato ai po ten 
z iometr i di sintonia, essendo invert ita la v i a de l commutatore posto al l 'entrata del 
transistor A F 2 3 9 . 

La tensione osc i l lante generata v i e n e trasferita dal col lettore a l l 'emit tore t r a 
mite il condensatore C 3 9 di 2 pF . Il segna le a m e d i a f requenza v i e n e p re levato dal 
col lettore d e l l ' A F 2 4 0 e trasferito, tramite la res istenza R30, ai cap i de l filtro di 
banda M F - v i d e o . E s c e dal se lettore , tramite C 4 9 , di 47 pF. (I l condensatore C 4 8 
di 1 p F serve per il co l l egamento de l generatore di s e g n a l e durante la taratura 
de l l 'ampl i f icatore M F - v i d e o ) . 

La tensione osc i l lante ad e levat iss ima f requenza generata d a l l ' A F 2 4 0 non può 
passare anch 'essa nel c i rcui to a med ia f requenza , per la p resenza de l la bobina 
di b locco (BB) in ser ie con la res istenza R30. T a l e bob ina non ha invece alcun 
effetto sul segna le M F - v i d e o , a f requenza molto più bassa. 
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A L T R I C I R C U I T I . 

Il g ruppo de i potenz iometr i di sintonia è posto al l 'uscita de l selettore in quanto 
d e v e ven i r comandato con i pulsanti posti sul pannel lo f rontale del te lev isore . Ta le 
gruppo di potenz iometr i è quel lo di f i g . 1 0 . 4 1 , 

Le antenne sono co l legate ad un adattatore balun provv is fo anche di attenuatore 
per la r icez ione de l la emittente T V locale . Il suo s c h e m a è quel lo di f ig . 10.44. 

Tuner integrato a pannelli stampati separati. 

È adatto per le seguent i bande TV : 

V H F banda pr ima da 47 a 68 M c / s , 

V H F banda terza da 174 a 230 M c / s , 

U H F b a n d e quarta e quinta da 470 a 860 M c / s . 

Consiste di pannel l i stampati separat i . C iascun pannel lo c o m p r e n d e un tuner 
completo , uno per V H F banda pr ima, uno V H F banda terza e d il terzo per U H F . 

I pannel l i sono innestabi l i in una unità comp less i va . L ' ins ieme è contenuto in una 
custodia meta l l i ca , f i g . 10.44. 

Fig . 10.44. - Tuner Integrato a pannelli stampati Phi l ips . ( V . schema a pag. 260). 
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La sintonia è ottenuta con d iodi va r i cap e con un sistema di potenz iometr i . Un 
potenz iomet ro -vern ie ro è posto a l l 'esterno per compensare le eventual i d i f fe renze , 
par t ico larmente ne l le bande U H F . 

I pannel l i V H F hanno uno stadio ampl i f icatore con un transistor p lanare al s i l ic io, 
£ un B F 1 9 6 per la banda pr ima, e un BF200 per la banda terza, 

Lo s c h e m a è quel lo di f ig . 10.45. A l l 'ent rata v i è un filtro passa -banda . 

II dopp io circuito accordato d ' inter -stadio è sintonizzato con due d iodi va r icap 
BB105 . Un terzo d iodo s intonizza il c i rcuito d 'osci l latore . È un B F 1 9 4 per la banda 
pr ima, e un B F 1 9 5 per la terza, 

Un altro fransistor B F 1 9 6 funz iona c o m e mixer nel la banda pr ima , oppure c o m e 
amplilicalore MF per la banda terza e per le b a n d e UHF , 

Per la banda pr ima, la rete d 'usci fa M F è ad alto guadagno. Per la banda 
terza v i è un dopp io filtro di banda per passare la M F al fransistor mixer de l la 
banda pr ima. 

Per la uscita M F de l la sez ione U H F è disposto in m o d o s imi le a que l lo de l la 
banda pr ima. Lo stadio ampl i f icatore R F è equipaggiato con un transistor p lanare al 
si l ic io B F 1 8 0 . Ta le sez ione c o m p r e n d e anche lo stadio aufoosci l lante con un B F 1 8 1 . 
Un d iodo inversore B A X 1 3 co l l ega l 'uscita M F con la base de l mixer de l la 
banda pr ima. 

Il tuner funz iona con tensione di 12 volt. 

Le basi de i transistor deg l i stadi d 'entrata sono co l legate a prese esterne per 
l 'eventuale co l l egamento al C A G . 

Per i d iod i v a r i c a p è necessar ia una tens ione di sintonia di 28 volt . 
I potenz iometr i di sintonia devono a v e r e una presa a 3 volt, in modo che la 

tensione ai d iod i possa va r ia re da 3 a 28 volt. 

I pannel l i indicati sono di p roduz ione Phil ips, 

Gli amplificatori d'antenna dei segnali TV. 

G l i impianti col lett iv i di antenna TV , adatti per fornire segnal i T V ad un numero 
notevo le di te lev isor i , sono provvist i di un ampl i f icatore d 'antenna, aeriaì amplilier. 
Per tali ampl i f icator i i comuni transistor adatti per te levisor i non sono confacent i , in 
quanto introducono un fondo di rumori intol lerabi le . Sono necessar ie v a l v o l e oppure 
transistor part ico lar i , adatti per f r e q u e n z e e levat i ss ime , come ad es . i B F Y 9 0 e i B F W 1 6 . 

C o n tali transistor è poss ib i le costruire ampl i f icator i d 'antenna TV in grado di 
copr i re l ' intera g a m m a F M - T V , da 40 M c / s sino a 860 M c / s , 

G l i ampl i f icator i si d ist inguono in tre categor ie : 

1) ampl i f icator i di canal i , 

2) ampl i f icator i di banda, 

3) ampl i f icator i di gamma. 
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Fig. 10.46. - Amplif icatore U H F per il canale 55. 



IL S E L E T T O R E UHF E IL S E L E T T O R E I N T E G R A T O V H F - U H F 

Si d ist inguono anche per la resa d 'usci ta , ind icata in mil l iwatt . In gene re la 
resa d 'uscita può essere : 

1) di 150 m W per grandi ampl i f icator i di canal i , 

2) di 60 o 80 m W per ampl i f icator i di canal i di t ipo medio , 

3) di 10 o 25 m W per ampl i f icator i di banda , 

4 ) di 30 o 70 m W per ampl i f icator i di gamma, 

G l i ampl i f icator i di banda coprono estensioni di f requenze molto maggior i , ad es. 
G l i ampl i f icator i di banda coprono estensioni di f requenze molto maggior i , ad ts. 
per la banda pr ima da 47 a 68 M c / s , e per la terza da 174 a 2 3 0 M c / s . Infine gli 
ampl i f icator i di g a m m a coprono f requenze estes iss ime, d a 40 a 8 6 0 M c / s . 

E S E M P I O DI A M P L I F I C A T O R E T V PER IL C A N A L E 55 . 

Lo s c h e m a è quel lo di f ig , 10.46. Sono usafi quattro transistor a s i l ic io , con le 
seguent i funz ion i : 

1) TR1 . . . B F Y 9 0 pr imo ampl i f icatore , 

2) T R 2 . . . B F Y 9 0 secondo ampl i f icatore , 

3) T R 3 . . . B F W 1 6 pilota, 

4 ) T R 4 . . . B F W 1 6 uscita. 

Funzionano con la seguente rego laz ione in corrente cont inua: 

Cor rente Tensione 
emittore colleìt.-emiìt. 

TR1 . . . 8 m A 12 V 

TR2 . . . 12 m A 12 V 

TR3 . . . 4 -u 'mA 18 V 

TR4 . . . 60 m A 18 V 

In f igura, lo schema è d iv iso in due parti , al solo scopo di ev i ta re che risulti 
t roppo lungo. In prat ica è contenuto entro un 'unica custodia meta l l ica con 8 s c o m 
part iment i . L 'enfrafa è ridotta ad un solo f i lo conduttore p iegato (s ingle loop) , del 
d iametro di 1 mi l l imetro, argentato, lungo 28 mm e lagro 12 mm. È indicato con 
L c 1 . T ras fer isce il segna le TV captato da l l 'antenna al la pr ima l inea ad un quarto 
d 'onda, formata da L1 e da C 1 . Il condensatore d 'accordo è un var iab i le de l la c a p a 
cità mass ima di 12 pF. L 'e lemenfo ad un quarfo d 'onda è: 

una str iscia di rame argenta lo , di 0 ,5 m m di spessore , 4 m m di la rghezza e 
24 mm di lunghezza . 
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La seconda l inea ad un quarto d 'onda, que l la co l legata al la base del primo 
transistor, indicata con L2 e C 2 , consiste di un var iab i le egua le a C 1 , mentre L2 è: 

una striscia di rame argentato, di 0,5 m m di spessore , 4 mm di la rghezza e 
15 mm di lunghezza. 

Le due pr ime l inee ad un quarto d 'onda sono accopp ia te con un conduttore 
piegato di 23 per 12 mi l l imetr i . 

La terza e la quarta l inea sono egual i a l la pr ima e al la seconda , 
A l l 'usc i ta de l secondo transistor ampl i f icatore v i è il filtro formato da C 6 e 

C 7 , nonché da L5 e L9. 
C 6 è di 6 pF, C 7 è un va r iab i l e egua le a C I e C 2 . 
L5 è uguale a L1 e L3, 
L9 consiste di 4 sp i re di f i lo di rame smaltato da 0,7 mm, del d iametro di 

3 mi l l imetr i . 
La seconda parte de l l 'ampl i f icatore ha le stesse caratter ist iche de l la pr ima, 

salvo i d ivers i valor i de l le res istenze e de i condensator i f issi . 
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LA SEZIONE VIDEO 

Caratteristiche basilari. 

La sez ione v i d e o s e g u e l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza , e termina con il 
c inescop io . Essa p r o v v e d e ad ampl i f icare il segna le d ' immagine , a v ideo f requenza , 
per poi trasferir lo a l l 'entrata de l c inescop io . Cor r i sponde a l la sez ione ad aud io f re 
quenza degl i apparecch i radio, con la d i f ferenza che termina con il c inescop io anziché 
con l 'altoparlante. E però percorsa da una banda di f requenza enormemente più 
ampia di que l la degl i apparecch i radio . Ment re le aud io f requenze sono c o m p r e s e tra 
30 a 5 000 c ic l i , in med ia , le v i d e o f requenze vanno da 30 a 4 mi l ioni di c ic l i e più. 

La sez ione v i d e o presenta il vantaggio , r ispetto al la sez ione audio , di dover 
p r o v v e d e r e soltanto a l l ' ampl i f icaz ione di tensione, e non già anche a l l ' ampl i f icaz ione 
di potenza c o m e a v v i e n e negl i apparecch i radio. Questo perchè il segna le a v i d e o 
f requenza ampl i f icato g iunge a l l 'e let t rodo di un tubo catod ico , il c inescop io , dove 
non v i sono parti in mov imento , ment re la sez ione audio d e v e p r o v v e d e r e a n 
che a l l ' ampl i f icaz ione di potenza , af f inché la bobina mob i le de l l 'a l topar lante segua 
la modulaz ione. 

La sez ione v i d e o non termina perciò con un trasformatore d 'uscita. La tensione 
a v i deo f requenza v i e n e d i ret tamente app l icata al c inescop io . Ne consegue una minor 
distorsione. 

Le parti component i la s e z i o n e v i d e o sono le seguent i : 

a) il r ive latore a l l 'usci ta de l l ' ampl i f icatore a m e d i a f requenza , 

b) l 'ampl i f icatore a v ideo f requenza , 

c) i circuit i di esa l taz ione de l le v ideo f requenze , 

d) il filtro e l iminafore de l la m e d i a f requenza audio, a 5,5 M c / s , 

e) il confrol lo di contrasto, 

ì) il control lo di luminosità, 

Il segna le v i d e o dopo la r i ve laz ione è composto da due part i : que l lo a v i d e o 
f requenza da ampl i f i ca re e da inv iare a l c inescop io e que l lo a m e d i a f requenza 
audio, il segna le infercarr ier a 5 ,5 M c / s , da separare e da inv iare al l 'entrata de l la 
sez ione audio. 

O l t re a ciò, il s e g n a l e v i d e o composto c o m p r e n d e anche i s incronismi , ossia 
i segna l i di r iga e di quadro. Sono anch 'ess i da separare e da far g iungere a l le 
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r ispett ive sez ion i . Ta le separaz ione non v i e n e però fatta da l la sez ione v i d e o , bensì 
dal la sez ione s incronismi . La sez ione v i d e o si l imifa a fornire una p icco la parfe de l 
segna le v i d e o composto al la sez ione s incronismi . 

Il r ive la fore d o v r e b b e essere considerafo a parfe in quanfo si f rova fra la 
sez ione a m e d i a f requenza v i d e o e la sez ione vìdeo v e r a e propr ia ; in praf ica esso 
appar f iene al la sez ione v i d e o , po iché r ich iede la p resenza de i circuif i di esal taz ione 
de l le v i deo f requenze . 

Fig. 11 .1 . - Telaio di televisore a transistor . 

Il rivelatore video. 

Il r ive latore v i d e o ha il compito di rett i f icare la med ia f requenza v i d e o e ottenere 
così la separaz ione de l la modu laz ione v i d e o da l la rad io f requenza porfante. Ins ieme 
alla modulaz ione v i d e o sono presenti anche i segnal i di s incronismo. 

Il pr inc ip io di funz ionamento è quel lo stesso de l r ive latore presente negl i a p p a 
recchi radio ; la f ig . 11 . 2 A i l lustra il confronto tra la r i ve laz ione di un segnale radio 
e la r i ve laz ione di un segna le v ideo , 

Una caratter ist ica de l r ive latore v i d e o è quel la re lat iva ai bassi valor i de l la res i 
stenza di r i ve laz ione ( resistenza di car ico ) ed il condensatore in para l le lo ad essa. 
Ciò al lo scopo di mantenere il necessar io responso l ineare di f requenza fino a 4-4-5 
megac ic l i . 

A l l 'usc i ta de l d ioodo r ive latore è necessar io v i s ia una adeguata impendenza A F 
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F ig . 11 .2A . - A s in is t ra , principio della rivelazione del segnali radio, 
a destra , quello dei segnali video. 

RIVELATORE 
VIDEO 

ALLA SEZIONE 
AUDIO 

AUDIO 

VIDEO 
LI ALL' AMPL 

O O O O T T O VIDEO 

L2 

BOBINE DI 
COMPENSAZIONE 

F i g . 11 .2B. - Esempio di circuito d 'usc i ta di rivelatore video, con le bobine di compensazione 
necessar ie al passaggio della vast iss ima gamma di frequenze video. 
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per ev i tare il passaggio , oltre che de l la modulaz ione v ideo , anche del la stessa ten 
sione M F a v ideo f requenza , essendo essa ci rca c inque vol te più alfa de l la più e levata 
v ideo f requenza . 

IL C I R C U I T O D ' U S C I T A DEL R I V E L A T O R E V I D E O . 

Le f requenze v i d e o presenti a l l 'usci ta del r ive latore occupano una vast iss ima 
banda, da c i rca 30 c ic l i a c i rca 4 ,5 m e g a c i c l i ; è necessar io che tutta questa banda 
di f requenze v e n g a trasferita a l l 'entrata de l l 'ampl i f icatore v i deo . Il p rob lema pr in 
c ipa le è di ev i tare la fuga de l le f requenze più alte, mediante un apposito circuito 
di compensaz ione , che v ien detto circuito d'uscita del rivelatore v ideo , 

La f ig . 11.2B il lustra un r ive latore v i d e o ottenuto con un d iodo a cristal lo. Il c i r 
cuito di c o m p e n s a z i o n e è costituito da l le bob ine L1 e L2, nonché dal la res istenza R, 
Il condensatore C ha lo scopo di e l iminare le t racc ie di segna le a m e d i a f requenza , 
comprese tra 40 e 46 megac ic l i , 

F i g . 11.3. - Effetto delle bobine di 
compensazione L1 e L2 , della figura 
precedente, sul la curva di r isposta 
del circuito d 'usci ta del rivelatore. 

La bob ina L1 è accordata , con la propria capacità distr ibuita, ad una f requenza 
super iore , intorno ai 3,5 m e g a c i c l i . L 'az ione di queste due bob ine è di r inforzare le 
f requenze corr ispondent i . Essa è i l lustrata dal la f ig . 11.3. In assenza d e l l e due bobine, 
la curva di r isposta r isu l terebbe que l la t ratteggiata; per la p resenza di L1 v i e n e r in 
forzata la parte cent ra le de l l a banda di f requenze , e per effetto di L2 v i e n e rinfor
zato l 'estremo più alto de l la banda . La curva comp less iva risulta in tal modo a d e 
guata al passaggio di tutte le f requenze , da 30 cicl i a 4,5 m e g a c i c l i , con conseguente 
n i t idezza de i dettagl i de l l ' immag ine sullo schermo, 

E S E M P I O DI R I V E L A T O R E V I D E O , 

La f ig. 11.4 illutra il r ive latore v i d e o con il re lat ivo circuito d 'uscita. 
Il r ive latore è un cristal lo di germanio 0A70 . Il condensatore che p r o v v e d e a 

lasciar passare le t racc ie di m e d i a f requenza è C , di 47 pF. Le due bob ine di 
compensaz ione sono L1 e L2, con le re lat ive res istenze di appiatt imento in paral le lo , 

Il r ive latore v i d e o ha anche , c o m e detto, il compito di p r o v v e d e r e a l la c o n 
vers ione de l segna le M F - A U D I O in un segna le a m e d i a f requenza più bassa , a 
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5,5 m e g a c i c l i . A tale scopo , il s e g n a l e convert i to a 5,5 m e g a c i c l i , v i e n e pre levato 
dal circuito di r i ve laz ione t ramite il condensatore C , anch 'esso di 47 p F e a p p l i 
cato ai cap i di un circuito risonante alla frequenza di 5,5 megacicli. In f igura esso 
è formato dal condensatore C 2 e dal la bobina L3 . Da tale c i rcu i to , il segna le 
M F - A U D I O a 5 ,5 megacìcli v i e n e app l icato al l 'entrata de l la sez ione audio. 

C1 
U7pF 

RIVEL. VIDEO 
0A70 

— M 

UL TIMO 
TRASF. MF 

SEZIONE 

AUDIO 

C2 
i CIRCUITO 
i ACCORDATO 
\A: 5,5 Mc/s 

1Msi FINALE VIDEO 

F i g . 11.4. - A l l ' u s c i t a del rivelatore video vi sono le frequenze video dirette all 'entrata della valvola 
finale video, e vi sono pure I segnali a media frequenza audio, a 5,5 M c / s , diretti alla sezione audio. 

L'amplificatore video. 

L 'ampl i f icaz ione de l s e g n a l e v i d e o composto proven iente dal r ive latore è otte 
nuta con una v a l v o l a f inale v i d e o , un pentodo di potenza , oppure con due transistor, 
uno pi lota, p reampl i f icatore , e d uno f inale. Un esemp io di va l vo la f inale v i d e o è 
quel lo di f ig . 11.6. Il segna le v i d e o g iunge al la pr ima gr ig l ia del pentodo tramite 
un condensatore di 50 nanofarad ; e s c e ampl i f icato nei circuito di p l a c c a e v i e n e 
trasferito a l l 'entrata del c inescop io . 

La f ig . 11.5 si r i fer isce al circuito r ive latore e ai due transistor de l la sez ione 
v ideo . Il s e g n a l e v i d e o composto , p roven iente dal d iodo r ive latore O A 9 0 g iunge 
al l 'entrata, ossia al la base , de l pr imo transistor, in funzione di p reampl i f icatore , o 
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pilota. Il s e g n a l e ampl i f icato g iunge al l 'entrata de l secondo transistor, in funzione di 
f inale v i d e o . Nel la f igura sono da notare: i circuit i di compensaz ione de l le e l e v a t i s 
s ime f requenze v ideo , il control lo di contrasto e que l lo di luminosità, 

PREAMPL. 

AL TRÀSE 
DI RIGA 

Fig. 11.5. - Esempio di sezione video di televisore a transistor. 

I l controllo di contrasto. 

I segnal i debo l i determinano immagin i ch iare , con assenza di toni ner i ; i s e 
gnali t roppo infensi producono immagin i oscure , in cui i mezz i toni sono fortemente 
annerit i , determinando un eccess i vo contrasto r ispetto ai b ianchi . 

V i e n detto controllo del contrasto, o dei contrasti, un disposit ivo s imi le al controllo 
di v o l u m e degl i a p p a r e c c h i radio, il qua le consente di regolare l 'ampl i f icaz ione del 
segna le v i deo , in modo da ottenere il normale contrasto de l bianco e nero. 

È s im i le al control lo di v o l u m e dei normali a p p a r e c c h i radio, con la d i f ferenza 

270 



L A S E Z I O N E V I D E O 

che il control lo di contrasto può essére presente tanto nel circuito di r ive laz ione, 
quanto in quel l i di media f requenza v ideo . 

Consiste di una resistenza va r iab i le . S e inserita nel circuito di r i ve laz ione , con 
sente di p re leva re un segna le più o meno intenso e di trasferir lo in misura maggiore 
o minore al l 'entrata de l l 'ampl i f icatore v i deo , c o m e nel caso del confrol lo di vo lume. 

Se la resistenza va r iab i l e p r o v v e d e a var ia re l 'ampl i f icaz ione deg l i stadi a MF , 
var ia la tensione negat iva di gr ig l ia de l le v a l v o l e ampl i f icatr ic i M F . Rego lando la in un 
senso, la tensione negat iva d iminuisce, l 'ampl i f icaz ione aumenta , e d i toni neri p r e v a l 
gono; rego lando la in senso opposto, la tensione negat iva aumenta , l 'ampl i f icaz ione 
d iminu isce e d in fai caso p reva lgono i toni chiar i , 

Nel la maggior parte de i te lev isor i , la res istenza va r iab i l e de l control lo di c o n 
trasto è inserita nel circuito di catodo de l la va l vo la f inale v i d e o , oppure nel circuito 
di emittore d e l transistor f ina le , c o m e ne l l ' esempio di f ig . 11,5. 

La res istenza va r iab i l e di 500 ohm var ia la tensione negat iva del l 'emit tore , 
essendo il transistor di t ipo N P N , var ia per conseguenza l 'ampl i f icaz ione da parte 
de l transistor e quindi il contrasto de l l ' immagine . In ser ie al la res istenza va r iab i l e vi 
sono due res istenze di 82 ohm. Q u e l l a che ha un condensatore di 3 ,3 nanofarad in 
para l le lo contr ibuisce ad ottenere la des iderata curva di responso, l 'altra imped isce 
c h e il contrasto super i un certo l imite mass imo. 

L7pF 27pF 

33kn. \0,25HJV 68 ksv 
— v V v V y w W v N A » V v V -

CONTROLLO 
LUMINOSITÀ 

+210 V 

CANCELLAZ. 

Fig . 11.6. - Stadio finale video di televisore a valvole. 
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La f ig . 11.6 indica un'alfra vers ione del confrol lo di confrasfo. A n c h e in questo 
caso la resistenza va r iab i l e av rebbe pofufo veni r inserita nel circui fo di cafodo del la 
va lvo la f ina le v i deo , e var ia rne l 'ampl i f icaz ione. È invece inserita nel circui fo di p lacca . 
Fa parfe de l car ico anod ico de l la v a l v o l a , essendo percorsa da l la corrente di p iacca . 

Il cursore de l la resistenza var iab i le p re leva una tensione ad aud io f requenza più 
o meno amp ia , a seconda de l la posiz ione. A g i s c e in modo simi le al confrol lo di 
vo lume de l la sez ione audio. 

A vo l fe il confrol lo di confrasfo è inserito nei c i rcui fo C A G . Poiché fale circuifo 
var ia l 'ampl i f icaz ione de l l a pr ima va l vo la M F - v i d e o , il confrol lo di confrasfo accentua 
più o meno l'effefto de l C A G , 

In f ig. 11.12 il confrol lo di confrasfo è inserito nel circui fo di emif fore de l t ran 
sistor preampl i f icafore . La base de l fransisfor f inale è co l lega fa al cursore de l la 
resistenza var iab i le . A n c h e in quesfo caso l 'azione de l confrol lo è s imi le a que l lo del 
confrol lo di vo lume. 

In f ig. 11,13 la res istenza var iab i le del confrol lo di contrasto è inserita nel c i r 
cuito di emittore de l transistor f inale. 

I l controllo di luminosità. 

È uno dei control l i pr incipal i del te lev isore . È rego lab i le con una manopola 
frontale, c o m e il control lo di confrasfo. Ha lo scopo di adeguare la luminosifà del lo 
schermo in rapporto a l le condiz ioni ambienta l i di i l luminazione. È anche detfo c o n -
trollo di brillanza. La var iaz ione di luminosifà al tera il rapporto tra i toni b ianchi e 
neri de l l ' immag ine , per cui occor re effettuare la compensaz ione regolando anche il 
controllo di confrasfo, 

Il confrol lo di luminosifà ag isce mediante una resistenza var iab i le inserita nel 
circui fo di catodo o in quel lo de l ia pr ima gr ig l ia de l c inescop io . Ha l'effefto di v a 
riare l'intensifà de l fascetto catod ico proiettato dal catodo e direffo sullo schermo 
del c inescop io . Può est inguere comp le tamente il fascefto e rendere oscuro lo scher 
mo, oppure intensif icarlo al massimo e rendere lo schermo molfo luminoso e b r i l 
lante. La va r iaz ione dell'intensità de l fascetto catod ico è corr ispondente a quel la 
del la corrente e let t ron ica nel l ' interno di una v a l v o l a radio. Essa d ipende da l la dif 
fe renza di tensione esistente tra il catodo e la pr ima gr ig l ia . V a r i a , cioè, la po la r i z 
zaz ione de l la pr ima gr ig l ia , La modulaz ione v i d e o è contenuta entro la tensione di 
po lar i zzaz ione , determina var iaz ion i di fa le po lar i zzaz ione . 

Poiché il segna le v i d e o può veni r appl icato indi f ferentemente al cafodo oppure 
al la prima griglia de l c inescop io , il control lo di luminosità può ven i r inserito nel c i r 
cuito de l la pr ima gr ig l ia oppure in que l lo di catodo. 

Ne l l ' esempio di f ig. 11.5 il segna le v i d e o g iunge al la pr ima gr ig l ia de l c i n e s c o 
pio, Il confrol lo di luminosifà consiste in una res istenza var iab i le di 250 mila ohm, 
co l legata al circui fo a 90 volf , per ia tensione anod ica de l col lettore del fransisfor 
f inale, Ta le tensione a 90 volf è ottenuta con un secondar io de l trasformatore di r iga 
ed E A T , e retf i f icata con il d iodo B Y X 1 0 . 
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La rego laz ione del control lo di luminosità sposta il l i ve l lo de l la tensione di 
catodo da 90 a 4 5 volt posit iv i . Il s e g n a l e v i d e o presente sul la pr ima gr ig l ia è di 
polarità posit iva e di a m p i e z z a corr ispondente. 

In f ig . 11.7 ii controllo di luminosità è invece inserito nel circuito de l la pr ima 
gr ig l ia . Fa parte di un partitore di tensione, 

Fig. 11.7. - Bobine di compensazione e filtro audio. 

Poiché la tensione anod ica di a l imentaz ione de l la va l vo la f inale è di 290 volt, 
ed essendo il catodo co l legato d i ret tamente al circuito di p l a c c a , esso si trova a t e n 
sione posit iva e leva ta , essendo t rascurabi le la caduta di tensione ai cap i de l la 
res istenza di 100 chi loohm, dato il min imo assorb imento di corrente da parte de l 
catodo stesso. È quindi necessar io che anche la tensione de l la pr ima gr ig l ia s ia 
posit iva e di va io re adeguato . Le due res istenze f isse ai lati de l la va r iab i le i m p e d i 
scono che la tens ione di po la r i zzaz ione sia e c c e s s i v a o insuff iciente. 

Un altro e s e m p i o di confrol lo di luminosità, s imi le al p recedente , è quel lo ind i 
cato da l la f ig . 11.6. 

IL S E G N A L E V I D E O E L E S U E C O M P O N E N T I . — Il segna le v ideo ampl i f icato 
presente a l l 'usci ta de l la va lvo la ampl i f icaf r ice f inale v i d e o consiste in una tensione a l 
ternativa pulsante, ossia in una tensione che var ia s e m p r e ne l lo stesso senso. Essa è 
di polarità posit iva quando v i e n e app l icata al catodo de l tubo a raggi catodic i e d è 
invece negat iva quando v i e n e app l icata a l la gr ig l ia de l tubo stesso. 

Ta le tens ione a l ternat iva pulsante è scompon ib i le in due component i : la c o m p o 
nente alternativa e la componente continua. 

La componente continua è posit iva quando il segna le v i d e o è di polarità pos i 
t i va , e d è negat iva quando il segna le è di polarità negat iva . La f ig . 11.8 indica un 
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esempio di segna le v i d e o ampl i f icato, qua le può essere a l l 'usci ta de l la va l vo la f inale 
v ideo . La modulaz ione v ideo è compresa tra il l ivel lo de l nero e il l ive l lo de l bianco. 

Una riga tratteggiata presente tra i due l ivel l i indica il va lo re med io de l la m o d u 
laz ione v i d e o ; ad essa corr isponde la luminosità media de l l ' immag ine , ossia la lumi 
nosità di fondo de l l ' immag ine stessa. È questa la componente continua del segnale. 

• LIVELLO oe>. 

••=3 NERO 

TEMPO 

VALORE 
MEDIO DELL A 
MODULAZIONE 

VIDEO 

LIVELLO DEL 
BIANCO 

F'g. 11.8. - La componente continua del segnale video amplificato cor
risponde al valore medio della tensione alternativa pulsante che cost i 

tu isce Il segnale . 

ossia è la tensione continua che si r i c a v e r e b b e qualora la tensione di modulaz ione 
v ideo ven isse l ivel lata. 

Il va lo re med io de l la modu laz ione v ideo , ossia la componente continua non è c o 
stante, ma var ia al var ia re de l la scena . S e la scena è molto oscura , la luminosità di fondo 
è bassa, ed in tal caso la l inea di r i fer imento de l la componente continua è al ta , c o m e i l 
lustrato in f i g . 11.9 a s in istra; se i n v e c e la scena è molto chiara la l inea di r i fer imento 
del la componente continua è bassa , c o m e illustrato nel la stessa f igura, a destra. 

SCENA OSCURA 

J/ERO 

COMPONENTE 
CONTINUA ALTA 

BIANCO 

SCENA CHIARA 

1 A 

COMPONENTE 
CONTINUA BASSA 

NERO 

BIANCO 

Fig . 11.9. - Il valore della componente continua dipende dall 'ampiezza della 
modulazione video. 

È possib i le aumentare il va lo re de l la componente continua de l segna le v ideo , 
agg iungendo ad esso una tensione continua de l la stessa polarità. In tal caso la m o 
dulaz ione sa le verso il l ive l lo de l nero e la luminosità media de l l ' immag ine d iminuisce, 
in quanto predominano i neri . 

È anche posib i le d iminui re il va lo re de l l a componente de l s e g n a l e v i d e o agg iun -
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gendo a d esso una tensione continua di polarità opposta. In tal caso la modulaz ione 
scende verso il l ivel lo de l b ianco e la luminosità med ia aumenta in quanto p r e d o 
minano i b ianchi , c o m e illustrato in f ig . 11.10. 

Tanto in un caso quanto nel l 'a ltro la scena risulta meno distinta, essendo troppo 
oscura nel pr imo caso e troppo chiara nel secondo. 

COMPONEN TE 
CONTINUA 
sa essi VA 

COMPONENTE 
- CONTINUA 

NORMALE 

COMPONENTI 
CONTINUA 
INSUFFICIENTE 

BIANCO 

Fig . 11.10. - La componente cont inua del segnale video può venir aumentata , come In alto a 
destra . In tal caso aumentano I toni neri e diminuiscono I b ianchi ; oppure può venir diminuita 

ed In tal caso aumentano I bianchi e diminuiscono I ner i , come In basso a destra . 

Qualora il va lo re de l la componente continua ven isse fortemente aumentato tanto 
da far passare tutta la modu laz ione v i d e o oltre il l ive l lo de l nero, lo schermo r isu l 
terebbe comp le tamente oscuro; r iducendo e c c e s s i v a m e n t e la componente continua 
in modo da portare tuffa la modu laz ione sotto il l ive l lo de l b ianco, sul lo schermo 
appar i rebbe un quadro b ianco molto luminoso senza alcuna traccia di immagine . 

Le bobine di compensazione. 

Poiché è molto importante che l 'ampl i f icatore v i d e o consenta il passaggio a 
tutta la banda de l le f requenze d ' immag ine sono necessar i opportuni accorg iment i . 
Essi consistono nel l 'esa l tare quanto possib i le le f requenze più alte de l l a modulaz ione , 
que l le che d ive rsamente non g iungerebbero sullo schermo , con conseguente scarsa 
r iproduz ione de i dettagl i de l l ' immag ine . C o m e detto, la banda de l le v ideo f requenze 
va da 30 c ic l i a c i rca 4 ,5 m e g a c i c l i . Le f requenze più e levate , que l le sopra i 2 
megac ic l i , vanno fac i lmente perdute attraverso le capacità distr ibuite de l ci rcuito. 
S a r e b b e necessar io che l 'ampl i f icatore potesse ampl i f icare tali f requenze oltre i 
2 M c / s molto di più d e l l e a l t re , in modo da p r o v v e d e r e al la c o m p e n s a z i o n e d e l l e 
perdite. Si ott iene questo risultato, entro certi l imit i , con i circuit i di compensaz ione . 

I circuit i di c o m p e n s a z i o n e comprendono d e l l e appos i te bob ine , dette bobine 
di picco o p e a k i n g co i l . A s e c o n d a de l co l l egamento possono esse re ; 
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a) bob ine di p icco in ser ie (ser ies peak ing ) , 

b) bob ine di p icco in paral le lo (shunt peak ing) . 

Ag iscono in modo d iverso, ma comp less i vamente determinano una notevole 
esal taz ione de l ie f requenze più alte de l la modu laz ione v ideo , e quindi rendono a b b a 
stanza uni forme l 'ampl i f icaz ione del l ' intera banda de l le v ideo f requenze . Comunque , 
più alta è la f requenza , più dif f ici le è « sostener la ». Nei te levisor i economic i essa 
tende a ze ro già a 3 M c / s ; soltanto nei te lev isor i molto accurat i vengono parz ia lmente 
ampl i f icate anche le f requenze a 4 ,5 M c / s de l la modulaz ione . 

B O B I N E DI P I C C O IN S E R I E . 

In f ig . 11.7 sono indicate tre bobine, L 1 , L2 e L3 . Di queste L1 è una bobina 
di p icco in ser ie , L3 è in para l le lo , mentre L2 appar t iene al filtro a 5,5 M c / s , e non 
contr ibuisce a l sostentamento d e l l a curva di r isposta de l l 'ampl i f icatore v ideo . 

Poiché le f requenze e l e v a t e incontrano un ser io ostacolo nel l 'attraversare le 
bobine, data la res istenza opposta da l la loro reattanza induttiva, pot rebbe sembrare 
non opportuno inser i re bobine di c o m p e n s a z i o n e nei circuit i a v ideo f requenza . Però 
in tali circuit i sono sempre present i , inev i tab i lmente , v a r i e capacità distribuite, dovute 
ai conduttori di co l legamento , contatti , e c c . O c c o r r e imped i re che le f requenze più 
alte si d isperdano lungo tali capacità, e vadano a massa . Risulta opportuno approf i ttare 
di tali capacità distr ibuite per formare , con esse , uno o più circuiti risonanti a l le f r e 
quenze più e levate . È quanto si ott iene inserendo una o più bobine di induttanza 
adeguata . Infatti, la corrente in un circuito accordato in ser ie è massima quando la 
capacità e l ' induttanza sono egual i . 

B O B I N E DI P I C C O IN P A R A L L E L O . 

Le bob ine in para l le lo hanno un compi to s imi le però ottenuto in tutt'altro modo. 
Esse tendono ad aumentare l 'ampl i f icaz ione de l la v a l v o l a f inale v ideo , o de l transistor 
preampl i f icatore o f ina le v ideo . 

Sono inserite nel circuito di p l a c c a o di co l let tore e fanno parte de l car ico . S e 
l 'ampl i f icatore è disposto in modo da non ut i l izzare tutta la propria potenza, ossia se 
vi è una certa r iserva di potenza , essa può ven i r messa a d isposiz ione de l le f r e 
quenze più e leva te . La bobina di p icco in para l le lo può essere di va lo re ta le da 
risultare insigni f icante per le f requenze non molto e levate . A l l e f requenze più alte, 
intorno ai 3 m e g a c i c l i , la sua reattanza induttiva può risultare notevole . Ta le reattanza 
si somma al la res istenza di car ico de l la v a l v o l a o de l transistor. Più alta è la r e s i 
stenza di car ico più e leva ta , a parità di altri fattori, è l 'ampl i f icaz ione oftenufa. In tal 
modo, in p resenza di v i d e o f r e q u e n z e molto e leva te , risulta magg iore la res istenza 
di car ico e quindi l 'ampl i f icaz ione. 

G e n e r a l m e n t e le bob ine di p icco in para l le lo esaltano f requenze d ive rse da 
que l le esal tate da l le bob ine di p icco in ser ie , in modo da ottenere una maggior unifor
mità de l la curva comp less i va di responso de l l ' ampl i f icatore v ideo , 
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R E S I S T E N Z E DI S M O R Z A M E N T O . 

C o m e indicato nel la stessa f igura, e c o m e risulfa da l le alfre f igure, in paral le lo 
a l le bob ine di p icco v i è sempre una resisfenza f issa, in prat ica, le bob ine di p icco 
fanno parfe integrante de l resisfore, essendo avvo l te sopra di esso. 

Il res isfore ha l ' imporfanfe compito di o v v i a r e a l l ' i nconven ienfe del l 'overshoof . 
Esso è deferminafo da l l ' improvv isa va r iaz ione de l la tensione di modulaz ione . Questo 
risulta molfo marcato in presenza di segnal i ad angolo neffo, ref fangolar i , c o m e s in i 
stra di f ig . 1 1 . 1 1 . Le var iaz ion i is fanfanee di tensione deferminano sovrafens ion i ; quesfe 
ultime fanno osc i l la re il c i rcui fo , con conseguente deformaz ione c o m e al centro. 

La res is fenza smorzaf r ice (damping) ha il compi to di assorb i re le sovrafensioni e 
di mantenere a l l ' inc i rca invariato il segna le , c o m e indicato a desfra. 

Fig . 11.11. - Effetto del resisfore in serie alle bobine di picco. 

I l circuito d'assorbimento a 5,5 Mc/s. 

Ancora ne l la f ig . 11.7 è indicato un circui fo accordato cosfifuifo da l la bobina 
L2 e da un condensafore di 100 pF. È acco rda lo al la f requenza intercarr ier di 5,5 M c / s , 
ed ha lo s c o p o ev idente di assorb i re l 'evenfua le t raccia di aud io f requenza , affinchè 
non abb ia a g iungere a l l 'entrata de l c inescop io . Questo f i l f ro - f rappola è ind ispensa 
bi le . S e n z a di esso appa iono sul lo schermo le b a n d e nere in corsa de l le f r e 
q u e n z e audio. 

Può trovarsi a l t rove, in al fra parfe de l l 'ampl i f ica fore . In f ig . 11.2 si f rova i nse 
rito nel c i rcui fo dì emif fore de l transistor pi lofa v i deo . Ne l le f ig . 11.5 e 11.13 si 
trova i n v e c e nel circuito di base de l fransisfor f ina le . In gene re è opportuno che la 
t rappo la -aud io si trovi pr ima de l fransisfor f ina le , affinchè le f racc ie di aud io f re 
q u e n z e non abb iano a veni r ampl i f icate da esso. In alcuni ampl i f icator i v i d e o le t rap 
pole aud io sono due, una al l ' in iz io de l l ' ampl i f icatore ed una al la f ine, in prossimità 
de l c inescop io , 

P A S S A G G I O A L L E F R E Q U E N Z E B A S S E D E L L A M O D U L A Z I O N E V I D E O . 

Le f r e q u e n z e più e l e v a t e de l la modu laz ione v i d e o vengono esaltate, e fuffi i 
circuit i de l l ' ampl i f ica fore sono disposti in m o d o da ev i tare la loro perd i ta ; occorre 
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però tener presente anche le f requenze più basse, par t ico larmente quando nel c i r 
cuito v i sono res istenze e levate . Ne l l ' esempio di f ig . 11.7 in ser ie a l catodo de l c i n e 
scopio v i è una resistenza di 100 mi la ohm. Essa forma un partitore di tensione con 
la res istenza di 220 mila ohm nel circuito di p lacca de l la f ina le . Per ev i ta re perdite 
di f requenze basse, in para l le lo a l la res istenza di 100 mila ohm v i è un condensatore 
di 0,1 microfarad. 

Amplificatori video per televisori portatili. 

Lo schema di f ig . 11.12 è que l lo de l la sez ione v i d e oa due transistor, adatta per 
te lev isore portati le con c inescop io a 11 pol l ic i . 

A l l a pr ima ampl i f icaz ione de l segna le v i d e o , dopo la r i ve laz ione , p r o v v e d e il 
transistor pilota B F 1 5 4 . È de l t ipo N P N a si l ic io . L 'emittore è perciò co l legato al 
tela io , a tensione negat iva di 11 volt . 

Il segna le v i d e o è pre levato dal l 'emit tore per min imizzare l 'effetto Mi l ler , 
causato da l la capacità interna de l transistor (base -co l le t to re ) , la qua le tende a d i m i 
nuire l ' impedenza d'entrata a l le alte f requenze, 

C O N T R O L L O DI C O N T R A S T O . 

La rego laz ione de l contrasto è ottenuta con una res istenza va r i ab i l e di 5 0 0 ohm, 
ad andamento l ineare , inserita nel circuito emittore de l transistor pi lota. Ins ieme alla 
resistenza di 100 ohm, in ser ie , fo rma il car ico de l transistor. Quest 'u l t ima resistenza 
ha lo scopo di l imitare il v a l o r e m in imo de l contrasto. Il s e g n a l e v i d e o si forma ai 

Fig. 11.12. - Controll i di luminosità e di contrasto. 
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cap i de l la res istenza var iab i le , v i e n e pre levato dal suo cursore e trasferito a l l 'entra la 
de l transistor f inale. 

B O B I N E DI P I C C O E T R A P P O L A S U O N O . 

L 'esal taz ione d e l l e f requenze v i d e o più al te è ottenuta con una bobina di p icco 
in para l le lo , ind icata con L3 . Ha in para l le lo una resistenza di smorzamento di 1 
megaohm. È in ser ie con la resistenza di car ico de l transistor, R4, di 8,2 chi loohm. 
In p resenza di f requenze non molto e l e v a l e , sotto i 2 m e g a c i c l i , L3 è prat icamente 
inesistente; a f r e q u e n z e più alte presenta una reattanza induttiva notevole . Essa si 
agg iunge a l la res istenza di car ico e d e l e v a l 'ampl i f icaz ione de l lo stadio. 

Il c i rcuito t rappo la a 5,5 M c / s è inserito nel circuito di emittore de l transistor 
pi lota. Cons iste de l la bob ina L1 a nucleo rego lab i le , e de l condensatore C 1 . La 
bobina L2 e d il condensatore C 2 formano un circuito di re iez ione de l le f requenze 
superior i ai 5,5 M c / s . Tal i f r equenze pot rebbero soltanto disturbare. 

IL C I R C U I T O F I N A L E . 

Il transistor f ina le di potenza è un B F 1 1 0 , Il suo guadagno in tensione è di 
c i rca 60 vo l te con una banda passante di 5 M c / s . La tens ione di col lettore è di 
70 volt . È ottenuta da un avvo lg imento de l trasformatore di r iga e rett i f icata dal 
d iodo D 1 . 

La tensione di r iposo de l col lettore è compresa tra 50 e 55 volt . Può veni r 
regolata con una res istenza semif issa R 1 , appar tenente a! part itore di tensione A-B. 

Il condensatore C 1 di 470 pF, in para l le lo a l la res istenza di emittore ha lo 
scopo di d iminui re la cont roreaz ione a l le alte f requenze , e assicurarne una migl iore 
ampl i f icaz ione . 

La bob ina d i picco è in se r i e a l carico, e d è formata da L3 e R3. 

C O N T R O L L O DI LUMINOSITÀ'. 

Un s e c o n d o part itore di tensione, comprendente la res istenza va r iab i l e R7, 
consente la va r i az ione de l la luminosità. Consente lo spostamento de l l ive l lo de l la 
tensione cont inua sul catodo de l c inescop io da + 70 V a + 45 V . La gr ig l ia c o n 
trollo del c inescop io è a tensione f issa ; ta le tensione è ottenuta con un altro d iodo, 
non indicato in f igura. 

S P E G N I M E N T O P U N T O L U M I N O S O 

L 'e l iminaz ione de l punto luminoso sullo schermo, dopo lo spegn imento de l t e l e 
v isore , si ott iene mantenendo alta la tensione di catodo de l c inescop io per un tempo 
maggiore di que l lo impiegato dal f i lamento a raffreddarsi in m o d o da annul lare la 
corrente res idua . S p e g n e n d o il te lev iso re , il condensatore C 3 si scar ica molto lenta 
mente, in quanto il transistore B F 1 1 0 si b locca istantaneamente e la res istenza di 
scar ica de l condensatore risulta perciò molto a l ta . 
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S E C O N D O E S E M P I O DI A M P L I F I C A T O R E V I D E O . 

Que l lo di f ig. 11.3 appar t iene ad una ser ie di te lev isor i con c inescop io da 14 
pol l ici (Br ion V e g a ) . Il transistor f inale è un B636, adatto per tensioni d 'uscita sino 
a 80 volt . 

I u. AL SEPAR 
L2 SINCRON 

Fig. 11.13. - Esempio di stadio B F video di televisore portatile. 

Il control lo di contrasto è inserito ne l circuito di emittore, anziché in quel lo 
di base , de l transistor f inale. Il confrol lo di luminosità è s imi le al p recedente ; il par 
titore è co l legato a massa, ed il l i ve l lamento de l la tensione negat iva è ottenuto con 
un condensatore elettrol i t ico di 1 micro farad . La t rappola -suono è inserita nel circuito 
di base de l transistor f ina le . La bobina (L1 ) di c o m p e n s a z i o n e è co l l oca la a l l 'uscita 
transistor f inale. Un 'a l t ra bob ina (L2) è inserita nel circuito de i s incronismi , con lo 
scopo di ev i tare il passaggio al la M F - a u d i o , eventua lmente ancora presente , in 
tracce. 

I circuiti di cancellazione di riga e di quadro. 

In f ig . 11.14 sono indicati i circuit i di cance l l a z ione d e l l e r i t raccie. Lo schema 
completa que l lo p recedente . Sono usati d u e diodi rett i f icatori , D1 e D2. Il pr imo è 
col legato a l l 'usci ta ve r t ica le , il secondo al catodo de l d iodo damper . I p icchi n e g a 
tivi de l l e due tensioni impuls ive possono att raversare i due diodi e g iungere al la 
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gr ig l ia control lo de l c inescop io . I due diodi hanno i catodi in comune dato che 
agiscono separatamente , uno al la f ine di c iascuna r iga e i'altro al la f ine dei due 
campi de l quadro. 

Fig . 11.14. - A l l a fine di ogni riga, un impulso rettificato dal diodo D2, giunge alla prima griglia 
del c inescopio e annulla il raggio catodico, oscurando il video. L a s t e s s a c o s a avviene alla fine 

di ogni quadro, con D 1 . Il diodo D3 è il damper E A T . 

Circuiti di rivelazione a due diodi. 

Nei te lev isor i in bianco e nero è opportuno che alla f ine de l la med ia f r e q u e n z a -

v i d e o v i sia un circuito di r i ve laz ione a due diodi , anziché ad uno solo, per ev i tare 

che le trasmissioni a colori abb iano a causare un part ico lare disturbo su l l ' immagine . 

Ta le disturbo è dovuto al la « portante » colore . Se , c o m e genera lmente a v v i e n e , la 

portante M F - v i d e o è a 38 ,9 , i tre segnal i hanno le seguent i f requenze : 
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TRASFORMATORE 
MF 

17,5 V 

Fig. 11.15. - Nei televisori in bianco e nero sono necessar i due rivelatori per poter ricevere anche 
[e trasmissioni a color i , senza che i colori s tess i abbiano a disturbare l'immagine in bianco e nero, 

ALLA SEZ. AUDIO 

Fig. 11.16. - Esemplo di rivelatore audio separato dal rivelatore video. (Phonola mod. 2380). 
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a) portante M F - a u d i o 33 ,4 megac ic l i , 

b) portante M F - v i d e o 38 ,9 megac ic l i , 

c) « portante » M F - c o l o r e 34 ,47 megac ic l i . 

Se la t rasmiss ione è in b ianco e nero v i sono le due f requenze di 38 ,9 e di 
33,4 m e g a c i c l i . È suff ic iente un solo d iodo r ive latore , dal qua le ottenere, oltre a l la 
modu laz ione - v ideo anche , per effeffo di batt imento il segna le a 3 8 , 9 - 3 3 , 4 = 5,5 m e 
gac ic l i , cor r ispondente a l la M F - a u d i o . 

Fig. 11.17. - Esempio dei circuiti di rivelazione adatti per evitare il «d is turbo co lore» 
(Autovox modd. 808 e 889). 
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S e la trasmissione è a colori si ott iene anche un altro segna le , quel lo a 4,43 
m e g a c i c l i . Esso passa al c inescop io ins ieme a l la modulaz ione v ideo , e causa il 
« disturbo co lore ». 

L ' inconveniente v i e n e el iminato con due diodi r ivelator i , uno per il segna le 
v ideo , e l'altro per il segna le audio, nonché con circuit i t rappola per la f requenza 
di 4 ,43 megac ic l i . 

La f ig . 11.15 indica un esempio d i circuito di r i ve laz ione con due d iod i . La 
bobina di b locco M F imped isce al la med ia f requenza di passare nel c i rcuito dì 
a l imentaz ione del l 'u l t imo transistor. 

La f ig . 11.16 illustra il c ircuito r ive latore a due diodi di un te lev isore a v a l v o l e 
(Phonola mod . 2 380 ) . E l iminata la f requenza co lore , la va l vo la f inale v i d e o può 
ampl i f icare i due segnal i utili , ossia que l lo a v i d e o f requenza e quel lo a 5 ,5 m e 
gac ic l i , 

La f ig . 11.17 riporta l 'esempio de l c i rcuito r ive latore , separato in due parti 
distinte, que l la audio a 5,5 megac ic l i (in alto) e que l la v i d e o (in basso) . In questa 
seconda parte, v i è un circuito trappola a 33,4 m e g a c i c l i , per e l iminare il s e g n a l e 
M F - a u d i o prima de l r ive latore v ideo . V a r i e bob ine p rovvedono a b loccare le t racce 
di segna l i a m e d i a f requenza e quel l i corr ispondent i a l le armoniche di esse (Autovox 
mod. 8 0 8 - 8 9 8 ) . 
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LA SEZIONE AUDIO 

Le tre.parti della sezione audio. 

La sez ione audio de l te lev isore p r o v v e d e al la r iproduz ione de l le voc i e dei 
suoni che accompagnano l ' immagine te lev i s i va . C o m e già detto, a l l 'entrata de l t e l e 
v isore g iungono due segnal i : 

a) il segna le v i d e o ( immag ine ) a modu laz ione d i a m p i e z z a , 

b) il segna le audio (suono) a modu laz ione di f requenza. 

Tutti i te lev isor i poss iedono perciò due ampli f icatori a med ia f requenza , l ' am
pl i f icatore M F - v i d e o , de l qua le è stato detto nel capitolo p recedente , e l ' ampl i f ica 
tore MF -aud io , 

SEZ I ONE AUDIO 
MEDIA FREQUENZA RIV. BASSA FREQUENZA 

Fig. 12 .1 . - S c h e m a a blocchi della sezione audio del televisori . 

I due ampl i f icator i sono disposti in ser ie . L 'ampl i f icatore M F - a u d i o si trova 
dopo l 'ampl i f icatore M F - v i d e o . 

La sez ione audio c o m p r e n d e perciò le seguent i tre part i : 

a) l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza audio, 

b) il r ive latore FM, 

c) lo stadio a bassa f requenza , 
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Questa sez ione è per molti lati s imi le ad un apparecch io radio a modulaz ione 
di f requenza ( F M ) . A l l a sua entrata v i è il segna le a med ia f requenza audio, mentre 
al la sua uscita v i è quel lo ad aud io f requenza , adatto per far funz ionare l 'altoparlante. 

L'amplificatore MF-audio. 

Mentre il va lo re de l l a med ia f requenza deg l i apparecch i radio è di 10,7 m e g a 
c ic l i , que l la de i te lev isor i è di 5,5 m e g a c i c l i . Ques to po iché i due segnal i , v ideo 
e audio, vengono trasmessi con due portanti , la cui f requenza dista appunto di 5,5 
megac ic l i . Le d u e portanti sono le seguent i , per la g a m m a V H F : 

Canale Portante video 
(MHz) 

Portante audio 
(MHz) 

A (1) 53,75 59,25 
B (1) 62,25 67,75 
C (1) 82,25 87,75 
D (III) 175,25 180,75 
E (III) 183,75 189,25 
F (III) 192,25 197,75 
G (III) 201,25 206,75 
H (III) 210,25 215,75 
1 (MI) 217,25 222,75 

L (III) 224,25 229,75 

A d esempio , la d i f ferenza tra le due portanti de l cana le C è d i : 

87 ,75 — 8 2 , 2 5 = 5,50 M c / s 

c o m e a v v i e n e per que l la de l cana le G : 

206 ,75 — 201 ,25 = 5,50 M c / s , 

Dopo la convers ione di f requenza da parte de i selettor i , la f requenza d e l l e due 
portanti è più bassa , è la media di frequenza. Il va lo re de l l a m e d i a f requenza d i 
pende dal la scel ta d a parte de i Costruttor i . In gene re sono usati i seguent i tre 
va lo r i : 

a) portante M F - v i d e o . . . 45 ,9 M c / s , 

portante M F - a u d i o . . . 40 ,4 M c / s , 

b) portante M F - v i d e o . . . 45 ,75 M c / s , 

portante M F - a u d i o . . . 40 ,25 M c / s , 

c) portante M F - v i d e o . . . 38 ,9 M c / s , 

portante M F - a u d i o . , . 33 ,4 M c / s , 
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La d i f fe renza fra le f requenze de l le due portanti è s e m p r e quel la di 5,5 m e g a 
c ic l i . S e , infatti , il va lo re de l la m e d i a f requenza v i d e o è di 45 ,75 megac ic l i , r isulta: 

45 ,75 — 4 0 , 2 5 = 5,50 M c / s . 
L 'ampl i f icatore M F - a u d i o è perciò accordato al la m e d i a f requenza di 5,5 M c / s . 

Ta le media f requenza è ottenuta con un diodo rivelatore, quel lo stesso che s e r v e per 
la r i ve laz ione de l segna le M F - v i d e o . Esso ag isce da rivelatore per la M F - v i d e o , e da 
sovrapposiiore per i due segnal i a m e d i a f requenza , que l lo v i d e o e quel lo audio, 

In tal modo , il segna le M F - a u d i o sub isce una seconda conversione di frequenza, 
passando da l v a l o r e alto (quel lo di 40 ,4 M c / s , di 40 ,25 M c / s oppure di 33 ,4 M c / s ) 
ad un va lo re più basso, quel lo di 5,5 M c / s . 

R I V E L A 

MODULAZIONE 
VIDEO 

MEDIA FREQUENZA 
VIDEO A 45,9 Mc/s 

E MEDIA FREQ AUDIO 
FM A 40,4 Mc/s 

M 

MODULAZIONE 
VIDEO 

MEDIA FREQUENZA 
VIDEO A 45,9 Mc/s 

E MEDIA FREQ AUDIO 
FM A 40,4 Mc/s 

M 

MEDIA FREQUENZA 
VIDEO A 45,9 Mc/s 

E MEDIA FREQ AUDIO 
FM A 40,4 Mc/s 

M 

MEDIA FREQUENZA 
AUDIO A 5,5 Mc/s 

CONVERTE (45,9 - 40.4 ) 

F i g . 12.2. - Il cr istal lo rivelatore provvede a rivelare il segnale MF-video, e a convertire di frequenza 
Il segnale MF-audlo. 

Tale s e c o n d a convers ione di f requenza de l la M F - a u d i o è ottenuta con il s e m 
p l ice d iodo r ive latore M F - v i d e o , appunto perchè i segnal i sono due. Dal la sov rap 
posiz ione di due segnal i a f requenza d i ve rsa , si ott iene s e m p r e un terzo segna le a 
f requenza più bassa , corr ispondente al la d i f ferenza tra le due f requenze . È questo 
il pr incip io de l la supereterod ina , ut i l izzato d a tutti gli apparecch i radio (esclusi quel l i 
ad una o d u e v a l v o l e , o a due o tre transistor, i qual i sono i n v e c e a reaz ione) e da 
tuffi i te lev isor i . 

Però questa seconda convers ione di f requenza de l segna le audio è possib i le 
solo perchè esso è a modulaz ione di f requenza . S e fosse a modu laz ione di a m p i e z z a , 
c o m e il s e g n a l e v i d e o , a l l 'uscita de l d iodo r ive latore sa rebbe presente anche la mo 
dulaz ione aud io , ins ieme a que l la v i d e o . A n c h e la modu laz ione aud io g iungerebbe al 
c inescop io , de te rminando il g rave inconven iente d e II ' « audio nel v i d e o », 

Poiché il segna le audio è a modu laz ione d i f requenza , a l l 'uscita d e l r ivelatore 
M F - v i d e o non v i è a lcuna modu laz ione audio , non essendo quel r ive latore suff iciente 
per ottenerla. È solo per questa rag ione che è possib i le ut i l izzare uno stesso amp l i f i 
catore a m e d i a f requenza per due segnal i d i ve rs i . S e anche il segna le audio fosse 
a modu laz ione di a m p i e z z a , b i sogne rebbe d i v i de re i due segnal i subito dopo i 
selettor i , e d inviar l i c iascuno al propr io ampl i f icatore a m e d i a f requenza . I te lev isor i 
r isu l terebbero più compless i , 

È detto sistema iniercarrier quel lo in uso nei te lev isor i , mediante il qua le l ' am
pl i f icatore M F - v i d e o consente il passagg io anche al s e g n a l e M F - a u d i o . Il termine 
der i va da Jnfer (tra) e da carr ier (portante) , 
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Fig. 12.3. - Schema di sezione audio di televisore a valvole. 
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Le tre partì della sezione audio. 

La f ig . 12.3 riporta lo s c h e m a completo de l la sez ione audio più comunemente 
usata nei te lev isor i . Cons iste di tre part i : 

a) l 'ampl i f icatore a m e d i a f requenza a 5,5 M c / s , con la sez ione pentodo 
di una v a l v o l a P C F 8 2 , 

b) il r ivelatore a modu laz ione di f requenza , con i due diodi O A 1 7 2 , 

c) lo stadio f inale audio, con il tr iodo ampl i f icatore di tensione, e il pentodo 
ampl i f icatore di potenza d i una v a l v o l a P C L 8 6 . 

Il s e g n a l e M F - a u d i o a 5,5 M c / s presente al l 'uscita de l d iodo r ive latore , amp l i f i 
cato da l la v a l v o l a f inale v i deo , v i e n e trasferito al l 'entrata de l l a sez ione audio tramite 
un condensatore di min ima capacità, que l la d i 2,2 p icofarad . È d i p i c c o l a capacità per 
imped i re il passaggio a f requenze più basse , interferenti , di g iungere a l l 'entrata de l la 
sez ione audio . V a tenuto presente che il segna le M F - a u d i o a 5,5 M c / s si trova 
ins ieme a tuffa la modulaz ione v ideo , a modu laz ione di a m p i e z z a . 

A l l 'entrata de l la sez ione audio v i è un circuito accordato a 5 ,5 M c / s . È ai suoi 
capi che si forma il segna le a 5,5 M c / s . Cons iste de l la bob ina L 1 , a nucleo r e g o l a 
b i le , e da l la capacità distr ibuita ne l la stessa. 

La pr ima va l vo la p r o v v e d e a l l ' ampl i f icaz ione de l segna le a 5 ,5 M c / s , e ad 
esc lude re ( l imitare) i segnal i spur i , a modu laz ione di a m p i e z z a , provenient i da l s e 
gnale v i d e o . È detta amp/ i f /caz /one- l /m / ' fa f r ice . S e g u e il circuito de l r ive latore F M . 

Il rivelatore FM. 

Consiste de l trasformatore di m e d i a f requenza , e dal circuito r ive latore con due 
diodi . Ne l l ' esemp io fatto, ì due d iod i sono due O A 1 7 2 . 

Il r i ve latore è del tipo a rapporto, e d è bilanciato. I due d iod i sono in o p p o s i 
z ione, c iascuno con il propr io circuito completo . A l l 'ent rata v i è il secondar io dei t r a 
sformatore M F , con presa al centro, a l l 'uscita v i sono due res istenze de l lo stesso 
va lore . 

Il centro de l secondar io de l trasformatore M F (L3) è col legato a l pr imario (L2 ) 
med iante un avvo lg imento apposi to ( L 4 ) . In tal modo si ott iene il s e g n a l e d a r ive la re , 
essendo il segna le ai cap i di L3 sfasato rispetto quel lo ai capi di L2 . Ne risultano 
due segnal i modulati in f requenza e in a m p i e z z a . Il segna le audio è ottenuto dal 
rapporto tra di essi . 

Un eventua le segna le disturbo, modulato in a m p i e z z a , determina una modesta 
inter ferenza, tanto da poter essere t rascurab i le , in quanto il r ive latore non ne c o n 
sente che un modesto passaggio . Ques to risultato è ottenuto anche per la presenza 
del condensatore -vo lano , un elettrol i t ico di 1 0 micro farad , il qua le scar icandos i c o m 
pensa l 'eventua le istantanea soppress ione de l s e g n a l e audio, determinata da un forte 
disturbo esterno, li disturbo non si sente , e la soppress ione de l segna le audio risulta 
compensata , 
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Fig. 12.4. - Secondo esempio di sezione audio. 
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La tensione ad aud io f requenza è ottenuta a l l 'usci ta de l r ive latore , fra la presa 
centra le e il te la io . Essa risulta ai cap i de l la resistenza var iab i le di 1 m e g a o h m , in 
funzione di control /o di vo lume. 

Esempio di rivelatore FM audio. 

Uno s c h e m a s imi le a quel lo p r e c e d e n t e è riportato da l la f ig . 12.4. Var iano 
alcuni va lo r i ; la presa audio è ottenuta dal terzo avvo lg imento de l trasformatore M F 
anziché da l l 'usc i ta de l r ive latore a rapporto. 

A l l 'entrata v i è un circuito filtro accordato a 5,5 M c / s , formato d a una bobina con 
nucleo rego lab i le in ser ie al condensatore dì 68 pF, 

Il r i ve latore è di tipo bi lanciato. 
Una res istenza semif issa d a 3 000 ohm, inserita in un ramo del r ive latore , e 

bi lanciata d a una di 1 000 ohm nel l 'a ltro ramo, consente di tarare il r ive latore, in 
modo da ottenere la mass ima attenuazione de l le f requenze a modu laz ione di a m 
p iezza , ossia de i disfurbi . 

Nel lo stadio f inale audio v i è il pentodo de l la va l vo la P C L 8 6 . Un s e m p l i c e c i r 
cuito a controreaz ione consente di mig l io rare la qualità de l la r iproduz ione sonora, 
Cons iste di un b r e v e avvo lg imento de l trasformatore d 'uscita e dal la resistenza di 
8,2 ch i loohm, c o l l e g a l a al catodo de l tr iodo de l l a P C L 8 6 , 

Sezione audio a tre valvole ed a tre diodi. 

La f ig . 12.5 riporta lo s c h e m a de l l a sez ione audio di una ser ie di te lev isor i 
Phil ips, de l t ipo di lusso. Sono impiegate tre v a l v o l e , di cui una doppia , nonché 
tre d iodi . 

Il c ircuito d 'entrata de l la sez ione audio, accordato a 5,5 m e g a c i c l i , è co l legato 
al l 'uscita de l r ive latore v i d e o tramite un condensatore C 2 9 di 8,2 p icofarad . Non è 
perciò uti l izzata l 'ampl i f icaz ione da parte de l la va l vo la f inale v ideo . La pr ima v a l 
vo la de l la sez ione audio è un tr iodo, appar tenente ad una P C F 8 0 , il cui pentodo 
è uti l izzato in altra parte de l te lev isore . 

Il c i rcui to accordato d 'entrata è co l legato anche al la p l a c c a de l la v a l v o l a , per 
consent i re una adeguata neutra l i zzaz ione ; esso è stabi l izzato med iante il c o n d e n 
satore C 6 9 di 5 p icofarad , e l ' induttanza S3 . 

L ' A M P L I F I C A T O R E - L I M I T A T O R E , 

A l t r iodo ampl i f icatore a M F , segue un pentodo anch 'esso ampl i f icatore a med ia 
f requenza audio , ma con la part ico lare funz ione di l imitatore. Il pentodo fa parte 
di una v a l v o l a dopp ia P C F 8 0 . 

Date le tensioni di funz ionamento app l ica te al pentodo, esso p r o v v e d e ad a m 
pl i f icare soltanto i segna l i M F a modu laz ione di f requenza , 

Le eventua l i t racc ie di modu laz ione di a m p i e z z a , present i nel circuito di p lacca 
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F ig . 12.5. - Esempio di s c h e m a della sezione audio di televisore di produzione nazionale. 
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del pentodo, v e n g o n o r ive late da un r ive latore a cristal lo di germanio 0 A 7 1 , ed 
e l iminate. 

Due trasformatori di med ia f requenza co l legano il pentodo amp l i f i ca to re - l im i 
tatore con il tr iodo p recedente , e con il r ive latore F M seguente , 

IL R I V E L A T O R E F M - A U D I O . 

Il t rasformatore di med ia f requenza consiste di un pr imario con p resa al centro 
S6 e S7 , e da un secondar io S8 . A i cap i de l secondar io v i è soltanto il segna le M F a 
modu laz ione di f requenza . Esso v i e n e convert i to in segna le a modu laz ione di a m 
p iezza , mediante la sovrappos iz ione con il segna le presente ai cap i de l pr imar io , e 
ciò med iante i condensator i C 1 5 e C l 5 a , e quindi r ivelato con i due r ivelator i , c o m e 
a v v i e n e negl i apparecch i radio a modu laz ione di f requenza . 

IL P R E A M P L I F I C A T O R E A B A S S A F R E Q U E N Z A , 

Il segna le r ivelato, a bassa f requenza , v i e n e appl icato a l l 'entrata di un secondo 
triodo, anch 'esso appartenente ad una P C F 8 0 . A l l a sua entrata v i è il confrol lo di 
vo lume, costituito dal la res istenza var iab i le R14 di 500 mi la ohm, nonché il con 
frol lo di fono, formato dal condensatore C 6 4 , di 2 000 p icofarad , in se r ie con la 
resistenza va r iab i l e R32 a di 2 megaohm. 

L ' A M P L I F I C A T O R E F I N A L E DI P O T E N Z A . 

P rovvede a l l ' ampl i f icaz ione f inale, ed è genera lmente costituito da un pentodo. 
Ne l l ' esempio p r o v v e d e a tale funz ione il pentodo PL82, 

La sua uscita è co l legata , med iante un trasformatore d 'usci ta , a l l 'a l topar lante. 

La sezione audio dei televisori a transistor. 

L ' A M P L I F I C A T O R E A M F - A U D I O A 5 ,5 M c / s . 

Consiste di un ampl i f icatore a m e d i a f requenza audio, di un r ive latore F M e di 
un ampl i f icatore audio. Il s e g n a l e a m e d i a f requenza audio ( M F - a u d i o ) è ottenuto 
dopo il r i ve latore v i d e o , c o m e ind ica la f ig . 12.6. Il r ive latore funz iona anche da 
sovrappositore d e l l e due f requenze portanti che attraversano l 'ampl i f icatore M F - v i d e o , 
con il r isultato de l la fo rmaz ione di una terza f requenza portante, di 5,5 M c / s , in 
quanto: 

a) 45 ,9 — 40 ,4 = 5,5 M c / s , 

b) 38 ,9 — 33 ,4 = 5,5 M c / s . 

Un apposi to c i rcu i to - t rappo la imped isce che tale f requenza portante possa 
g iungere al c inescop io . S e ne g iunge una p icco la parte si ha l 'anomal ia de l « suono 
nel v i d e o », costituita da bar re nere più o meno fitte in corsa sullo schermo , s o -
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vrapposte a l l ' immagine . La f requenza portante a 5,5 M c / s attraversa un c o n d e n s a 
tore di p icco la capacità (di 4,7 p F ne l l ' esempio ) e perv iene , mediante un cavetto 
schermato per ev i ta re la contaminaz ione da parte di disturbi , al l 'entrata d e l l ' a m p l i 
f icatore M F - a u d i o . Ment re il segna le M F - v i d e o è ad a m p i e z z a modulata, il segna le 
M F - a u d i o è, c o m e è noto, a modu laz ione di f requenza ( FM) . 

A l l ' ent ra la de l l 'ampl i f icatore M F - a u d i o v i sono due circuit i accordat i a l la f r e 
quenza di 5,5 M c / s , per imped i re l ' ingresso di f requenze non des iderate . L 'ampl i f i 
catore è a d u e stadi e funziona con due transistor p lanar i al s i l ic io BF194. 

In alcuni fe lev isor i v i è un solo fransistor ampl i f icatore M F - a u d i o , però in tal 
caso la f requenza portante audio a 5,5 M c / s è p re levata dopo il transistor ampl i f icatore 
v ideo , anziché pr ima, c o m e nel l 'esempio. . P re levando la f requenza a 5,5 M c / s subito 
dopo il r ive latore e ampl i f icando la con due stadi M F - a u d i o si ott iene una mig l iore 

AMPLIFICATORE MF-AUDIO RIVELATORE FM 

Fig . 12.6. - Sezione audio di televisore a t ransistor . 
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separaz ione de l le f requenze . P re levando l 'audio dopo l 'ampl i f icafore v i d e o si off iene 
una m a g g i o r e semplicifà, 

N e l l ' e s e m p i o di f igura, i due fransisfor M F - a u d i o sono col legat i senza alcun 
circuifo accordato . Il co l legamento tra i due transistor può essere diretto; il c o l 
lettore de l pr imo è in tal caso co l legato al la base de l secondo ; è suff ic iente una 
sola res is tenza , comune ai due circuit i . 

IL R I V E L A T O R E F M . 

È molto s imi le in tutti i te lev isor i a transistor, in quanto non consente che 
var iaz ioni di poco conto. Il pr inc ip io di funz ionamento de l r ive latore F M è già sfato 
descritto a m p i a m e n t e nei p recedent i cap i to l i . Q u e l l o de i te lev isor i a transistor è lo 
stesso di que l lo de i T V a va lvo le , in quanto la r i ve laz ione de l segna le F M è ottenuta 
con la convers ione del lo stesso in segna le ad a m p i e z z a modulata, t ramite l ' avvo lg i 
mento terz iar io del l 'u l t imo trasformatore di m e d i a f requenza , e con il c i rcuito di 
r ive laz ione v e r o e propr io comprendente due d iodi (ne l l ' esempio sono due A A 1 1 9 , 
in copp ia se lez ionata ) . Una p icco la res istenza semif issa di 2 chi loohm consente di 
min imizzare segnal i estranei A M . 

L ' A M P L I F I C A T O R E A U D I O . 

Il s e g n a l e audio è presente ai cap i de l la res istenza var iab i le di 20 chi loohm 
in funzione di controllo di volume. Esso è preceduto dal solito circuito di deenfas i , 
per la r iduz ione de l le f requenze e l e v a t e , ar t i f ic ia lmente portate ad un l ive l lo più 
alto, super io re a quel lo di fruscio de i transistor, e quindi r icev ib i l i . S e n z a questo 
accorg imento , le f requenze più alte de l la modu laz ione audio dov rebbero veni r 
e l iminate dato che ins ieme ad esse v e r r e b b e r o ampl i f icat i anche i rumori di fondo 
dei transistor. Il f i ltro deenfas i è costituito da l la res is tenza di 100 ohm e dal c o n d e n 
satore di 15 nanofarad. S e g u e l 'ampl i f icatore aud io a quattro transistor, con una 
resa d 'uscita di 1,2 watt. C o m e la maggior parte de i te lev isor i a transistor, l ' ampl i 
f icatore aud io ha lo stadio f inale de l t ipo a s immetr ia complementare . 

Il p r inc ip io basi lare di ta le stadio è quel lo di f ig. 12.7. In essa sono indical i 
due transistor egua l i , ma a polarità invert i ta, ossia uno de l tipo PNP e l'altro dei tipo 
NPN. A l co l le t tore de l pr imo, la tensione è negat i va ; a quel lo de l secondo è p o s i 
t iva . I due transistor sono in ser ie , c o m e due res istenze di un partitore, C iascuno fun 
z iona con metà de l la tensione di a l imentaz ione , in quanto essa v i e n e d iv isa in due 
parti egua l i dai transistor stessi . 

Funz ionano in controfase, in c lasse B, c o m e necessar io , data la p icco la potenza 
d isponib i le . In c lasse B, la distorsione è molto forte, per cui è ind ispensabi le che lo 
stadio f ina le funzioni in controfase. C o n i due transistor s immetr ic i è possib i le il fun 
z ionamento in controfase senza l ' invert itore di fase e senza il trasformatore d 'uscita. 
L ' invert itore di fase non è necessar io in quanto i due transistor sono già in o p p o 
s iz ione di fase . 

Il s e g n a l e audio da ampl i f icare v i e n e app l icato contemporaneamente a d a m -
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bedue i transistor. Le loro basi sono perciò unite. È quindi suff ic iente una sola r e s i 
stenza di po lar i zzaz ione , indicata con R 1 . 

La resistenza di car ico è inserita nel circuito degl i emittor i . Poiché essi sono 
uniti è suff iciente una sola res istenza di car ico . È indicata con R2, 

La corrente ad aud io f requenza v a al la bobina mobi le de l l 'a l topar lante tramite 
un condensatore elettrol it ico di capacità e levata . È indicato con C 1 . 

Lo stadio f inale a due transistor è molto semp l ice . In prat ica però è necessar io 
compl icar lo per assicurare la stabilità termica de i due transistor. Il g rave i n c o n v e 
niente de i transistor consiste nel notevo le aumento de l la loro corrente di r iposo con 

RI 

Fig . 12./. - Principio di funzionamento di stadio finale a simmetria complementare. 
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l 'aumento de l la temperatura ambiente . Ta le aumento può ridurre molto la resa d'uscita 
e causare anche la distruzione dei transistor. È necessar io perciò p r o v v e d e r e ad o v 
v iare a ta le inconveniente con adatti circuit i stabi l izzator i , 

E S E M P I O DI A M P L I F I C A T O R E A U D I O A T R E T R A N S I S T O R . 

Un sempl ic iss imo ampl i f icatore audio a 3 transistor, adatto per p iccol i te levisor i 
di tipo economico , con resa di uscita di m e z z o watt, è quel lo di f ig . 12.8. Lo stadio 
f inale consiste di una copp ia se lez ionata di transistor a s immetr ia comp lementa re , un 
A C 1 2 8 di tipo PNP, ed un A C 1 2 7 di tipo NPN. 

Fig . 12.8. - Stadio finale a tre t ransistor . 

Lo stadio f inale è p receduto da uno stadio ampl i f icatore , funzionante con un 
transistor A C 1 2 6 , di t ipo PNP. Il suo col lettore può venir a l imentato tramite la stessa 
resistenza di base R1 dei due transistor f inal i , per cui è d i ret tamente co l legato ad essi . 

La s tab i l i zzaz ione è ottenuta con la res istenza R5, co l legata in ser ie con quel la 
di car ico R2. In tal modo si determina una controreaz ione ; una parte de l segna le di 
uscita v i e n e retrocesso a l l 'ent rata . La controreaz ione tende a s tab i l i zzare la corrente 
de l transistor ampl i f icatore A C 1 2 6 e per conseguenza anche la corrente di r iposo del lo 
stadio f inale. Il va lo re d e l l e due res istenze v a scelto in modo da ottenere una suf
f ic iente stabilità te rmica senza determinare una e c c e s s i v a r iduz ione di sensibilità. 
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I suddett i va lor i possono essere i seguent i : 

a) potenza d 'uscita di 370 m W 

R2 = 1,8 chi loohm 

b) potenza d 'uscita di 300 m W 

R2 = 2,2 chi loohm 

c) potenza d 'uscita di 220 m W 

R2 = 1,8 chi loohm 

Quanto sopra con tensione di 9 volt. 

R5 = 3,3 chi loohm 

R5 = 6,8 chi loohm 

R5 = 2,2 chi loohm 

E S E M P I DI A M P L I F I C A T O R I A U D I O A 4 T R A N S I S T O R . 

La resa d 'uscita de l l ' ampl i f icatore audio è necessar ia s ia di 1 watt , per i t e l e 
visori non molto economic i . Sono in la i caso necessar i 4 transìstor, per ottenere 
una magg io re ampl i f icaz ione , e d un segna le adatto per pi lotare i due transistor 
f inali , 

AC127 
NPN 

+ 11 V 

CONTROREAZIONE 

v A / w 
2,2 kn. 

CARICO 
> 0 

C3 
00 
io 

u. 

AC128 
PNP 

AC 127 
NPN 

AC 128 
PNP 

125nF 

<H)Hp 

5 /0 - r v 
RESISTENZA DI BASE 

v \ W 

F ig . 12.9. - Stadio finale a quattro t ransistor . 
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Il p r inc ip io è quel lo indicato da l la f ig . 12.9. La stabilità termica è alquanto m i 
gl iorata con una resistenza N T C di 130 ohm, in paral le lo con altra di 27 ohm, posta 
fra le due basi de i transistor f inal i . Essa consente di d iminuire la tensione di base 
dei transistor in p resenza di aumenti de l l a temperatura ambiente , e quindi di l imitare 
la corrente di r iposo. Quest 'u l t ima è da 4 a 5 mi l l i ampere quando la temperatura 
ambiente è di 25 °C; sale sino a 10 mi l l i ampere se la temperatura raggiunge i 4 5 °C. 

Ol t re al transistor p recedente i due f inal i , ossia il pi lota A C 1 2 8 , vi è un transistor 
p reampl i f ica fore A C 1 2 7 . In tal modo la resa d 'uscita risulta di 1 watt. 

i — M A / — o -

Fig. 12.10. - Secondo esempio di stadio finale a quattro transistor. 

Lo s c h e m a si r i fer isce ad un ampl i f icatore con il negat ivo a massa, e con a l to 
parlante con bob ina mobi le di 15 ohm d ' impedenza . 

La cont ro reaz ione tra gli emittori de l lo stadio f inale e d il transistor p r e a m p l i 
f icafore è opportuna anche in questo ampl i f icatore . La tensione retrocessa è a p p l i 
cata a l l 'emit tore anziché al la base , c o m e ne l l ' esempio p recedente , 

Un esemp io prat ico di ampl i f icatore audio è quel lo di f ig , 12,10, È un a m p l i 
f icatore t ip ico, usato in molti te lev isor i a transistor. La stab i l i zzaz ione termica è o t te 
nuta con la res istenza N T C tra le basi de i transìstor finali e con il circuito di cont ro 
reaz ione , c o m e ne l l ' esempio p recedente , Dati i valor i d e l l e res istenze, la resa di 
uscita è di 1,2 watt . Consente una suff ic iente stabilità sino a 4 5 °C, 

La corrente dì r iposo de l transistor pi lota ( A C 1 2 8 ) è compresa tra 7 e 8 m i l i i a m -
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pere, va lo re questo bene adeguato per pi lotare i due transistor f inali a l la potenza 
r ichiesta. Il preampl i f icatore ( A C 1 2 7 ) funziona con una cor rente di base compresa 
tra 0,7 e 0,8 mi l l iampere . L 'assorbimento di corrente da parte del l ' intero a m p l i f i c a 
tore è da 13 a 14 mi l l iampere , con la temperatura ambiente di 25 °C. A l l a potenza 
massima di 1,2 watt , l 'assorbimento di corrente v a da 1 70 a 180 mi l l iampere . 

A M P L I F I C A T O R E A U D I O DEL T E L E V I S O R E M I N O R 2. 

Lo schema è indicato da l la f ig . 1 2 . 1 1 . Appar t iene al te lev isore Phonola mod. 
TT1178 Minor 2, con c inescop io da 11 pol l ic i . Il control lo di v o l u m e ( res istenza v a 
r iabi le di 5 chi loohm) l 'altoparlante e un condensatore elettrol i t ico di 2 000 mic ro -

AC 128 AC 127 AC 128 
PREAMPL. AUDIO PILOTA FINALE AUDIO 

PIASTRA CON j:lRCUITI_ STAMPATI 

Fig. 12.11. - S c h e m a dello stadio a b a s s a frequenza del televisore portatile Minor 2 (Phonola ) . 

farad sono indicati a l l 'esterno de l la piastra con i circuiti stampat i . I numeri entro un 
cerchietto corr ispondono a quel l i de l la f ig . 12.12 che riporta il rame de l la piastra, 
con l ' indicazione schemat ica de l la pos iz ione dei component i . 

L 'ampl i f icatore consente la resa d 'uscita di 0,6 watt ; funziona con quattro 
transistor, in tre stadi a cor renfe continua (i transistor sono co l legat i d i rettamente) . 

Il c ircuito dì cont roreaz ione è unico, tanto per il transistor preampl i f icatore 
quanto per i due f inal i . La presa per la controreaz ione è otfenuta dal la g iunz ione 
degl i emitforì de i due f inal i . È app l icata al l 'entrata degl i stessi t ramite un c o n d e n s a -
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fore elettrol i t ico C 1 di 125 micro farad , al centro di un partitore di tensione costituito 
da l le res istenze R1 e R2 ; g iunge a l l 'emit tore del preselettore tramite la resistenza R3. 

Le caratter ist iche tecn iche sono simil i a que l le degl i ampl i f icator i audio già d e 
scritti . V a notato che i transistor sono se lez ionat i in c o p p i e : A C 1 2 8 e A C 1 2 7 degl i 
stadi p reampl i f icatore e pi lota, e d altri due del lo stesso tipo per lo stadio f inale. 
L 'eventua le sostituzione di uno de i transistor di una copp ia r ich iede anche la sost i tu 
z ione del l 'a l t ro transistor. I due nuovi transistor devono portare lo stesso contras 
segno (una lettera de l l 'a l fabeto) . 

i i 

Fig. 12.12. - Pannello a circuit i stampati. 

Le tensioni di lavoro de i quattro fransistor sono le seguent i : 

A C 1 2 8 preselett . E = 6,5 V B = 6,4 V C = 0,27 V 

A C 1 2 7 pi lota E = 0 ,16 V B = 0,27 V C = 8,2 V 

A C 1 2 8 f inale E = 8 ,25 V B = 8,2 V C = — 

A C 1 2 7 f inale E = 8 ,25 V B = 8,4 V G = 14,7 V 

(Le tensioni s ' intendono tra gli elettrodi indicati e il rame de l la piastra. Sono 

tutte tensioni posit ive in quanto il rame è al negat ivo de l la batter ia) . 
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Sul la piastra a circuiti stampati de l la f igura, v i sono de i numeri di r i fer imento, 
Essi hanno la seguente cor r ispondenza con quel l i del lo s c h e m a : 

R402 . , , 1 200 ohm R415 , , . 1 ohm 

R403 . , , 6 800 ohm R416 . . . 1 000 ohm 

R404 . , . 2 200 ohm R417 , . . 10 ohm 

R405 . , 12 chi loohm 

R406 . . 22 ohm 

R407 . . 680 ohm C401 , 0,22 microfarad 

R408 . , . 3 900 ohm C 4 0 2 , , . 400 microfarad 

R409 . , 56 ohm C 4 0 3 , , . 47 nanofarad 

R410 . , 680 ohm C 4 0 4 . . . 125 microfarad 

R411 . . 270 ohm C 4 0 5 , , , 250 microfarad 

R412 . , 220 ohm C 4 0 6 . . . 125 microfarad 

R413 , , 130 ohm C 4 0 7 , , . 125 microfarad 

R414 . . 1 ohm C 4 0 8 , . . 125 microfarad 

A M P L I F I C A T O R I A U D I O T I P O C O N T R O F A S E - S E R I E . 

In a lcuni te lev isor i a transistor, con c inescop io da 14 pol l ic i , lo stadio f inale 
è di t ipo cont ro fase -ser ie . Il transistor pi lota è accopp ia to ai due transistor f inal i m e 
diante un trasformatore, c o m e ne l la c lass ica d ispos iz ione in controfase, con la 
di f ferenza che i due transistor sono in ser ie , come quel l i deg l i stadi f inali a s immetr ia 
complementa re . Lo stadio f inale di questo tipo p resenta il vantaggio di consent i re 
l ' impiego di due transistor PNP, nonché di essere meg l io stabi l izzato e più ef f ic iente , 
a parità di potenza assorbita, 

C iascuno dei due transistor funziona con metà de l la tensione de l la batter ia , 
V i sono due partitori di tensione. C iascun transistor f ina le ha il propr io part itore. 
La f ig . 12.13 indica un esemp io schemat ico . I due transistor sono A C 1 2 8 ; i due 
partitori sono formati con le res istenze R2 ed R3, nonché R4 e R5. Il transistor in alto 
ha il co l let tore a massa , in quanto il negat ivo de l la batter ia è a massa. L 'a l topar lante 
è co l legato al centro fra i due transistor f inal i , trmite il condensatore C 2 di e l e v a t a 
capacità. Ha un capo de l la bob ina mob i le a massa. In tal modo l 'altoparlante si 
trova nel circuito di emittore di uno de i due transistor, e in quel lo di co l let tore 
del l 'a l t ro, con il risultato che il s e g n a l e audio in controfase, v i e n e a sommarsi . 

Un e s e m p i o pratico di ampl i f icatore audio d e l tipo contro fase -ser ie è quel lo 
di f ig . 12.14. Si r i fer isce al te lev isore Doney de l la Brion V e g a . È indicata tutta la 
sez ione audio . Il segna le a 5,5 M c / s v i e n e pre levato dal col lettore del transistor 
p reampl i f icatore v i d e o e trasferito a l l 'entrata senza nessun condensatore . La tensione 
negat iva per il co l let tore è p re levata da l la massa tramite l 'avvolg imento pr imar io de l 
primo trasformatore M F e d una res istenza di 1 ch i loohm, la qua le costituisce il car ico 
del transistor preampl i f icatore v i d e o stesso. 
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L'ampl i f icatore M F - a u d i o è ottenuta con due transistor A F 1 1 6 . S e g u e lo stadio 
r ive latore F M . Il segna le audio è privato dal l 'enfasi con la resistenza di 180 ohm 
e il condensatore di 47 nanofarad, e quindi il trasferito ai capi de l la res istenza v a r i a 
b i le di 10 ch i loohm, in funzione di control lo di vo lume . Dal suo cursore, t ramite un 
condensatore di 10 microfarad passa al l 'entrata del pr imo transistor de l l 'ampl i f icatore 
audio. S e g u e il transistor pi lota, a l la cui base g iunge il segna le di controreaz ione 
p roven iente dal l 'uscita de l lo stadio f ina le , t ramite una resistenza di 150 chi loohm. 
Il co l let tore de l pr imo transistor v a a massa attraverso le res istenze del mult iv ibratore 
de l d isposit ivo d 'a l larme per la batter ia interna sca r ica , il qua le in tal modo entra 
in funz ione producendo una nota sonora r iprodotta dal l 'a l topar lante. 

Fig . 12.13. - Stadio finale tipo controfase-ser ie 

Del le due resistenze degl i emittori de i transistor f inal i una è f issa, di 2 ohm, 
l'altra è di 5 ohm e d è semi f issa , per consent i re la messa a punto de l lo stadio , ossia 
per r e n d e r e egua l i le d u e corenf i . L 'a l topar lante è di 12,5 ohm d ' impendenza , e d è 
co l legato a l lo stadio con un condensatore di 5 0 0 microfarad, per consent i re il p a s 
sagg io senza attenuazione anche de l le f r e q u e n z e più basse, 

Lo schema si r i fer isce a l la piastra a circuit i stampat i , per cui l 'a l toparlante è 
indicato a l l 'esterno . 
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Rivelatore FM sbilanciato. 

La f ig . 12 .15 riporta lo schema del r ive latore F M de l la sez ione audio de l t e l e 
v isore a color i F F 9 2 , di produz ione S iemens . Il r ive latore è a rapporto in circuito 
sbi lanciato, in quanlo una de l le sue due parti è col legato a massa tramite la r e s i 
stenza semif issa da 1 000 ohm. Al l 'ent rata v i sono i due avvo lg iment i de l t rasforma
tore M F , pr imario (L1 ) e secondar io (L2 ) . Sono accoppiat i med iante l 'avvolg imento L3. 

Fig. 12.15. - Rivelatore FM di tipo sbi lanciato. 

La bob ina L4 e d il condensafore di 4,7 nF ad essa co l legato , ins ieme con la 
resistenza da 150 ohm formano il circuito deeniasi. Ha lo scopo di attenuare le 
f requenze audio molto e levate , 

I due control l i di v o l u m e e di fono sono col legat i con cavet to schermato al 
r ive latore F M e al l 'entrata de l lo stadio BF . Il confrol lo di v o l u m e è provvisto de l c i r 
cuito di r inforzo dei foni bass i , costituito da l la resistenza di 1,5 chi loohm in ser ie 
con un condensatore di 0 ,33 microfarad, 

Lo stadio B F c o m p r e n d e un t r iodo -pentodo P C L 8 6 , 
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L A SEZIONE DI SINCRONISMO 

I segnali di sincronismo. 

L ' immagine te lev is i va si forma sul v i d e o per effeffo de l fasceffo catod ico in 
rapida corsa dietro lo schermo, modulato dai segnal i dovuti a l le onde T V captate 
da l l 'antenna. Per pr ima cosa il te lev isore d e v e formare ii quadro luminoso, b ianco 
in assenza di modulaz ione. Il fascetto catodico d e v e correre fu lmineamente in modo 
da t racc iare , una di seguito al l 'a l tra 15 625 r ighe durante c iascun secondo . Q u e l l e 
righe sono suddiv ise in gruppi di 625 , quant.e necessar ie per « esplorare » tutto lo 
schermo dal l 'a l to in basso. V i sono 25 gruppi di 625 r ighe. C iascun gruppo forma 
un quadro. I quadr i si susseguono dunque con il ritmo di 25 al secondo . 

L ' immagine non potrebbe formarsi sul v i d e o de l te lev isore se il fascetto c a t o 
d ico non corresse in esatta sintonia con que l lo de l le t e l e c a m e r e . È quindi i nd ispensa 
bi le che le stazioni trasmittenti d i f fondano, ins ieme al la modulaz ione corr ispondente 
al le immagin i , anche part icolar i segna l i , detti segnali di sincronismo. G i u n g e n d o a 
tutti i te lev isor i , essi comandano il fascetto catod ico dei c inescop i , in modo che tutti 
inizino s imul taneamente la corsa dal l 'a l to in basso, e tutti g iungano ins ieme a l la f ine 
del l 'u lt i mar iga , la più bassa, per poi iniz iare ins ieme un nuovo quadro, da l l ' in iz io 
de l la pr ima r iga, 

I segnal i di s incronismo non possono comandare di rettamente il mov imento del 
fascetto catod ico . A questo scopo sono necessar ie due intense correnti a dent i di 
sega , ne l le bobine de l g iogo di de f less ione , infilato sul col lo de l c inescop io , 

I segnal i provenient i da l le stazioni T V non possono far altro che c o m a n d a r e il 
funz ionamento di que l la parte de l te lev iso re che p r o v v e d e a far cor rere il punto 
luminoso, lo spot, sullo schermo. Si dist inguono in segnali di sincronismo di riga e 
in segnal i di sincronismo di quadro, I primi fanno spostare il punto luminoso da 
sinistra a destra in modo da fargl i t racc ia re d e l l e r ighe. I secondi p rovvedono a far 
scendere le r ighe dal l 'a l to in basso in modo che il loro insieme appa ia c o m e un 
unico quadro luminoso, 

C o m e già detto nel capito lo V, tanto i segnal i di s incronismo di r iga quanto i 
segnal i di s incronismo di campo occupano una determinata regione de l la m o d u l a 
z ione de l l ' onda portante sopra il l ive l lo de l nero, e p rec isamente dal 75 % al 
1 0 0 % , c o m e illustrato in f ig . 1 3 . 1 . 
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I segnal i di s incronismo vengono ampl i f icat i ins ieme con la modu laz ione v ideo 
e g iungono ins ieme ad essa al c inescop io . La modulaz ione v i d e o p r o v v e d e a far a p 
par i re l ' immagine sullo schermo, mentre i segnal i di s incronismo p rovvedono ad 
oscurare lo schermo nei brev i istanti tra una riga e l 'altra, ed in quel l i maggior i 
tra un c a m p o e l'altro, 

Fig . 13 .1 . - Il segnale video presente al l 'entrata del tubo catodico cons is te della modu
lazione video e del segnali di s incron ismo (le dimensioni non sono In sca la per necessità 

di d isegno) . 

Compiti della sezione sincronismi. 

Il compi to pr inc ipa le de l l a sez ione s incronismi de l te lev isore è ev iden temente 
quel lo di sepa ra re i segnal i di s incronismo dal la modu laz ione v ideo . Il s e g n a l e TV 
è composi to , c o m p r e n d e la modu laz ione v ideo , ed anche , a l la f ine di ogni r iga i 
segnal i di f ine r iga , e d al la f ine di ogni quadro , i segnal i di f ine quadro, 

A l l a s e p a r a z i o n e de i segnal i di s incronismo p r o v v e d e una va l vo la oppure un 
transistor, Lo stadio v ien detto separatore de i sincronismi o clipper. È in uso anche 
il te rmine limitaiore. 

I segnal i d i s incronismo vengono « tosati » ossia « esfrafti » da l la modu laz ione , 
la qua le v i e n e e l iminata. 

A ta le scopo v i e n e p r e l e v a l a una p icco la par ie de l segna le v i d e o pr ima che 
raggiunga il c inescop io , e d inviata a l l 'entrata de l la sez ione s incronismi , 

La s e z i o n e s incronismi è perciò co l legata da un lato con la sez ione v i d e o e 
dal l 'a l tro con le due sez ioni di de f less ione de l te lev isore . Le sez ioni di def less ione 
generano le intense correnti a denti di s e g a da far g iungere al g iogo d e l c inescop io , 
Sono perciò due : quel la di r iga e que l la di quadro, 

La f ig . 13.2 indica in alto il pr inc ip io de l la sez ione di s incronismi . Essa c o m 
p rende due transistor. A l l a sua entrafa g iunge il segna le vìdeo composi to ; a l la sua 
uscita v i sono soltanto i segna l i d i s incronismo, 

La s fessa f igura in basso i l lustra la pos iz ione de l la sez ione s incronismi r ispetto 
a l le a l t re . 

Essa ha il compito di separa re ì s incronismi , con la pr ima va l vo la o il pr imo t ran 
sistor, e di ampl i f icar l i pr ima d i mandar l i a l le due sez ioni di def less ione . Ha anche il 
compito di separa re i s incronismi di r iga da quel l i di quadro. A questo p r o v v e d e m e 
diante d u e apposit i filtri. 
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SEZIONE VIDEO 

AMPL. VIDEO FINALE VIDEO 

—n 

SEGNALI 
VIDEO E 

SINCRONISMI 
SEZIONE SINCRONISMI 

SEPARATORE AMPLIFICATORE 
SINCRONISMI SINCRONISMI 

0 
SOLO SINCRONISMI 

GIOGO DEFLESS. 

SEZIONE 
VIDEO 

CINESCOPIO 

SEZIONE 
SINCRONISMI 

SEZIONE 
DEFLESSIONE 

QUADRO 

SEZIONE 
DEFLESSIONE 

RIGA 

Fig. 13.2. - In alto, schema a blocchi generale; in b a s s o , schema a blocchi part icolareggiato. 
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Esempio di sezione sincronismi. 

La v a l v o l a che p r o v v e d e al la separaz ione de i sincronismi dal la modulaz ione 

v i d e o è gene ra lmente un tr iodo, funzionante a bassa tensione anod ica , c o m e ind i 

cato in f ig . 13.3 . In quesfo esempio , la tensione anod ica è di appena 28 volt. In 

queste cond iz ion i , la modu laz ione v i d e o non può veni r ampl i f icata , e non giunge 

S L S L Ì+280V 

SEGNALE COMPLETO 
MODULAZIONE E 

SINCRONISMI 

W W • 

INTEGRATORE E 

OSCILLATORE 

VERTICALE 

AMPLIFICA II 
X SINCRONISMI 

SINCRONISMI 
INVERTITI DI FASE 

CAF E 
OSCILLATORE 

ORIZZONTALE 

F ig . 13.3. - L a valvola a s in is t ra , nello s c h e m a , el imina la modulazione, In quanto funziona con 
b a s s a tensione anodica ; alla s u a usci ta vi sono i soli segnali di s inc ron ismo, I quali vengono a m 

plificati dall 'altra valvola, quella a destra . 

al l 'uscita de l tr iodo; i s incronismi possono i n v e c e passare , essendo di amp iezza 

maggiore , e risultano present i essi soli a l l 'usci ta de l la va l vo la . 

A l posto de l tr iodo a vo l te v i e n e ut i l izzato un pentodo, sempre a bassa t e n 

s ione anod ica ; il pentodo presenta il vantagg io di consent i re una magg io re ampl i f i 

caz ione . T a l e ampl i f icaz ione non è però genera lmente suff ic iente, sicché gli impulsi 

di s incronismo vengono u l ter iormente ampl i f icat i da un altro triodo. 

Nel la stessa f igura è indicato anche il tr iodo ampl i f icatore . La p lacca de l triodo 

l imifatore è d i ret tamente co l legata a l la gr ig l ia de l triodo ampl i f icatore . Quest 'u l t imo 

funziona con tensione a n o d i c a normale , la qua le , ne l l ' esempio , è di 114 volt, 
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S C H E M A C O M P L E S S I V O . 

La f ig . 13.4 riporfa que l la p recedente comple fa fa con i var i c i rcui f i . A l l 'entrata 
de l la v a l v o l a separat r ice g iungono i segnal i v i d e o e i s incronismi , p re levat i dal l 'usci ta 
de l la v a l v o l a f inale v i deo , tramite una res istenza di 33 chi loohm e un condensatore 
di 5 nanofarad. A l l a sua uscita sono presenti i soli s incronismi , i qual i vengono 
ampl i f icat i dal la va l vo la seguente . 

C o m e si può notare in f igura, i segnal i di quadro vengono pre levat i da l la p lacca 
de l la seconda va l vo la ed inviati a l l 'osc i / la fore verticale, tramite un Integratore. Q u a l e 
sia il compito del l ' integratore è detto in seguito. 

FIL TRO A 5,5 Mc/s 

CAF E 

OSCILLATORE 

ORIZZONTALE 

Fig . 13.4. - Esemplo di circuiti di s inc ron ismo, s imi le a quello della figura precedente, 
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Dalla stessa seconda va l vo la vengono pre levat i due segnal i di s incronismo per 
la sez ione or izzontale . Sono due segnal i egual i e di polarità opposta , uno negat ivo 
e l 'altro posit ivo. Servono a far funz ionare un part icolare ci rcuito, detto contro / lo auto 
mat ico di f requenza or izzonta /e , abbr. C A F . A n c h e d i questo control lo è detto in 
seguito. 

G e n e r a l m e n t e non vengono quasi mai uti l izzati due triodi disf inti , ma quasi 
sempre due triodi incorporati ins ieme con altre va lvo le , avent i altre funzioni . Nei 
te lev isor i v i sono molte v a l v o l e dopp ie , part ico larmente v i sono molte v a l v o l e con 
un triodo e un pentodo. Il tr iodo e il pentodo possono ave re funzioni molto d iverse . 
A d es. il t r iodo può essere uti l izzato qua le separatore dei s incronismi mentre il p e n 
todo può p r o v v e d e r e a l l ' ampl i f icaz ione f ina le v ideo . 

Per questa ragione, in prat ica, i d u e triodi che provvedono al la separaz ione e 
a l l ' ampl i f icaz ione de i s incronismi possono trovarsi molto lontani l'uno dal l 'a l t ro , 
uniti a due pentodi , 

I l differenziatore e l'integratore. 

Dopo che i segnal i di s incronismo sono stati separat i dal segna le v i d e o mediante 
i circuit i p recedentemente il lustrati, essi vengono separat i tra di loro per poi passare 
a s incron izzare il r ispett ivo osci l latore, 

A tale scopo i due impulsi di s incronismi , quel l i di r iga e quel l i di campo , 
incontrano d u e fi ltr i ; attraverso uno di tali filtri possono passare soltanto gli impulsi 
di r iga a f requenza e l e v a t a ; è questo il F I L T R O D I F F E R E N Z I A T O R E . G l i impulsi di 
campo , a f requenza molto bassa , possono passare soltanto attraverso il secondo 
f i ltro: è questo il F I L T R O I N T E G R A T O R E . 

La f ig . 13.5 illustra con uno s c h e m a a b locch i l ' insieme de i circuit i di s incronismo 
e di def less ione comunemente usati negl i apparecch i te lev isor i . In alto, a sinistra, è 
indicato lo stadio d 'ampl i f icaz ione f inale v i d e o , da l la cui uscita una parte de l segna le 
passa al c ircuito separatore de i segnal i di s incronismo dal la modu laz ione v i d e o ; i 
segnal i di r iga passano attraverso il c i rcuito di f ferenziatore, a l la cui uscita sono p re 
senti sotto forma di impulsi , g iungono al l 'entrata de l l 'osc i l latore or izzontale , at t ra 
versano l 'ampl i f icatore f inale e si presentano, sotto forma di corrente a denti di 
s e g a , a l le bob ine di def less ione or izzontal i . 

I segnal i di campo passano i n v e c e attraverso il circuito integratore. 

In f igura sono indicate le forme d 'onda de i segnal i di s incronismo, deg l i impulsi 

di s incronismo (present i a l l 'usci ta de i d u e filtri) d e l l e tensioni a dente di sega al l 'uscita 

dei due osci l latori e di que l l e a l l 'usci ta de i due ampl i f icator i , 

T E R M I N O L O G I A . — V i sono segna / / di sincronismo da l l 'antenna sino al l 'uscita 
de l separatore (c l i pper ) ; v i sono impulsi di s incronismo al l 'entrata deg l i osci l latori 
or izzontale e ve r t ica le , e v i sono onde di' tensione a dente di sega a l l 'usci ta di questi 
ult imi; infine v i sono onde di corrente a denti di sega ne l le bob ine di def less ione, 
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F ig . 13.5. - S c h e m a a blocchi di tutto II complesso di def lessione, verticale e orizzontale, del televisori. 
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F I L T R O D I F F E R E N Z I A T O R E . — Il filtro d i f ferenziatore è formato da un c o n d e n 
satore di p icco la capacità e da una res istenza , c o m e in f ig , 13.6. La capacità del c o n 
densatore è p icco la affinchè possa segu i re le var iaz ion i di tensione al l 'entrata de l filtro, 
ossia que l le corr ispondent i ai segnal i di r iga, 

A c iascun s e g n a l e di s incronismo presente al l 'entrata de l filtro corr ispondono due 

SEPARATORE AMPLIFIC 

FILTRO INTEGRATORE 

I I 
FILTRO 

DIFFERENZIATORE 

IMPULSI DI 
CAMPO 

Ah 

IMPULSI DI 
RIGA 

F ig . 13.6. - I s incron ismi di campo vengono separati da quelli di riga mediante due filtri. Il filtro 
Integratore funziona in presenza del segnali di campo; quello differenziatore funziona In presenza 

del segnali di riga. 

impulsi a l l 'uscita de l filtro stesso, uno di polarità posit iva, e uno di polarità negat iva : 
il pr imo cor r isponde al fronte anter iore de l segna le , il s e c o n d o corr isponde al fronte 
poster iore de l segna le . 

G l i impulsi non hanno la stessa forma dei segnal i dato che sono dovuti a l la cor 
rente di ca r ica e scar ica de l condensatore fisso. 
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F I L T R O I N T E G R A T O R E . — II filtro integratore p r o v v e d e , come detto, a lasciar 
passare i soli segnal i di c a m p o ; si t rova perciò al l 'entrata de l l 'osc i l la tore ver t ica le . 
£ indicato in f ig . 13.6. 

In tale f igura, il filtro integratore consiste di fre resistenze e di tre condensator i , 
Esso p r o v v e d e ad accumulare ins ieme i d ivers i impulsi di s incronismo di campo , 
così c o m e giungono dal la va l vo la ampl i f icat r ice . C o m e già detto p recedentemente , 
a l l ' apparecch io te lev isore non g iunge un unico segna le di campo , g iungono molti 
segnal i uno di seguito al l 'a l tro. C o m p i t o de l filtro integratore è appunto que l lo di 
sommare ins ieme tutti i segnal i corr ispondent i a l la f ine di c iascun campo , e di p r e 
sentare un unico impulso a l l 'entrata de l l 'osc i l la tore ver t ica le . 

In f ig . 13.6, al l 'entrata de l filtro integratore sono indicati due de i segnal i di 
s incronismo di campo , ciò solo per semplicità. A l l 'usc i ta de l filtro è indicato uno 
degl i impulsi integrati di campo , 

La d i f ferenza immedia tamente r iconosc ib i le tra i due fi ltri , quel lo d i f fe renz ia 
tore e quel lo integratore, è che il d i f ferenz iatore consiste di un condensatore in 

impulsi 
or , 7 7 onlal ì 

impulsi di . , 
.. . 1 , Impulsi 

.tquol,zz<,ziont< [ vtr,,ccli 

Impulsi di 
impulsi 

.equalizzaziont ' orizzontali 

0 I 111111 Hill I 
Segnale di sincronismo di campo all' entrata i 

del filtro integratore 

i ' I 

C 
e Lavato 

Segnalt integrato presente atC uscita del filtro 
o 

Fig . 13.7. - Al l 'entrata del filtro Integratore sono presenti segnali di s incron ismo 
di riga e di c a m p o : solo quelli di campo determinano un Impulso di campo a l l 'usci ta 

del filtro. Questo filtro è presente all 'entrata del l 'osci l latore verticale. 
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ser ie , e di una resistenza in para l le lo a massa, mentre l ' integratore è, a l l 'opposto, 
formato da una o più res istenze in ser ie , e da uno o più condensator i in paral le lo 
a massa. 

L ' impulso di r iga si forma ai cap i di una resistenza, mentre l ' impulso di campo 
si fo rma ai cap i di un condensatore . 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O D E L F I L T R O I N T E G R A T O R E . — Il pr incip io 
di funz ionamento del fi ltro integratore è illustrato da l la f ig . 13.7. 

In ta le f igura sono indicat i , in alto, tutti i d ivers i segnal i che formano il segna le 
di c a m p o , ossia tutti i d ivers i segna l i present i a l la f ine di c iascun campo . Tutti questi 
segnal i vengono sommati dal filtro integratore, a l la uscita del quale v i è un solo 
impulso, indicato con B J . È questo l ' impulso integrato di campo , que l lo che c o 
manda il funz ionamento de l l ' osc i l la tore ver t ica le . 

Per semplicità, in f ig . 13.7 è stata indicata una sola resistenza in ser ie , e un 
solo condensatore in para l le lo . 

A l l 'ent rata del filtro integratore g iungono anche i segnal i di r iga , c o m e è 
ev idente , dato c h e non sono ancora separat i . Tal i segnal i di r iga non hanno alcun 
effetto app rezzab i l e , in quanto g iungono uno per volta . 

Q u a n d o invece g iungono i numerosi segnal i di f ine campo , c o m e appunto 
quel l i indicati in A) in f ig . 13.7, il condensatore li accumula , in quanto si car ica 
cont inuamente. In p resenza de i segnal i di r iga, i nvece , esso si sca r ica p r ima che 
g iunga il success ivo segna le di r iga. 

La parte centra le de l s e g n a l e di f ine campo è formata, c o m e v is ib i le in f igura, 
da impulsi larghi e molto v i c in i ; sono questi impulsi che aumentano la ca r ica de l 
condensatore , in modo da dare al s e g n a l e integrato, p resente ai suoi cap i , la c a 
ratterist ica forma indicata in B J , 

Esempio pratico di filtro integratore. 

Un e s e m p i o pratico di f i ltro integratore è quel lo di f ig . 13.8; si r i fer isce ad 
una ser ie di te lev isor i Autovox . 

Il filtro integratore, detto anche refe d ' /n fegraz ione, si t rova tra la p l a c c a de l la 
va lvo la ampl i f icat r ice dei s incronismi e la gr ig l ia control lo de l la va l vo la osci l lat r ice 
ver t ica le . 

Esso consiste di tre res is tenze f isse in ser ie , e di tre condensator i in paral le lo , 
c iascuno di 22 nanofarad. Il f i ltro è co l legato al l 'entrata de l la va l vo la osci l lat r ice 
tramite un circuito comprendente altri due condensator i , oltre a l le due resistenze 
di gr ig l ia , una di 47 chi loohm e l 'altra di 330 chi loohm. 

A l l a p l a c c a de l la va l vo la ampl i f icat r ice di s incronismi è app l icata la tensione 
anod ica tramite un circuito non indicato in f igura. 

A l l 'ent rata de l la va l vo la osc i l la t r ice ve r t i ca le vi è una res istenza var iab i le di 
0,25 m e g a o h m , in funzione di confrof /o di sincronismo verticale. 
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AMPLIFICA TRICE 
SINCRONISMI 

OSCILLATRICE 
VERTICALE 

22kr>. 4,7 kj^ oflks^ 2,2 nF 

L v v N A A - < ? - V W S A - < r W W \ A - 9 | j -

SINCRONISMO 
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CAF E 
OSCILLATORE 
ORIZZONTALE 

Fig . 13.8. - T r a l 'usci ta della valvola amplificatrlce dei s inc ron lms l , e l'entrata della valvola osc i l -
latrlce verticale, vi è il filtro integratore, o s s i a la rete di integrazione. Ha 11 compito di riunire i 

numerosi segnali di s incronismo di campo, in un unico Impulso, 

l i circuito antidisturbo. 

Ha il compito di e l iminare i disturbi di notevo le a m p i e z z a e durata. È uti l izzato 
solo in a lcuni te lev isor i . R ich iede un transistor in più, ed un diodo. 

La f ig . 13.9 indica schemat icamente la pos iz ione de l circuito antidisturbo. È 
detto anche antinoise, da l la paro la ing lese noise, disturbo. 

Il transìstor aniinoise è co l legato in ser ie con quel lo adibito a l la separaz ione dei 
s incronismi . Ha lo scopo di b loccar lo in p resenza di forti impulsi di disturbo. Il 
b locco de l transistor separatore non inf luisce, momentaneamente , sugli osci l latori 
di r iga e di quadro. Un forte impulso di disturbo, di lunga durata, a v r e b b e invece 
l'effetto di a l terarne la f requenza , e quindi di causare anomal ie ne l l ' immagine , 

Il d iodo antinoise è co l legato tra l 'emittore de l pi lota v i d e o e la base de l t ran
sistor antinoise. 

In p resenza di forti impulsi di disturbo, il transistor antinoise r imane b loccato ; 
si comporta c o m e un interruttore aperto . Poiché è in ser ie con il transistor s e p a r a 
tore, anche quest 'u l t imo r imane para l izzato , essendo aperto il suo circuito di emittore. 
Non a p p e n a passato \\ d isfurbo, l '« interruttore » si ch iude , ossia il transistor antinoise 
v i e n e percorso da l la corrente di emittore de l transistor separatore , 

316 



L A S E Z I O N E DI S I N C R O N I S M O 

PILOTA FINALE 
VIDEO VIDEO 

Fig . 13.9. - Schema di principio del circuito antidisturbo. 

F ig . 13.10. - Il circuito antidisturbo della sezione di s incron ismo. 
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La f ig . 13.10 riporfa lo schema completo de l circuito antidisturbo e di quel lo 
separatore dei s incronismi . La res istenza di 10 megaohm serve per mantenere in 
debo le conduz ione il d iodo D 1 . Una p icco la parte de l segna le v i d e o è pre levata 
dal l 'emit tore de l fransistor pi lota B F 1 5 4 e d inviata al d iodo. In tal modo la tensione 
del la base del transistor anf inoise B C 1 1 5 corr isponde a quel la di cresta de i s incro 
nismi. In questa cond iz ione il transistor si comporta c o m e se fosse la resistenza di 
emittore de l transistor separatore . In presenza di impulsi di a m p i e z z a magg iore di 
quel l i di s incronismo, ossia di disturbi , la tensione di base si aitera in modo da p a r a -
izzare tutto il circuito di entrata de i s incronismi . 
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LE DUE SEZIONI DI DEFLESSIONE 

Il te lev isore è provvisto di due sezioni di def less ione , que l la di r iga e quel la 
di quadro. La pr ima fornisce la tensione a denti di sega a l la f requenza di 15 6 2 5 al 
secondo , in cor r ispondenza de l le r ighe di scans ione or izzontale . La seconda genera 
la tensione a denti di sega a l la f requenza di 50 c ic l i a l secondo , tanti quanti sono i 
campi, ossia i due mezz i quadri. C o m e già detto, le r ighe sono in tera l lacc iate ; v e n 
gono t rasmesse pr ima le d ispar i ( 1 , 3 , 5 . . . ) e poi le pari (2 , 4 , 6 . . . ) , per ev i tare 
l ' inconveniente de l lo sfarfal l io de l v ideo . 

Le sez ioni di def less ione sono necessar ie po iché i segnal i di s incronismo di 
riga e di quadro sono molto debo l i , e non possono p r o v v e d e r e a fornire le due 
intense correnti di def less ione da inv iare a l l e bob ine de l g iogo. Essi p rovvedono 
soltanto a comandare l ' inizio e la f ine di c iascuna, e l ' inizio e la f ine de i due campi 
di c iascun quadro. 

C iascuna sez ione è d iv isa in due part i : 

a) lo stadio osci l latore, 

b) lo stadio ampl i f icatore . 

I segnal i di s incronismo non v e n g o n o ampl i f icat i da l le r ispett ive sez ion i . G i u n 
gono ad essi già ampl i f icat i da l la sez ione s incronismi . La f ig . 13.2, de l capi to lo p r e 
cedente , illustra la d ispos iz ione d e l l e due sez ioni di de f less ione ne l l 'ambi to de l 
te lev isore . 

l'entrata di c iascuna di essere è co l legata al la sez ione s incron ismi ; l'uscita è 
co l legata a l le bob ine di def less ione de l g iogo. 

L 'osc/ l /afore di c iascuna sez ione è una de l le parti più de l ica te de l te lev isore . 
D e v e funz ionare con est rema esat tezza , d i ve rsamente l ' immagine scompare dal 
v ideo , non essendo più in s incronismo con quel la t rasmessa. Per mantenere in costante 
esatto funz ionamento i due osci l lator i , vengono posti in atto d ivers i accorg iment i . 

Lo stadio finale d e v e ampl i f icare gl i impulsi di s incronismo forniti dal propr io 
osci l latore e trasferir l i a l ie bob ine di de f less ione . Poiché l 'az ione sul fascetto catodico 
a v v i e n e mediante magnet i , c o m e già detto nel capito lo terzo , a l l 'usci ta de l lo stadio 
f ina le v i è un trasformatore, 

Compi to importante degl i osci l lator i è di fornire impulsi di s incronismo di f r e 
quenza e di forma edeguate . Essi sono perciò provvisti d e l controllo di frequenza e 
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del controllo di lineante. Comp i to degl i stadi f inali è i n v e c e quel lo di fornire impulsi 
di a m p i e z z a adeguata . Sono perciò provvist i de l controllo di larghezza ( r iga) e del 
con/rol lo di altezza (quadro) . 

E S E M P I O DI S E Z I O N E DI D E F L E S S I O N E . 

La f ig . 14.1 indica qua le risulfa una sez ione di def less ione . Ne l l ' esempio è 
quel la ve r t ica le . Lo schema è a b locch i . 

I due transistor in alto appartengono al la sez ione v ideo . Dal pr imo di essi 
v i e n e p re levata una p icco la parte de l segna le v i d e o composi to , ossia unito con i 
segnal i di s incronismo, 

PILOTA FINALE 
VIDEO VIDEO 

SEPARAI AMPLIFIC. 
SINCRON. SINCRON. 

INTEGRA TORE 

OSCILLATORE 

1 
FINALE 
QUADRO 

I 
BOBINE DI 

DEFLESSIONE 
QUADRO 

Fig. 14 .1 . - La sezione di def lessione verticale (quadro). 
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I due transistor sottostanti appar tengono a l la sez ione s incronismi . Dal l 'uscita de l 
secondo transistor escono i soli segna l i di s incronismo ampl i f icat i . 

L ' integratore p r o v v e d e a riunirl i in un unico segna le adatto per comandare 
l 'osci l latore. Quest 'u l t imo p r o v v e d e a genera re la tens ione a denti di sega a l la f r e 
quenza di 50 c i c l i . La parte sottostante, finale quadro, conver te quel la tens ione in 
corrente adatta per essere inviata a l le bob ine di def less ione di quadro. 

Gli oscillatori di riga e di quadro. 

Sono detti osci l latori a denti di sega o osci l lator i di scansione, Sono due : 

a) l 'osci l latore di r iga o or izzonta le , 

b) l 'osci l latore di quadro o ve r t ica le , 

Possono essere egua l i , sa lvo qua lche var iante re lat iva al la d iversa f requenza di 
funz ionamento . Possono funz ionare in base a due pr incipi d ivers i , quindi si d ist in 
guono in : 

a) osci l lator i b loccat i , 

b) osci l lator i a mult iv ibratore, 

G l i oscillatori bloccali funz ionano con una va l vo la o un transistor, e d un t r a 
sformatore. G l i oscillatori a multivibratore funzionano con due v a l v o l e o due transistor, 
senza trasformatore. 

V a notato che il termine osci l latore pur essendo in uso genera le , non è esatto. 
I due osci l lator i di r iga e di quadro non sono in realtà due ver i osci l lator i , sono piut 
tosto due v ibrator i autoosci l lant i . Il loro scopo è que l lo di apr i re e di ch iudere r i tmi 
camente , a f requenza esatta, il circuito generatore de l la tensione a dente di sega , 

e ) 

F ig . 14.2. La frequenza della tensione a denti di sega dipende dalla capacità 
del condensatore e dal valore della res istenza. 
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Tale circuito è sempl ic iss imo. Consiste di un condensatore con una resistenza 
in ser ie , c o m e in f ig . 14.2. La tensione a denti di s e g a risulta da l la ca r ica e dal la 
scar ica del condensatore . Il condensatore si car ica quasi is tantaneamente; si scar ica 
invece più lentamente. A l l a c a r i c a corr isponde il tratto ascendente del dente di s e g a ; 
a l la sca r ica , que l lo d iscendente . 

In A) è indicato un condensatore di p icco la capacità, adatto per fornire i 
15 6 2 5 denti di sega al secondo , per le righe. In 6) è indicato un condensatore di 
capacità più al ta , adatto per i denti di sega di quadro. 

CURVA DI 
SCARICA „ - - - ' 

TEMPO 

Fig . 14.3. - Viene utilizzato solo il tratto Iniziale della s c a r i c a del condensatore. 

La resistenza R in ser ie i m p e d i s c e che sia la car ica che la scar ica s iano istantanee. 
I due osci l latori hanno lo scopo di consent i re di ut i l izzare solo l ' inizio de l la 

scar ica , in quanto essa s e g u e una curva verso la f ine de l la scar ica stessa. So lo a l 
l ' inizio de l la scar ica la tens ione è rett i l inea c o m e necessar io . È quanto ind ica la 
f ig . 14.3 . 

Principio dell'oscillatore bloccato. 

La f ig . 14.4 indica una v a l v o l a osci l lat r ice b loccata . Il suo circuito di p lacca è 
strettamente accopp ia to a que l lo di gr ig l ia mediante un trasformatore T. La corrente 
di elettroni parte dal catodo , v a a l la p l a c c a , passa per la res istenza R 3 , per parte 
de l la R4 e g iunge al la l inea di a l imentaz ione a n o d i c a a 700 volt . Ta le tensione è 
detta « r ia lzata », e d è fornita dal lo stadio f inale di r iga e d EAT . Non è ind ispensabi le 
che la tensione anod ica s ia tanto e l e v a t a ; l 'osci l latore può funz ionare normalmente 
anche con tensione normale , ad es . di 150 volt . La tensione r ia lzata è utile per 
ottenere la tensione a dente di s e g a di forma corretta. 

Il passaggio de l la corrente di p l a c c a attraverso il secondar io del trasformatore 
ha l'effetto di indurre nel pr imar io una corrente indotta di senso opposto. T a l e cor 
rente nel secondar io determina una var iaz ione nel la tensione di gr ig l ia . S e in i z ia l -
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mente la gr ig l ia è leggermente pos i t iva , tanto per fare un esempio , essa d iventa sempre 
più posit iva. La corrente aumenta , e d aumenta la tensione di gr ig l ia . La corrente a u 
menta ancora sino al massimo possib i le , ossia sino a l la saturazione. Poiché la corrente 
non può più aumentare , la v a l v o l a risulta b loccata . È s imi le ad una porta sbattuta 
contro la parete. 

L 'aumento di corrente e di tensione di gr ig l ia a v v i e n e quasi istantaneamente, 
La tensione di gr ig l ia non può r imanere mass ima. Si scar ica attraverso le r e s i 

stenze R1 e d R2. D iminuisce la corrente di p lacca nel secondar io e nel le resistenze 
R3 e d R4. M a questa d iminuz ione di corrente nel secondar io , determina la d im inu 
z ione di que l la de l pr imario . La tens ione di gr ig l ia s c e n d e rap idamente , ed a l t ret 
tanto fa la corrente di p l a c c a . La gr ig l ia d iventa sempre più negat iva , tanto n e g a 
t iva da annul lare comp le tamente la cor rente di p l a c c a . La v a l v o l a è di nuovo b l o c c a 
ta. In tal caso è interdetta. È c o m e se la parte si fosse chiusa bruscamente . 

IMPULSI DI 

Fig. 14.4. - Principio del l 'osci l latore bloccato, 

£ questo il per iodo « inattivo » de l la va lvo la . Durante questo per iodo , il c o n 
densatore C 1 si scar ica . La tensione negat iva di gr ig l ia d i v i ene sempre meno n e g a 
t iva sino a tanto che la cor rente di p lacca può f luire di nuovo. Si r ipete a l lora un 
nuovo c ic lo . 

Il condensatore C 2 forn isce la tensione a dent i di sega . Si scar ica « l e n t a m e n t e » , 
e si r icar ica quasi istantaneamente. Non può scar icars i comple tamente , po iché i ' osc i l -
latore b loccato si comporta c o m e un inversore e lettronico che lo mette r i tmicamente, 
al la propr ia f requenza , in cond i z ione di ca r ica o di sca r ica . La capacità del c o n d e n s a 
tore d e v e essere adeguata ai la f requenza de l l 'osc i l la tore . È di capacità poco e levata 
negl i osci l lator i di r iga, e di capacità magg io re in quel l i di quadro. La res istenza R5 
in ser ie ad esso gli i m p e d i s c e di scar icars i t roppo rap idamente . L 'e levata tensione 
anod ica lo obb l iga a car icars i rap idamente , nel l ' interval lo di t e m p o corr ispondente 
a l la r i t raccia de l fascetto de l c inescop io , ossia quel lo d e l tratto d iscendente de l 
dente di sega , 
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La resistenza R1 consente di control /are la frequenza de l l 'osc i l la tore , in quanto 
inf luisce sul tempo di scar ica de l condensatore C 1 , 

La resistenza R4 consente i n v e c e di va r ia re Yampiezza de l la tensione a dente 
di s e g a , dato che inf luisce sull'intensità di corrente di p lacca de l la va l vo la , e quindi 
su l l ' amp iezza d e l l e var iaz ion i di tensione. 

E S E M P I O DI O S C I L L A T O R E B L O C C A T O V E R T I C A L E . 

La f ig . 14.5 riporta un esemp io di osci l latore b loccato a transistor. 
È un osci l latore a f requenza di quadro, ossia a 50 c ic l i a l secondo . Il c i rcuito 

è que l lo stesso deg l i osci l latori di r iga. 

Il transistor ha il circuito di base for temente accopp iato a quel lo di col lettore , 
tramite i due avvo lg iment i de l trasformatore. Il transistor scatta a l la mass ima a m p l i 
f icaz ione e r imane « b l o c c a t o » . Il condensatore elettrol i t ico da 10 microfarad 

Fig . 14.5. - Il controllo di frequenza del l 'osci l latore bloccato verticale. 

funziona d a condensatore di scarica; fornisce con la propr ia scar ica il dente di 
sega . Non appena il transistor r imane b loccato , il condensatore iniz ia la s c a r i c a , c o m e 
già detto, fornendo in tal modo il tratto rett i l ineo d e l dente di s e g a . A d un certo 
punto, durante la s c a r i c a , il transistor si s b l o c c a , e con ciò ha inizio un secondo per iodo 
di ampl i f i caz ione , molto b reve , durante il qua le il condensatore si r icar ica . Ta le 
interval lo di tempo cor r isponde al tratto d i scendente d e l dente di sega . 

La f requenza l ibera de l l 'osc i l la tore , ossia non comandata dai s incronismi , può 
veni r regolata agendo sul potenz iometro da 1 000 ohm; esso determina l ' inten
sità de l l a corente di scar ica e quindi la f requenza de l la tensione a dente d i sega . 
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Può avven i re che la temperatura abb ia a va r ia re la capacità del condensatore , 
e quindi in f luenzare dannosamente sul la f requenza de l l 'osc i l la tore . È necessar io 
che il condensatore sia adatto a ta le scopo , e che la sua capacità non risenta le 
var iaz ion i di temperatura . 

O S C I L L A T O R E B L O C C A T O O R I Z Z O N T A L E , 

C o m e già descr i t to, l 'osci l latore dopo essere entrato in osc i l laz ione si « b l o c c a », 
non appena raggiunta, in un b r e v e istante, la corrente di saturazione. Il c o n d e n s a 
tore di sca r ica p r o v v e d e , scar icandos i , a l iberare l 'osci l latore da l la saturazione. Ne 
segue un'altra b r e v e osc i l laz ione e un nuovo « b locco », tutto ciò a l la f requenza di 
r iga, que l la d i 15 6 2 5 c / s . Dal la tensione in iz ia le di scar ica de l condensatore si o t t ie 
ne, c o m e già detto, il tratto ascendente di c iascun dente di sega . 

La f ig . 14.6 indica un esemp io di osci l latore b loccato di r iga , c o m e usato in 
prat ica. Il c i rcuito di base è for temente accopp ia to a quel lo de l l 'emit tore , t ramite 
due avvo lg iment i de l trasformatore. Il condensatore di scar ica è di 0,1 micro farad , 
nel c i rcuito di emittore. I segnal i di s incronismo di r iga g iungono dal C A F al la base 
del transistor t ramite un arcuilo volano. 

Esso consiste di un ' impedenza e di una capacità in ser ie , in modo da formare 

+ 11 V 

BC115 
OSCILLAT 
BLOCCATO 

u. 

11 

Fig. 14.6. - Osci l la tore bloccato orizzontale (r iga), 
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un circuito accordato al la f requenza di 15 625 c / s . Stab i l i zza la f requenza d e l l ' o s c i l -
atore opponendos i , con la propria inerz ia , a qualsiasi va r i a z ione da tale f requenza 

da parte de l l 'osc i l latore stesso. C o m p l e t a in tal modo l 'az ione de l C A F , 
G l i impulsi a dente di sega vengono trasferiti al transistor che segue , quel lo 

pilota, tramite un terzo avvo lg imento de l trasformatore. 
Un altro esemp io di osci l latore b loccato è quel lo di f ig , 14.7. È uti l izzato un 

autotrasformafore, con un solo avvo lg imento di 1 000 spire (f i lo 0,18) su nucleo 
di f e r roxcube ; l 'avvo lg imento è provvisto di una presa al la 750° sp i ra . L ' a c c o p p i a 
mento con la base de l transistor osci l latore è ottenuto con due condensator i , di 23 
e di 3 7 nanofarad, 

RETE DI SFASAMENTO 

Il ~AA/V 1 
220 pF 100 I<TL 

BC108 
TRANSISTOR 

A REATTANZA 

390pF 

BC108 
OSCILLATORE 

BLOCCATO 

/\rlOD TRA SFORMA T. 
A l C / Z O PILOTAGGIO 

PILOTA 

AUTO TRA SFORM. 

AU103 
FINALE RIGA 

i-TRTW-o-
Fig. 14.7. - Osci l latore bloccato con transistor a reattanza. 

Al posto del c i rcui to vo lano d e l l ' e s e m p i o p recedente v i è un transistor a reattan
za, La rete di sfasamento formata da una resistenza di 100 ch i loohm in ser ie con un 
condensatore di 220 p F consente di ev i ta re che il transistor a reattanza abbia a smor 
zare i segnal i di s incronismo. La rete è detta di sfasamento p o i c h é porta esattamente 
a 90° lo s fasamento tra la corrente e la tensione del col lettore . 

La tensione a denti di sega fornita dal l 'osci l latore b loccato g iunge al transistor 
pi lota, e da questo al lo stadio f inale di r iga . I due fransistor, il pi lota e il f ina le , sono 
accoppiat i med iante un trasformatore. Esso consiste di due avvo lg iment i : 

a) pr imario di 110 sp i re , f i lo 0,3, 

b) secondar io di 27 sp i re , f i lo 0 ,3 . 

I due avvo lg iment i sono fatti su nucleo ad ol la P 1 8 / 1 1 . La resistenza di 15 ohm 
che co l lega il pr imar io a massa ha lo scopo di p roteggere il transistor pi lota por tan 
dolo a l l ' interd iz ione nell'eventualità di un cortocircuito, ev i tando così la sua distruzione. 
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Gli oscillatori a multivibratore. 

Sono osci l lator i senza trasformatore. Il trasformatore è sostituito da una va lvo la 
o da un transistor. Per conseguenza gli osci l latori a mult iv ibratore sono a due v a l v o l e 
o a due transistor. 

Possono ven i r real izzat i secondo due schemi . V i sono perciò: 

a) mult ivibratori a condensatore , detti anche a circuito anodico, 

b) mult iv ibrator i a res istenza , detti anche a circuito catod ico . 

Sono di s e m p l i c e e sicuro funz ionamento. Le due v a l v o l e funzionano da ampl i f i -
catr ic i . Formano un osci l latore p o i c h é sono accopp ia te in modo da inf luenzarsi a 
v icenda , med iante la ret rocess ione de l la tensione ampl i f icata . 

Sono impiegat i amp iamente nei te levisor i nonché negl i osc i l loscop i . Sono 
multivibratori anche gli osci l lator i ad aud io f requenza di numerosi generator i di 
segnal i per il serv iz io rad iotecnico o v ideotecn ico . 

La f ig . 14.8 indica due v a l v o l e ampl i f icatr ic i A e B, co l legate a r e s i s t e n z a - c a p a 
cità. Le due v a l v o l e sono in circuito mult iv ibratore solo perchè la p lacca de l la s e 
conda è co l legata al la gr ig l ia de l l a pr ima tramite il condensatore C 1 . Quanto a m -

1 1 ! 

Fig. 14.8. - Principio del multivibratore. 

pl i f ica la v a l v o l a A, g iunge al l 'entrata de l la va l vo la B ; la v a l v o l a ampl i f ica s u c c e s s i v a 
mente e r imanda al l 'entrata de l la A, Ne risulta un ampl i f icatore a due v a l v o l e , con 
l'uscita co l legata a l l 'entrata. 

La v a l v o l a A sub isce una spinta al massimo. La sua cor rente elettr ica g iunge in 
un istante al va lo re mass imo, ossia a l la saturazione. Più di tanto non può aumentare . 
La va l vo la risulta « b loccata ». Si suol d i re che è in ferdef /a . 
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Ment re la corrente e lettronica aumentava rap idamente in A, la corrente nel la 
sua res istenza di car ico R2 aumentava altrettanto rap idamente . Questo determina una 
corr ispondente var iaz ione di tens ione ai capi d i R2, negat iva dal lato de l la p lacca 
di A. T a l e va r iaz ione di tensione negat iva v e n n e trasfer ita, t ramite C 2 al la gr ig l ia de l la 
va lvo la 8. Poiché la tensione negat iva giunse a va lo re molto alto, essa determinò 
l 'annul lamento de l la corrente e lett ronica nel la 8, 

In tal modo mentre la v a l v o l a A è b loccata , interdetta, per essere la sua cor 
rente al va lo re di saturazione, e la sua gr ig l ia ad alta tens ione posit iva, la v a l v o l a 8 
è inatt iva esendo a zero la sua corente e d essendo molto negat iva la sua gr ig l ia . 

Le d u e v a l v o l e sono in questa cond iz ione c o m e i due piatti di una b i lanc ia , 
uno a l l ' es t remo alto e l'altro a l l ' es t remo basso. 

Questa s ituazione non può r imanere invariata per molto tempo. Il condensatore 
C 1 è car ico , ma tende a scar icarsi t ramite la res istenza R 1 , a massa. La cor rente di 
scar ica che percor re R1 determina ai suoi capi una tensione, la qua le fa d iminui re 
que l la posit iva di gr ig l ia de l la va l vo la A. 

A v v i e n e l ' inverso di quanto si è ver i f icato . La cor rente de l la va lvo la A i ncominc ia 
a d iminui re . Ta le corrente in d iminuz ione determina una ana loga var iaz ione d i t e n 
s ione ai cap i di R2, questa vo l ta con polarità posit iva dal lato p lacca . La va r iaz ione 
di tensione posit iva v i e n e trasfer ita, t ramite C 2 , al la gr ig l ia de l la va lvo la 8. 

Ment re la tensione posit iva di gr ig l ia de l l a va l vo la A diminuisce, d iminu isce 
anche que l la negat iva di 8. A d un certo punto, la tensione di gr ig l ia di 8 è tanto 
ridotta, da consent i re il passaggio de l l a corrente e lett ronica. La va lvo la 8 r id iventa 
att iva. Una corrente percorre R4, con var iaz ione di tensione negat iva dal lato p lacca , 
Ta le va r iaz ione negat iva v i e n e t rasmessa al la gr ig l ia de l la A. Ne risulta uno scatto 
in senso opposto al pr imo. La va l vo la 8 v a in saturaz ione, con corrente m a s s i m a ; la 
6 d iventa « inatt iva » con corrente zero . 

In questo caso è C 2 che si scar ica attraverso R3 sino a far scattare un'altra volta 
le due v a l v o l e . 

La f requenza deg l i scatti d i p e n d e pr inc ipa lmente da l la capacità de i c o n d e n s a -
fori C 1 e C 2 , de l lo sfesso va lo re , e da l le res istenze R1 e d R3, anch 'esse de l lo 
stesso va lo re . 

I C O N T R O L L I DI A L T E Z Z A E DI LINEARITÀ'. 

Il mult iv ibratore è molto usato per la def less ione ver t ica le , po iché consente 
di adope ra re la va lvo la f inale ve r t ica le , c o m e seconda . Si tratta di un pentodo di 
potenza. La f ig . 14.9 indica un mult iv ibratore di questo tipo. 

I s incronismi sono appl icat i a l la gr ig l ia de l tr iodo. 
II confrol lo di a l tezza de l quadro , e quindi de l segna le a denti di s e g a , d i 

pende dal la tensione anod ica de l tr iodo. È perciò uti l izzata una tensione anod ica 
magg iore , que l la « r ialzata » p roven iente dal generatore ad extra alta tens ione del 
c inescop io ( E A T ) . Var iando la corrente di p l a c c a de l tr iodo, e quindi di ca r ica di C 2 , 
mediante una resistenza var iab i le R V 1 , si ott iene il control /o di altezza, detto anche di 
ampiezza verticale. 
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Il confrollo di linearità verticale è ottenuto con una seconda res istenza v a r i a 
b i le , R V 2 , inserita nel circuito di gr ig l ia seconda v a l v o l a . Esso var ia il tempo di 
sca r ica , e quindi ha effetto sul la linearità de i denti di sega prodotti. 

La va r i a z ione di tensione ai cap i di C 2 cor r isponde con que l la d'intensità di 
corrente d e l pentodo, per cui gli impulsi a denti di sega vengono pre levat i dal mul t i -
v ibratore con un trasformatore, que l lo d 'uscita de l la sez ione ver t ica le . 

I I l vA /W 1 
CI Ri 

I ? Il 1 \ 1 
C2 

RIALZATA 

Fig. 14.9. - Controll i del multivibratore. 

Il multivibratore ad accoppiamento catodico. 

In f ig . 14.10 è indicato il pr incip io de l mult iv ibratore ad accopp iamento c a t o 
d ico . Lo s c h e m a è s imi le a quel lo di f ig . 14.8. A l posto de l condensatore di re t roces 
s ione, C 1 , co l legante la p l a c c a de l secondo tr iodo con la grigl ia de l pr imo, v i è 
una res istenza R4 inserita ne l circuito di catodo d e l l e due va lvo le , 

Non è necessar io il condensatore tra l 'uscita e l 'entrata de l mult iv ibratore, p o i 
ché ciò c h e ampl i f ica l'uno d e v e amp l i f i ca re anche l 'altro. S e la corrente anod ica 
de l tr iodo B è in aumento, aumenta la corrente che percor re la resistenza di catodo 
R4. T a l e aumento di corrente in R4, determina una d iminuz ione di tensione ai cap i 
de l la res istenza stessa. Ciò e q u i v a l e ad un aumento de l i a tensione negat i va di gr ig l ia 
del tr iodo A, e una d iminuz ione de l la corrente di p lacca in R2. Ne risulta una v a r i a 
z ione di tens ione di polarità posit iva rispetto a l la p lacca . Essa v i e n e trasfer ita, t r a m i 
te C 1 , a l la gr ig l ia de l tr iodo B. La cor rente di p lacca di B v a al massimo, a l la sa tu ra 
z ione , in un istante, mentre que l la di A si annul la . La tensione negat iva di gr ig l ia di 
B risulta molto e levata , oltre quanto necessar io per interdire la v a l v o l a . 

Le due v a l v o l e risultano b l o c c a t e . La A con corrente zero , la B con cor rente 
mass ima, 

La s i tuaz ione non può perdurare . Il « r i lassamento » avv iene , c o m e al solito, 
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per la « l e n t a » scar ica de l condensatore C 1 , a massa . La corrente di scar ica percorre 
la res istenza di gr ig l ia R5 de l l a va l vo la B, r iducendone la tensione posi t iva . A d un 
certo punto, d iminu isce anche la corrente di p l a c c a de l la v a l v o l a B, si determina 
al lora una d iminuz ione di corrente anche nel la res istenza comune di catodo, per cui 
d iminu isce la tensione negat iva di gr ig l ia . Si inizia la corrente di p l a c c a in B, ma ciò 
fa scattare il mult iv ibratore in senso opposto al pr imo. La cor rente in B s c e n d e in un 
istante, mentre sa le al massimo in A. È al lora la v a l v o l a A ad esse re in cond iz ione di 
conduz ione, mentre la B è interdetta, 

II c ic lo si r ipete cont inuamente al la f requenza determinata da l la capacità del 
condensatore C 1 e dal va lo re de l la resistenza R5. 

La tensione a denti di sega si forma anche ai cap i de l condensatore C 2 , in ser ie 
con la resistenza l imitafr ice R6. II va lo re di C 2 è c i rca 10 vo l te magg iore di quel lo 
di C 1 . La tensione a denti di sega è trasferita da C 6 . 

I C O N T R O L L I D E L M U L T I V I B R A T O R E . 

La f ig . 14.11 ind ica c o m e sono inseriti i quattro control l i de l mult iv ibratore: 

a) confrol lo di s incron ismo ( R V 1 ) , 

b) control lo di f requenza ( R V 2 ) , 

c) control lo di a m p i e z z a (RV3) , 

d) confrol lo di linearità ( R V 4 ) . 
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Il control lo di s incronismo regola l ' ampiezza degl i impulsi di s incronismo in 
arrivo al l 'entrata de l mult iv ibratore, in modo che essi ag iscano e f f icacemente sulla 
stabilità di f requenza . 

Il control lo di f requenza determina il tempo dì scar ica de l condensatore C 1 e 
quindi la f requenza di v ib raz ione del ci rcuito. Consente di rego lare la f requenza a 
15 625 cicl i o a 50 cicl i al secondo . 

Fig. 14 .11 . - Controll i del multivibratore. 

Il control lo di a m p i e z z a consente di var ia re la tensione di p lacca de l la seconda 
va l vo la e quindi l'intensità mass ima di corrente anod ica . Ha l'effetto di regolare l ' a m 
p i e z z a de l l a tensione a denti di s e g a , di r iga o di quadro. 

Il control lo di linearità consente di dete rminare il tratto utile de l la tensione di 
scar ica de l condensatore C 2 , e quindi la rettilineità di ta le tratto. È quel lo ascendente 
dei denti di s e g a di r iga o di quadro. 

I l controllo automatico di frequenza dell'oscillatore orizzontale. 

L'osci l latore or i zzonta le risulta più comp lesso di que l lo ve r t ica le , anche osser 
vando sommar iamente uno schema di te lev isore , per la p resenza al la sua entrata 
del control lo automat ico di f requenza . T a l e control lo ( C A F ) è ind ispensabi le , po iché 
d iversamente i disturbi provenient i da l l 'esterno possono sostituirsi agl i impulsi di 
s incronismo or i zzonta le , e far scattare l 'osci l latore fuori tempo , sganc iando lo dagl i 
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impulsi di s incronismo, e lasciandolo l ibero di osc i l la re al la propr ia f requenza . 
Il r isultato è la scomparsa de l l ' immag ine te lev i s i va , e la fo rmaz ione d e l l e ben note 
barre nere or izzontal i in corsa sullo schermo. 

Per e l iminare l'effetto dannoso de i « f a l s i impulsi di s i n c r o n i s m o » , l 'osci l latore 
or izzonta le v i e n e cont inuamente control lato da un disposit ivo automatico, il quale 
tende ad agganciar lo ai soli impulsi di s incronismo. È questo il control lo automa
tico di f requenza or izzontale ( C A F ) , 

AL CINESCOPIO 

"~1 

V2 
SEPARATRICE 

SEGNALI 
SINCRONISMO 

V3 
INVERTITRICE 

SEGNALI 
SINCRONISMO 
ORIZZONTALE 

CONTROLLO 
FREQ 

D1 

- w -

- w -

Vi 
MULTI VIBRAT 
ORIZZONTALE 

PARTITORE 

I 

02 FILTRO 
DIFFERENZIA TORE 

TRASFORMAI 
DI RIGA 

F i g . 14.12. - S c h e m a semplif icato del circuiti di def lessione orizzontale, con C A F a discr iminatore. 

È suff ic iente va r ia re l eggermente la tensione di gr ig l ia del pr imo tr iodo d e l 
l 'osci l latore a mult iv ibratore , per var ia rne la f requenza . È su questo s e m p l i c e fatto 
che si basa il C A F a d iscr iminatore . 

332 



LE D U E S E Z I O N I DI D E F L E S S I O N E 

S e si fa perven i re a l l 'enfrafa de l l 'osc i l la tore or izzontale una leggera fensione 
negat iva , la sua f requenza A U M E N T A ; s e i n v e c e le si fa pe rven i re una leggera 
tensione pos i t iva , la sua f requenza D I M I N U I S C E . 

Per confro l lare la sua f requenza , basta fare in modo che se fende ad aumentare 
di f requenza , gl i v e n g a app l icata una tensione pos i t iva ; menf re se tende a d i m i 
nuire di f requenza , gli v e n g a a p p l i c a t a una tensione negat iva , 

Ciò si ott iene fac i lmente con due d iod i , a va l vo la o a cr is ta l lo ; è però n e c e s 
sario che ai d u e diodi g iungano impulsi di s incronismi oppost i di fase , ossia uno 
negat ivo e l'altro posit ivo. 

La f ig . 14.12 il lustra, schemat icamente , i circuiti di def less ione or izzonta le . Il 
control lo di f requenza è ottenuto con i due diodi a cr istal lo D1 e D2. A d essi g iun 
gono g l i impulsi di s incronismo, provenient i da un triodo (V3 ) , a l qua le g iungono 
dal la v a l v o l a separat r ice dei segnal i di s incronismo. T a l e tr iodo V 3 è que l lo che 
p r o v v e d e a l l ' ampl i f icaz ione de i s incronismi . Per l 'occasione v ien detto invert i tore 
di fase. 

A ta le scopo uno degl i impulsi v i e n e pre levato dal catodo, l 'altro da l la p lacca 
de l la v a l v o l a . In tal modo sono in oppos i z ione d i fase , uno negat ivo e l'altro posit ivo. 

Poiché i d u e impulsi sono egua l i e contrar i , essi si annul lano; ai cap i de l par 
titore di tens ione , la tensione è z e r o , essendo le due correnti che lo percorrono 
egual i e contrar ie . 

Se da l l 'usc i ta de l la sez ione di def less ione , ossia dal trasformatore d'uscita di 
riga, si fanno re t rocedere degl i impulsi di s incronismo di r iga, affinchè pervengano ai 
due d iod i , c o m e indicato in f igura, la tensione continua a d essere ze ro , se gli 
impulsi p rovenient i dal segna le v i d e o sono esattamente in fase con quel l i ret rocess i 
dal t rasformatore di r iga . S e v i è una leggera d i f ferenza di fase , uno de i due 
impulsi aumenta e l'altro d iminu isce , e si forma subito una tens ione, nega f i va o 
posit iva. 

Ta le tens ione continua v i e n e p re leva ta dal cenfro de l partitore e app l ica ta al la 
gr ig l ia d e l pr imo tr iodo de l l ' osc i l l a to re , con l'effetto d i aumentarne o d iminu i rne 
la f requenza , a seconda de l l a sua polarità. In tal modo, se l 'osci l latore tende a 
spostarsi da l la f requenza esafta di 15 625 c ic l i al secondo , esso v i e n e costretto a 
conservare ta le f requenza . 

E S E M P I O P R A T I C O DI C A F A D I S C R I M I N A T O R E . 

La f ig . 14.13 illustra il control lo automat ico di f requenza a d iscr iminatore g e n e -

ra lmente usato nei te lev isor i . Dal la v a / v o l a inverf / f r fce deg l i impulsi di sincronismo, 

i due impulsi in oppos iz ione di fase v e n g o n o frasferit i , t ramite i condensator i C 1 e 

C 2 , a l circuito discriminatore, formato da i due d iod i a cristal lo D I e D2, 

La tensione continua dì contro / lo v i e n e p re levata da l partitore formato con le 

due res istenze R1 e R2, e app l ica ta a l la gr ig l ia de l pr imo tr iodo de l mult iv ibratore , 

t ramite il filtro d i f ferenz iatore , fo rmafo da l l e due resistenze R3 e R4, e dai due 

condensator i C 3 e C 4 ; di ta le fi ltro d i f fe renz ia le è sfafo detto nel capi to lo 13°. 
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Al centro tra i due d iodi g iunge la tensione a denti di s e g a , p re levata da 
un avvo lg imento apposito de l trasformatore di r iga. 

Il va lo re de i component i indicati è il seguente : 

C 1 = 10 000 p F 
C 2 = 10 000 pF 
C 3 = 47 000 p F 
C 4 = 1 500 p F 

R I = 0,1 megaohm 
R2 = 0,1 megaohm 
R3 = 2 ,2 megaohm 
R4 = 4,7 megaohm 

C1 

INVERTITRICE 
IMPULSI DI 
SINCRONISMO 

C2 

AL TRASFORM. 
DI RIGA 

L - v \ A A A - 0 - V W V — 1 

R1 

CONTRAI/ TOMA T. 
DI FREQ ORIZZ. 

OSCILL 
ORIZZ. 

F ig . 14.13. - Circuit i del discriminatore e del differenziatore. 
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E S E M P I O DI C A F C O N V A L V O L A A D O P P I O D I O D O . 

La f ig . 14 .14 r iporta uno schema sempl i f ica lo . Uno de i fr iodi p r o v v e d e , c o m e 

al sol i fo, a separa re i s incronismi . 

AMPLIF FINALE 
VIDEO 

OSCILLATORE 

VERTICALE 

OSCILLATORE 

ORIZZONTALE 

AL TRASF. D'USCIT^ ORIZZ 

14.14. - S c h e m a di principio dei circuiti di s inc ron ismi e dei circuiti di controllo automatico 
di f requenza, del tipo a d iscr iminatore , con un doppio diodo e un doppio triodo. 
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L'altro triodo p r o v v e d e ad ampl i f icare i segna l i d i s incronismo. È provv isto di 
tre uscite, una di esse è co l legata a l l 'osc i l latore ve r t ica le , tramife il filtro integratore; 
le a l f re due uscite sono co l legate al dopp io d iodo C A F , d isegnato in basso, a sinistra. 

Una d e l l e due uscite è al catodo, l 'altra uscita è a l la p l a c c a de l t r iodo; i segnal i 
di s incronismo sono perciò invertiti di fase , sono in oppos iz ione d i fase. 

A l dopp io d iodo g iunge anche la d e b o l e fens ione di def less ione, re f rocessa dal 
trasformatore d'uscita or izzonta le . Da l l ' ins ieme de i segnal i e de l l a tensione ret ro 
cessa r isulta una tensione continua di control lo , la qua le v a a c o m a n d a r e l ' osc i l 
latore or izzonta le , de l tipo a mult iv ibrafore, a dopp io triodo, 

FINALE VIDEO 

AMPLIF VIDEO 

OSCILLATORE 
ORIZZONTALE 

IMPULSI FINE RIGA 

TRASFORM. 
DI RIGA 

F ig . 14.15. - Il controllo automatico di frequenza nel televisori a t ransistor . 
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Il t rasformatore d 'uscita or izzonta le è provvisto di un apposito avvo lg imento , 
dal qua le v i e n e retrocessa la tensione a dent i di s e g a , da a p p l i c a r e ai due diodi . 

La sovrappos iz ione de l l a tens ione a denti di s e g a , con gli impulsi di s inc ro 
nismo in oppos iz ione di fase , consente il control lo de l la f requenza de l l 'osc i l la tore 
loca le , nel modo anzidetto. 

I l C A F per televisori a transistor. 

La f ig . 14.15 riporta lo schema di un control lo automatico di f requenza or i z 
zonta le del t ipo a comparatore di fase , per te lev isor i a transistor. 

Uno de i due segnal i è retti f icato dal d iodo D 1 , l'altro dal d iodo D2. Essi 
forniscono due tensioni egual i e d opposte , per cui si annul lano. A l centro del par 
t itore, la tensione è zero . 

La f requenza de l l 'osc i l la tore v i e n e regolata esattamente med iante una seconda 
tensione, ottenuta da due res is tenze var iab i l i in ser ie con una f issa, in modo da for 
mare un secondo part ico lare di tensione, co l legato ai capi de l l 'a l imentatore . N e l l ' e s e m 
pio, le due res istenze var iab i l i sono una di 3 3 0 ohm, l'altra di 5 0 0 ohm; la pr ima 
consente la rego laz ione manua le a m p i a de l l a f requenza de l l 'osc i l la tore , in quanto 
p r o v v e d e ad a m p i e var iaz ion i di tens ione ; la seconda rende poss ib i le la rego laz ione 
f ine, accurata , di tale tensione, e quindi de l la f requenza de l l 'osc i l la tore . Cost i tu isco 
no i due C O N T R O L L I M A N U A L I DI F R E Q U E N Z A DI R I G A . 

O l t re ai due segnal i di s incronismo provenient i dal transistor invert i tore di fase , 
g iungono a l C A F anche gli impulsi di f ine r iga, provenient i da un apposito a v v o l g i 
mento del trasformatore d 'uscita di r iga . In p resenza di segnal i di s incronismo « a u 
tentici » la tensione di control lo r imane immutata. Non appena sono presentì segnal i 
di s incronismo « falsi », causati da disturbi esterni , la loro tensione si somma con 
quel la deg l i impulsi ret rocessi , in quanto non co inc idono con ess i . 

In p resenza di disturbi , e quindi di var iaz ion i di f requenza de l l 'osc i l la tore , la 
tensione d i control lo aumenta o d im inu isce in modo d a r iportare l 'osci l latore al la 
f requenza di r iga , mantenendo lo agganc ia to ai soli segnal i di s incronismo, 

Esempio pratico di oscillatore bloccato di riga e CAF. 

Nei te lev isor i con numero l imitato di va l vo le , a 10 p iedin i de l la se r i e d e c a ! , è 
uti l izzato l 'osci l latore b loccato in quanto r isulta più semp l ice . È ottenuto con un 
tr iodo, quel lo di una v a l v o l a deca l P C F 2 1 . A n c h e il c ircuito de i s incronismi è s e m 
pl i f icato. È usato un solo tr iodo separatore di s incronismi da l la modu laz ione v ideo , 
quel lo di una deca l P C F 2 0 0 , 

L ' ins ieme de i circuit i è indicato da l l a f ig . 14.16. Il segna le v i d e o con i s inc ro 
nismi è p re levato da l la p l a c c a de l l ' un ica v a l v o l a che segue il r i ve la tore v i deo , ossia 
da l la p lacca de l l a f ina le v i deo , costituita dal pentodo di potenza di una deca l 
P F L 2 0 0 . La separaz ione de i s incronismi è effettuata, c o m e detto, da l t r iodo di una 
P C F 2 0 0 . I s incronismi pe rvengono nel punto di g iunz ione de i due d iod i O A 8 5 del 

337 



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

control lo automat ico di f requenza , da l la p lacca de l tr iodo, tramite un condensatore 
di 22 nF. A i due d iodi de l C A F giungono anche due impulsi di f ine r iga pre levat i 
da un apposito avvo lg imento de l trasformatore d'uscita di r iga. 

Il c i rcuito di p l a c c a e que l lo di gr ig l ia de l tr iodo osci l latore sono strettamente 
accopp iat i , per cui dopo una istantanea osc i l laz ione esso risulta « b loccato », ossia 
interdetto. A v v i e n e al lora la scar ica de l condensatore inserito nel circuito di gr igl ia 
(di 680 pF ) , e la fo rmaz ione de l tratto ascendente de l dente di s e g a , dopo di che 
il tr iodo osci l la per un altro b reve istante, b loccandos i di nuovo. In ser ie al c o n d e n -

PFL200 
FINALE VIDEO] 

CAF 

820pF 5,6k^ I M P U L S I D Ì F T N E R , G A 
1 - W W *-

820pF 10k.. 

Fig. 14.16. - Circuit i del C A F . 
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satore di sca r ica v i è il circuito volano, accordato al ia f requenza di r iga. Esso s tab i 
l izza notevo lmente l 'osci l laz ione de l tr iodo. Il condensatore di 3,9 nF è a mica , per 
ev i tare var iaz ion i di capacità per effetto de l la temperatura . Il circuito vo lano è a c 
cordato una v o l t a tanto. Il var istore V D R s e r v e part ico larmente per ev i ta re che v a 
riazioni de l la tens ione anod ica possano a l terare la f requenza del l 'osc i l latore . A d una 
var iaz ione de l 10 per cento de l l a tensione anod ica , cor r isponde una dev iaz ione di 
f requenza di 40 c ic l i . 

Due control l i consentono la rego laz ione de l la f requenza de l l 'osc i l latore b loccato , 

C A F C O N T R A N S I S T O R A R E A T T A N Z A . 

In f ig . 14.17 è riportato lo s c h e m a di un C A F più ef f ic iente di quel lo p r e c e 
dentemente descr i t to , con il qua le l 'osci l latore or izzonta le è controllato con una 

AMPL. VIDEO 

BF177 
FINALE VIDEO 

+ 12V 

Fig . 14.17. - C A F e t ransistor a reattanza. 

339 



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

capacità variabile, o l i re che con una tensione va r iab i le . La capacità var iab i le è o t te 
nuta con un transistor a reattanza, comandato da l la tensione di control lo proveniente 
dal comparatore di fase, 

AF11S 
AMPL. VIDEO 

1 

AF118 
FINALE VIDEO 

>]:::! 
J i i i i 

S C 776 0C45 
LIMIT.SINCR. 

OSCILLATORE 
VERTICALE 

OSCILLATORE 
ORIZZONTALE 

^tV 

0,1 V F IMPULSI FINE RIGA 

Fig. 14.18. - C A F e transistor a reattanza. 
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Il transistor a reattanza si comporta c o m e un condensatore , la capacità del quale 
d ipende da l la tensione continua a cui si trova la sua base . S e ta le tensione var ia , 
var ia anche la corrente nel transistor e quindi la sua capacità. Le var iaz ion i di capacità 
sono p icco le , ma sufficienti per modi f icare quel la de l l 'osc i l latore e dete rminare in tal 
modo la stabilità de l la sua f requenza di lavoro. Non è necessar io un apposito t rans i 
stor a reattanza ; è necessar io che il circuito de l transistor sia tale da determinare il 
passaggio de l la corrente in ant ic ipo rispetto al la tensione, c o m e a v v i e n e nei c o n 
densator i . Ne l l ' esemp io fatto, il transistor è un B C 1 0 8 , adatto per stadi p reampl i f i 
catori audio. 

A i due d iodi O A 8 1 de l comparatore di fase g iunge un solo segna le di s incron i 
smo. V i e n e confrontato con l ' impulso di f ine r iga proveniente dal trasformatore di 
uscita. La tensione di control lo non è cont inua, per cui d e v e ven i r l ive l lata con due 
condensator i (di 10 microfarad e di 330 nF ) e con due resistenze (di 1 000 ohm e 
di 180 ohm) pr ima di veni r app l icata tra la base e l 'emittore de l transistor a reattanza. 

C A F C O N C O M P A R A T O R E A T R A N S I S T O R . 

Un altro esemp io di C A F con transistor a reattanza è quel lo di f ig . 14.18. D i f fe 
r isce dal p r e c e d e n t e per a v e r e un transistor s immetr ico al posto de i due diodi . Si 
comporta c o m e i due d iod i . È stato rea l izzato appos i tamente per imp iego in circuit i 
di s incron izzaz ione or izzonta le . È un A C 1 3 0 , al germanio NPN. 

Il s e g n a l e di s incronismo di r iga g iunge ad uno de i due emittori d e l l ' A C 1 3 0 . G l i 
impulsi di f ine r iga g iungono a l la sua base . La tensione risultante è p re levata d a l 
l'altro emittore , l ive l lata e app l icata a l l 'entrata de l transistor a reattanza, un O C 4 4 . 

Il control lo di s incronismo è ottenuto con una resistenza var iab i le di 5 chi loohm, 
in se r ie con un fi ltro. Quest 'u l t imo ha lo scopo di imped i re che impulsi estranei , 
provenient i da altri c i rcuit i , possano sovrappors i a l la tens ione di s incronismo, p redeter 
minata con la rego laz ione de l control lo . 

L ' amp iezza de l la escurs ione capac i ta t i va da parte de l transistor a reattanza è 
regolata, una vol ta tanto, mediante una resistenza semif issa nel circuito di l i ve l lamento . 

La sezione di deflessione verticale. 

Il compi to de l la sez ione di de f less ione ver t ica le è di mettere in corsa il raggio 
elettronico de l c inescop io nel senso de l l ' a l tezza , affinchè si formi il quadro lumi 
noso. È anche detta sezione di quadro. A l l a sua entrata giungono gli impulsi di s inc ro 
nismo di quadro. A l l a sua uscita v i sono le bob ine di def less ione ve r t i ca le de l giogo, 

Cons iste di quattro parti essenz ia l i : 

a) la rete d ' integraz ione de i segnal i di s incronismo, 

b) l 'osci l latore a f requenza di 50 c ic l i , 

c) lo stadio d 'ampl i f icaz ione , 

d) le bob ine di de f less ione de l g iogo. 
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Non è provvisto di alcun control lo automatico per mantenere invariata la f re 
quenza d 'osc i l laz ione , po iché funziona a f requenza bassa (50 c ic l i ) fac i lmente 
stab i l i zzabi le , 

In alcuni te lev isor i , v i è un circuito anfidisturbo, per ovv ia re a l l ' inconveniente 
del le anomal ie che possono veni r causate da disturbi prolungal i . I disturbi rapidi 
hanno effetto sul l 'osci l latore di r iga ; quel l i prolungati su l l 'osci l latore di quadro. 

La sez ione di def less ione ve r t i ca le può funz ionare con v a l v o l e o con transistor. 
I circuit i sono s imi l i . 

A l l 'usc i ta v i è un trasformatore, data la p resenza d e l l e bob ine de l g iogo, le 
quali sono percorse da una intensa corrente. A n c h e in esso si producono osci l laz ioni 
di f ine quadro, ma esse sono poco intense e v e n g o n o fac i lmente e l iminate , al c o n 
trario di quanto a v v i e n e per il t rasformatore d 'uscita di r iga. 

Stadio di deflessione verticale. 

Un e s e m p i o t ip ico di stadio di def less ione ve r t i ca le è que l lo schemat icamente 
indicato da l la f ig . 14.19. Cons iste de l l 'osc i l la tore a mult iv ibratore a due v a l v o l e , la 
seconda d e l l e qual i è anche l 'ampl i f icatr ice f ina le verticale, nonché de l trasformatore 

d'uscita, d e l l e bob ine de l g iogo, e de i quattro control l i . 

IL M U L T I V I B R A T O R E V E R T I C A L E . 

A l posto di due v a l v o l e per l 'osci l latore v e r t i c a l e a mult iv ibratore è uti l izzata 
una sola (una m e z z a E C C 8 2 ) nonché la va l vo la f ina le . È in fai modo evitato l ' impiego 
di una terza v a l v o l a . 

Le osci l laz ioni a l la f requenza di 50 cicl i si p roducono po iché la va l vo la f inale 
ha la p l a c c a co l lega fa con la gr ig l ia de l la pr ima v a l v o l a tramite una refe a r e s i 
stenza-capacità comprendente i condensator i C 1 e C 1 6 , nonché le res istenze R4 
ed R 2 1 . La res istenza R 5 comp le ta il circuito. 

G l i impulsi di s incronismo sono appl icat i a l l 'entrata de l la pr ima v a l v o l a , tramite 
il condensatore C 1 5 . 

IL C O N T R O L L O DI S I N C R O N I S M O . 

Consiste in una res istenza var iab i le (R1) di 0 ,25 megaohm, ad andamento l ineare, 
inserita nel circuito di gr ig l ia de l tr iodo. Poiché la f requenza del mult iv ibratore d i 
pende, oltre che da l la capacità de i condensator i de l l a rete (C1 e C 1 6 ) anche da l le 
resistenze in ser ie , è suff iciente rendere var iab i le una di esse per ottenere un c o n 
trollo di f requenza de l mult iv ibrafore ossia , in altri termin i , un control lo di s incron i 
smo ve r t ica le . Una res istenza in ser ie al la va r iab i le (R18 d i 0,1 megaohm) imped isce 
che la gr ig l ia confrol lo de l triodo v e n g a co l legafa a massa. 

C O N T R O L L O DI A M P I E Z Z A V E R T I C A L E . 

È anche deffo controllo di a l tezza . Consente di va r ia re la tensione anod ica a p 
plicata al la p l a c c a de l tr iodo. A d essa è co l legata la res istenza di car ico R3 , nonché 
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quel la va r iab i l e de l l a res istenza rego lab i le R22 di 2 m e g a o h m . Ment re la va lvo la 
f inale funz iona con la tensione anod ica fornita da l l 'a l imentatore (280 volt ) , il fr iodo 
funz iona con la fensione rialzala p roveniente dal generatore EAT , compresa fra 750 
e 850 volf . 

R2I Ri CI 

Fig . 14.19. - Osci l latore a multivlbratore e stadio finale verticale. 

C O N T R O L L I DI LINEARITÀ'. 

C o m e nel la maggior parte de i te lev isor i , i control l i di linearità sono due, per 
meg l io interveni re sul la forma d 'onda de i dent i di sega . C o n un solo control lo non 
r iesce fac i l e a d e g u a r e la forma d 'onda a l le necessità de l la def less ione, 

Sono det t i : control lo di linearità super iore e control lo di linearità inferiore. 
II s e c o n d o ag i sce un po' c o m e il control lo di tono. Cons is te di una resistenza 

var iab i le R9, in ser ie con il condensatore C 5 co l legato al circuito de l mult iv ibratore. 
Esso ha az ione sul la zona infer iore de l quadro luminoso, in quanto a l tera il tratto 
più basso de l dente di s e g a , 
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L'altro controllo va r i a i n v e c e l'effetto controreatt ivo, ossia il segna le retrocesso 
dal la p l a c c a de l la f inale a l la gr ig l ia de l tr iodo. Il segna le è p re levato per ambedue 
i control l i tramite lo stesso condensatore C 5 di 33 nanofarad. Ha effetto sul la parte 
alta de l quadro. 

A L T E Z Z A A U T O M A T I C A . 

Qua lo ra la tens ione di def less ione superi il va lo re normale e tenda a d e t e r m i 
nare un aumento de l l ' a l tezza de l quadro, interv iene la resistetnza V D R inserita nel 
circuito di p lacca de l la f inale. Essa ha la particolarità di va r ia re il suo va lo re al v a 
riare de l la tensione. S e la tensione aumenta oltre il normale , la V D R d iminu isce di 
va lo re , consente il passagg io ad una maggior intensità di cor rente , con il risultato 
di mantenere stabi l i zzata la tens ione e quindi l 'a l tezza de l quadro. 

S T A B I L I T A ' D E L L A G E O M E T R I A . 

Le d imensioni e la forma de l quadro sul lo schermo possono va r i a re a causa 
de l l 'aumento di temperatura de l g iogo , dovuta al l ' intensa cor rente di def less ione, 
L ' inconveniente si mani festa di solito dopo 10 minuti da quando l ' apparecch io è 
stato acceso . P r o v v e d e ad o v v i a r e a questa anomal ia una res istenza N T C . Essa è 
posta in ser ie a l le bob ine de l g iogo . C o n l 'aumentare de l la temperatura si ha la 
c o m p e n s a z i o n e automat ica , in quanto la N T C diminu isce di va lo re tanto quanto le 
bob ine de l g iogo la aumentano , per cui la corrente r imane costante. 

V A L O R E DEI C O M P O N E N T I . 

R1 = 0,25 megaohm C1 = 22 nanofarad 

R2 = 8,2 megaohm C 2 = 0,25 microfarad 

R3 = 1 megaohm C3 = 0,1 microfarad 

R4 = 22 chi loohm C 4 = 22 nanofarad 

R5 = 82 chi loohm C 5 = 33 nanofarad 

R6 = 220 chi loohm C7 = 200 microfarad 

R7 = 220 chi loohm C8 = 16 microfarad 

R8 = 82 chi loohm C9 = 22 nanofarad 

R9 = 0,25 megaohm C 1 0 0,1 microfarad 

R11 = 8,2 chi loohm C 1 5 = 2,2 nanofarad 

R13 = 470 chi loohm C 1 6 = 22 nanofarad 

R15 = 22 chi loohm C 1 7 = 2,2 nanofarad 

R18 = 0,1 megaohm C 1 9 = 22 nanofarad 

R20 = 4700 ohm C 2 0 = 22 nanofarad 

R21 = 22 chi loohm 
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C I R C U I T O V E R T I C A L E C O N EL84, 

In alcuni te lev isor i funzionanti con v a l v o l e europee , o con v a l v o l e miste, la 
va lvo la f inale ve r t i ca le è una E L 8 4 , ben nota qua le f inale di potenza di apparecch i 
radio. Essa è genera lmente p receduta da una m e z z a va l vo la E C C 8 2 , l 'altra metà 
del la quale p r o v v e d e a l la separaz ione de i sincronismi da l la modu laz ione v ideo . 

La f ig , 14.20 indica un esemp io di osci l latore ve r t ica le con E L 8 4 f inale ve r t ica le . 
Si r i fer isce a te lev isor i V o x s o n . Mol to notevo le è la rete di condensator i e di r e s i 
s tenze p resente tra la p l a c c a de l la f ina le e la gr ig l ia de l tr iodo, ne l l ' accopp iamento 
a mult iv ibratore. 

I tre control l i sono inseriti nel modo usuale; quel lo di linearità è inserito nei 
circuit i di gr ig l ia di a m b e d u e le v a l v o l e . La tensione r ia lzata è molto a l ta , di 670 volt . 

Non è indicato in f igura il c i rcuito di spegnimento de l l a r i t racc ia , solo per 
semplicità. 

IMPULSI 

F ig . 14.20. - Osci l latore verticale con EL84 finale. 

Sezione di deflessione finale con oscillatore bloccato. 

La f ig . 14.21 a riporta lo s c h e m a compless ivo de l l 'osc i l la tore b loccato di q u a 
dro. A l circuito di co l let tore de l col lettore è stato aggiunto il f i l fro costituito d a l -
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Fig. 14.21 a ) . - Osci l latore bloccato verticale. 

F ig. 14.21 b ) . - Stadio finale verticale. 
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l 'e lettrol it ico da 100 microfarad e dal la res istenza da 1 0 0 0 ohm, per stab i l i zzare la 
f requenza , essendo essa alquanto sens ib i le a l le var iaz ion i di tensione (11 volt ) . 

Il t rasformatore di r iga ha un terzo avvo lg imento , que l lo per gli impulsi di s i n 
cronismo ve r t ica le . È indicato con L3 . Fa c a p o al filtro integratore. 

L 'osci l latore b loccato è co l legato al transistor che pi lota quel lo f ina le , non 
indicato in f igura, tramite il circuito formatore de l l 'appos i to dente di sega , costituito 
dai due condensator i elettrol it ici da 100 e da 10 microfarad nonché da l le due r e s i 
stenze var iab i l i in funzione r ispett ivamente di control l i di ampiezza verticale (a l tezza) 
e d i linearità verticale. Quest i due controlli determinano l 'esatta forma d 'onda del 
dente di s e g a di quadro. 

L O S T A D I O D ' U S C I T A V E R T I C A L E A T R A N S I S T O R . 

La f igura le riporta in seguito de l la p recedente , completata con i circuiti de l lo 
stadio f ina le ve r t ica le . Esso c o m p r e n d e un transistor di potenza A D I 4 9 . Il suo c o l 
lettore è co l legato a l le bob ine di def less ione ver t ica le de l g iogo posto sul co l lo del 
c inescop io . L 'avvo lg imento L1 cost i tu isce \'ìmpedenza di blocco de l transistor f ina le ; 
ha il compito di inser ire la componente a corrente cont inua nel la corrente a dente di 
sega che scorre ne l le bob ine di de f less ione . 

La res istenza V D R posta tra la base e il col lettore de l transistor f ina le ha il 
compito di imped i re che la tensione negat iva de l col lettore possa ragg iungere un 
va lore e c c e s s i v o (di 40 volt o più). 

La res istenza var iab i le di 5 0 0 0 ohm nel circuito di base , consente la r e g o l a 
z ione de l la cor rente che percor re il transistor f inale a 170 mi l l iampere . 

Un c i rcui to a controreaz ione è formato con l 'elettrol it ico da 1 500 microfarad 
che co l lega l 'uscita de l le bob ine d i de f less ione con l 'emittore d e l transistor pi lota, allo 
scopo di c o m p e n s a r e eventual i distorsioni de l dente di s e g a , e conseguentemente 
di ass icurare la buona linearità v e r l i c a l e . 

La valvola d'uscita verticale. 

La v a l v o l a d 'uscita ve r t ica le p r o v v e d e ad ampl i f icare gli impulsi a denti di sega , 
ed a fornire la corrente a denti di s e g a a l le bob ine di def less ione ver t ica le , present i 
nel g iogo di def less ione , infilato sul co l lo de l tubo catod ico . È una va l vo la di m e d i a 
potenza , con d iss ipaz ione anod ica di c i rca 5 ,5 watt . Funz iona con tensione anod ica 
piuttosto b a s s a , da 170 a 200 volt. La sua corrente anod ica è, in media , di 70 mA, 
mentre la sua corrente di schermo è di 22 mA. 

Nei te lev isor i con v a l v o l e di t ipo europeo , la va l vo la d 'uscita ve r t ica le è g e 
nera lmente un pentodo. A vo l te il pentodo si t rova unito al tr iodo de l l 'osc i l la tore 
ver t ica le . Nei te lev isor i con v a l v o l e di t ipo amer icano , è usato un pentodo singolo, 
oppure un tr iodo unito a que l lo de l l ' osc i l la tore ver t ica le , 

Le v a l v o l e d 'uscita ve r t ica le di t ipo europeo, più comunemente usate, sono: 

E ( C ] L 8 2 PL82 P L 8 4 P ( C ) L 8 2 P ( C ) L 8 5 
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Q u e l l e di tipo amer icano , più usate, sono: 

6 C M 7 6EM5 8CM7 I 0 D E 7 

La va l vo la d 'uscita ve r t i ca le v i e n e anche detta ampl i f icat r ice f inale di quadro o 
amplificatrice di scansione quadro o amplificatrice deflessione verticale, oppure , con 
termine ing lese , vertical output tube. 

Il trasformatore d'uscita quadro. 

Il compi to de l trasformatore d 'uscita ver t ica le , detto anche trasformatore d'u
scita quadro, ha il compito di adattare l ' impedenza de l la va l vo la ampl i f icat r ice f inale 
quadro con que l la d e l l e bob ine di def less ione. La sua az ione è s imi le a que l la dei 
trasformatori d 'uscita degl i a p p a r e c c h i radio. 

Esso consiste di un pr imar io con molte spire , e di un secondar io con poche 
spire , dato il rapporto d iscendente necessar io . L 'avvo lg imento secondar io è co l legato 
al le due bob ine di def less ione di quadro. L'intensità di corrente a denti di sega 
raggiunge, in genere , il m e z z o ampere , 

L 'avvolg imento pr imar io può essere costituito, ad esempio , da 2 720 spire , 

F ig . 14.22. - Trasformatore d 'usci ta vert icale; t rasfer isce là tensione a denti di sega dal l 'usci ta 
della valvola amplif icatrice finale verticale alle bobine di def lessione verticale ( G e l o s o ) . 
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mentre que l lo secondar io può essere formato di 117 spire . Il rapporto d ipende , 
tra l'altro, anche da l l 'angolo di de f less ione de l tubo catod ico . 

La f ig . 14.22 il lustra l 'aspetto esterno di un trasformatore d 'uscita dì quadro. 
La f ig . 14.23 illustra un t ip ico esempio di circuito di def less ione ver t ica le , ut i l iz 

zato in gran parte dai fe lev isor i . La va l vo la f inale ve r f i ca le è un pentodo di med ia 
po fenza , il cui circuito di p l a c c a c o m p r e n d e l 'avvolg imento pr imario d e l trasfor
matore d 'uscita di quadro. Ne l l ' esempio , l 'a l imentaz ione anod ica è di 220 volt, 
La gr ig l ia schermo de l la v a l v o l a è co l legata a l l ' a l imentaz ione anod ica tramite una 
resistenza di 5 000 ohm; un condensatore elettrol i t ico di 10 microfarad p r o v v e d e 
ad e l iminare le f racce d ' impuls i di sovratensione, 

Lo smorzamento d e l l e sovrafensioni di f ine c a m p o è ottenuto con un c o n d e n 
satore di 50 000 p icofarad posfo in para l le lo a l l ' avvo lg imento secondar io de l t r a 
sformatore. Ta le avvo lg imento secondar io è co l legato a l le due bob ine di def less ione 
ver t ica le , co l locate nel g iogo di def less ione , infilato sul col lo de l c inescop io . 

CIRCUITO SPEGNIMENTO 

F ig . 14.23. - Ci rcui to di def lessione vert icale. 

Essendo di 220 volt la tensione di a l imentaz ione , la tensione anod ica che 
risulfa app l icata a l la p l a c c a de l la va l vo la f inale è di 180 volt, data la caduta di 
tensione ai cap i de l pr imar io de l trasformatore. T a l e tensione non è però misurabi le , 
in quanto ins ieme ad essa sono present i anche gli impulsi di sovratens ione , d e l 
l 'ordine di 2 000 volt. Tal i impulsi sono deferminat i da l la brusca caduta di corrente 
al la f ine di c iascun tratfo ascendente de i denti di s e g a ; essi hanno perciò la f r e 
quenza di 50 c ic l i al secondo . 

La misura de l la tens ione di p l a c c a de l la f inale ve r t ica le può ven i r effettuata 
solo con adeguata apparecch ia tu ra e con part icolar i caute le . In gene re è suff iciente 
effettuare la misura de l la tens ione di gr ig l ia schermo de l l a f inale ve r t ica le . 

349 



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

Il circuito di spegnimento ritorno quadro. 

A l l a f ine di c iascuno de i 50 campi t racciat i sul lo schermo, durante c iascun s e 
condo, ii penne l lo e lettronico passa da l la f ine de l l 'u l t ima r iga, a l l ' in iz io de l l a pr ima, 
att raversando d iagona lmente lo schermo. S e non si p r o v v e d e a spegnere il p e n 
nel lo e lettronico durante tale interval lo di ritorno, una riga b ianca appare sullo 
schermo. 

Per ev i tare l ' inconveniente de l l a r iga ritorno quadro, si p r o v v e d e ad app l icare 
una e l e v a t a tensione negat iva a l la pr ima gr ig l ia de l tubo catodico, oppure una e l e 
vata tensione posit iva al catodo de l tubo stesso. A ciò p r o v v e d e il circuito di s p e 
gnimento di ritorno quadro, detto anche , circuito spegnimento ritraccia o con termine 
inglese, vertical re f race blanking. 

II c i rcuito consiste di uno o due condensator i , ed eventua lmente di una res istenza , 
co l legante la pr ima gr ig l ia , o il catodo de l tubo, con un lato de l secondar io de l t ra 
sformatore uscita quadro. A l l a f ine de l tratto a s c e n d e n t e di c iascun dente di s e g a ; 
la brusca caduta di corrente che si forma nei ci rcuit i di def less ione or igina una t e n 
sione di apertura , che in gene re è de l l ' o rd ine di 50 volt. II circuito p r o v v e d e a t r a 
sferire ta le tensione al tubo, con polarità negaf iva se app l icata al la pr ima gr ig l ia , 
o con polarità posit iva se app l icata al catodo. 

Poiché al la f ine di c iascun campo si fo rma una sovratensione, una parfe di 
essa è app l icata a l la pr ima gr ig l ia de l c inescop io . Si tratta di una tensione di c i rca 
50 o 60 volt . Essa interd ice il penne l lo e lettronico, e rende oscuro lo schermo per 
un min imo interval lo di tempo, e l iminando la p resenza de l gu izzo luminoso in senso 
d iagonale . 

SPEGNIM. RITRACCIA QUADRO 

Fig . 14.24. - Circuito di spegnimento rltraccla collegato alla briglia n. 1 . del c inescop io . 
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E S E M P I DI C I R C U I T I DI S P E G N I M E N T O R I T R A C C I A . 

Le f igg . 14.24 e 14.25 indicano il c i rcuito di spegnimento di r i t raccia , c o m e v i e n e 
usato in prat ica . Se , c o m e in f ig . 14 .24 l 'uscita de l la va l vo la ampl i f icat r ice f inale 
V I D E O è co l legata al catodo de l c inescop io , a l lora il circuito di r i t raccia fa capo 
al la gr ig l ia contro l lo . Se , i n v e c e , c o m e in f ig . 14 .25 , la f ina le V I D E O fa capo al la 
gr ig l ia control lo , il circuito di spegn imento r i t raccia è co l legato al catodo, 

La res istenza R ha lo scopo di l imitare la tensione app l icata al c inescop io , e 
di separa re il c i rcuito di quest 'ult imo d a que l lo de l le bob ine di def less ione ve r t ica le . 
Il suo va lo re è di 33 chi loohm. 

SPEGNIM RITRACCIA QUADRO 

+ ~* 4 1 

Fig, 14.25. - Circuito di spegnimento collegato al catodo del c inescopio . 

Il condensatore C 1 ha lo scopo di l i ve l la re gli impulsi a denti di sega ver t ica le , 
in modo da ottenere d a essi una tens ione cont inua, adatta per determinare lo 
spegn imento de l c inescop io . Il suo va lo re è di 1 microfarad, 

Il condensatore C 2 ha soltanto lo scopo di a c c o p p i a r e il circuito di d e f l e s 
s ione v e r t i c a l e con la gr ig l ia control lo oppure con il catodo de l c inescop io . Il suo 
va lo re è di 10 0 0 0 p icofarad . 

Sezione verticale per televisori a transistor. 

Lo schema elettr ico è que l lo di f ig . 14.26 mentre il pannel lo a circuiti stampati 

è que l lo di f i g . 14.27. La sez ione c o m p r e n d e quattro transistor: 

a) due transistor T r i e Tr2 per il mult iv ibratore , 
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Fig . 14.26. - Sezione di deflessione verticale di televisori a transistor. 
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b) un transistor Tr3 per il p i lotaggio, 

c) un transistor Tr4 per l 'ampl i f icaz ione f inale. 

I transistor de l mult iv ibratore sono di t ipo economico , data la funzione che 
devono comp ie re . Uno di ess i , il TY22 è un O C 4 4 , l 'altro, il TY23 è un O C 4 5 . Il t r a n 
sistor pi lota Tr24 è un NPN tipo BC125, mentre il f inale è un PNP tipo AD142 
o AD I 49. 

La s e z i o n e f ina le i l lustrata appar t iene ai te lev isor i Phonola portati l i se r ie M inor 2. 
I numeri entro quadratini de l lo schema elettr ico corr ispondono al le uscite de l 

pannel lo stampato. La cor r ispondenza è la seguente : 

(31) . . Entrata segnal i di s incronismo, 

(32) . . C o l l e g a m e n t o a massa ( rame) , 

(33) . . Contro l lo automat ico f requenza or izzonta le . 

(34) . . C o l l e g a m e n t o a l la l inea posit iva ad 11 volt. 

(35) . . C o l l e g a m e n t o a l le bob ine de l g iogo di def less ione. 

(36) . . C o l l e g a m e n t o a l g iogo di def less ione . 

(37) . . C i rcu i to spegn imento r i t raccia ver t ica le . 

La res istenza va r iab i l e R306 appar t iene al control lo di s incronismo or izzontale, 
Si t rova sul pannel lo de l l a sez ione ve r t i ca le soltanto per e s i g e n z e costruttive. 

I segnal i di s incronismo quadro, pervenut i da (31 ) vanno al la base de l t rans i 
stor Tr23 , t ramite il condensatore C 2 0 3 . Il mult iv ibratore funz iona c o m e tale in 
quanto il col let tore di Tr22 è co l legato al la base de l transistor TY23 tramite il c o n 
densatore C 2 0 4 di 1 micro farad e la resistenza R205 dì 4 700 ohm, mentre il c o l 
lettore di TY23 è co l legato a l la base de l Tr22 tramite il condensatore C 2 1 5 di 0,15 
microfarad . Esso si scar ica a massa tramite la res istenza R208 di 1 000 ohm. 

Due d iod i imped iscono che la tens ione si inverta, e d in tal modo proteggono 
i due transistor de l mult iv ibratore. Sono D6 e D7. 

II segna le a dente di sega passa attraverso il d iodo D7 e g iunge al l 'entrata del 
transistor pi lota TY24. Un circuito fi ltro comprendente la bob ina ad induttanza v a 
riabi le L202 imped isce che g iungano al transistor pi lota f r e q u e n z e armoniche s u p e 
riori a que l la di 50 c ic l i , generate da l mult iv ibratore, 

È uti l izzato un d iodo NPN per poter effettuare il co l l egamento diretto con il 
transistor f ina le . 

Un circuito di cont roreaz ione comprendente R216 e R219 consente di ottenere 
un control lo di linearità ver t ica le . L 'altro è ottenuto con un s e c o n d o circuito, c o l l e 
gato al co l let tore , e comprendente la res istenza R214. 

La corrente a denti di sega è inviata a l le bob ine de l g iogo tramite il c o n d e n 
satore elettrol i t ico C 2 0 8 di 150 micro farad . Il trasformatore d 'uscita se rve per fornire 
il ca r ico al transistor f ina le , con il pr imar io , e la tensione per la cance l laz ione de l la 
r i t raccia di f ine quadro, con il secondar io . 
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Rlfer. 
schema Tipo Rlf. 

schema Valore Rlf. 
schema Valore 

Tr 22 OC 44 R 205 4.700 D. C 203 1 nF 
Tr 23 OC 45 R 205 390 Q C 204 1 jiF 
Tr24 BC 125 R 207 8.200 a C 205 0,15 u F 
Tr 25 AD 142 R 208 1.000 Q C 206 10 jiF 

(AD 149) R 210 8,2 Kft C 207 10 U F 
D 6 OA 85 R212 470 n C 208 1.250 U F 
D 7 AAZ 15 R 214 3.900 a C 209 22 nF 

R216 150 a R 204 10 Kfì R216 150 a R 204 10 Kfì 
Valore R 217 130 Q. R 211 22 KJ2 

R 218 10 Q. R 213 22 Kft R 218 10 Q. R 213 22 Kft 
R 201 12 Kfl> R 219 680 Q R 215 330 a 
R 202 12 Kfl> C'201 3.300 pF R 306 5.000 Q. 
R203 27 KQ. C 202 3.300 pF L202 10 mH 

T 2 0 2 

2 1 

[ 3 7 ] 

F i g . 14.27. - C i r c u i t i s tampat i de l la f igura p recedente . 



C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

IL GENERATORE E A T E L 'AL IMENTATORE BT 
D E I T E L E V I S O R I I N B I A N C O E N E R O O A C O L O R I 

Principio di funzionamento. 

Il compi to de l generatore ad extra alta tensione ( E A T ) è di fornire la tensione 
posit iva per il secondo anodo de l c inescop io . Ta le tensione è di va lo re molto e ievato , 
da 10 000 volt a 30 000 volt , a seconda de l tipo di te lev isore . 

Nei pr imissimi te lev isor i , la tensione E A T si o t teneva e levando que l la alternata 
de l la r e t e - l u c e , e poi rett i f icandola. 

Nei r icev i tor i attuali il t rasformatore E A T non esiste più. L 'extra alta tensione è 
ottenuta con l 'aggiunta di un avvo lg imento a molte sp i re , al t rasformatore d'uscita 
or izzontale . 

IL T R A S F O R M A T O R E D ' U S C I T A O R I Z Z O N T A L E . 

È anche detto trasformatore di r iga , in quanto p r o v v e d e a co l legare la va lvo la 
f inale or i zzonta le a l le bobine di r iga de l g iogo di def less ione , per ottenere la corsa 
in senso or i zzonta le ( r iga) de l punto luminoso sullo schermo de l c inescop io . Il 
pr incip io è indicato da l la f ig . 1 5 . 1 . 

Il t rasformatore di r iga ha lo stesso scopo d i que l lo d 'uscita deg l i apparecch i 
radio ; anziché co l l ega re il c i rcuito di p l a c c a de l la va lvo la f inale audio con la bobina 
mobi le de l l 'a l topar lante , co l l ega il c i rcui to di p lacca de l la va l vo la ampl i f icat r ice o r i z 
zonta le con le due bob ine de l g iogo di de f less ione che provvedono al la cor rente a 
denti di s e g a di r iga, 

A n c h e in questo pr imo caso , il secondar io ha un numero di spire infer iore a 
que l lo de l pr imar io . Il rapporto è genera lmente da 4 a 1 . A i cap i de l secondar io 
la tens ione è quattro vo l te minore ; l ' avvo lg imento secondar io è percorso da una 
corrente la cui intensità è quattro vo l te super iore a quel la de l la va lvo la f inale, 

Senza part icolar i p rovved iment i , il te lev iso re non può funz ionare normalmente 
con il solo trasformatore d 'usci ta , c o m e indicato; l ' immagine sullo schermo si a v v o l 
to le rebbe , questo po iché al la f ine di c iascuna r iga si fo rmerebbero de l le fort issime 
osci l laz ioni e let t r iche, a causa de l l a repent ina caduta dell'intensità dì cor rente , r e l a 
t iva al tratto d iscendente de l la tens ione a dente di s e g a . In quals iasi c i rcuito e lettr ico 
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CINESCOPIO 
16.000 V • 

SECOND. 

- 5 L 
G/OGO 

CORRENTE 
A DENTI DI 

SEGA 

TRASFOR. DI 
RIGA 

Fig . 15 .1 . - Il trasformatore di riga collega la valvola finale orizzontale con le bobine di def lessione. 

Fig. 15.2. - Stadio d 'usci ta orizzontale e generatore E A T . ( V . anche la f ig. 15.7). 
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a v v i e n e la stessa cosa ; a l la brusca interruzione di corrente corr isponde una s o v r a 
tensione, detta di apertura, 

E ind ispensabi le e l iminare comple tamente le osci l laz ioni che si producono alla 
fine di c iascun denfe di s e g a , mediante un apposito circuito smorzatore deffo anche 
circuito damper, comprendente una part icolare va lvo la reft i f icafr ice. Si approfi fta di 
tali osci l laz ioni per ottenere da esse la tensione E A T per il c inescop io . 

La f ig . 15.2 riporta lo schema del circui fo d 'uscita or izzonta le , con il t rasforma
tore di r iga completato con la bobina EAT , a molte sp i re , e con la va l vo la ref f i f i -
ca f r ice de l le osci l laz ioni di f ine r iga (d iodo damper ) . C o n quesfa d isposiz ione c i r c u i 
tale, olfre ad ottenere lo smorzamento de l le osci l laz ioni di f ine r iga , e l 'exfra alfa 
tensione, si of f iene anche una tensione e l e v a f a , di 700 volt ne l l ' esempio , adaffa per 
impieghi part icolar i , dei quali sarà deffo in seguito, 

Si può nofare che la tensione continua posi t iva extra alta (ne l l ' esempio è di 
16 0 0 0 vo l f ) è offenufa con osci l laz ioni che si formano solfanfo durante il breviss imo 
interval lo fra una r iga e l 'altra. Ques to è possib i le per la e leva fa f requenza dei denfi 
di s e g a di r iga. Ta le f requenza è di 15 625 c ic l i al secondo . È fac i le l ive l lare una 
tensione reft i f icafa a f requenza così e leva fa , e ot tenere da essa una tensione continua. 

A n c h e ai cap i de l le bob ine di def less ione ver t ica le si formano osci l laz ioni a l la 
f ine di c iascun campo , ma esse sono poco e l e v a t e , po iché il fraffo d iscendente è 
meno r ipido. Inoltre la loro f requenza è molto bassa, di appena 5 0 c ic l i a l secondo . 
Non è ut i l i zzabi le , po iché r i ch iede rebbe condensafor i I ivel latori di e l e v a t a capacità. 
Q u e l l e osc i l laz ion i sono fac i lmente e l iminabi l i con una res istenza, e non costituiscono 
perciò alcun prob lema. 

La f ig . 15.3 indica in A) due denfi di sega di r iga, ed in 8 ) le osci l laz ioni che si 
formano al la f ine di c iascuna r iga , ossia nel traffo d iscendente . L e osci l laz ioni sono 
generate da l la improvv isa caduta de l c a m p o magnet ico . Le bob ine di def lessione 
sono avvo l te sopra un nucleo magnet ico , nel l ' inferno de l g iogo. La cadufa del 
campo genera un forfè impulso di corrente . Esso non può estinguersi bruscamente , e 
determina le osc i l laz ion i . La loro a m p i e z z a d e c r e s c e , a mano a mano che si est inguono. 

V i è un gruppo di osc i l laz ion i a l la f ine di c iascuna r iga. I gruppi hanno la f re 
quenza de l le r ighe, ossia sono 15 625 al secondo , c o m e ben nofo. Le osci l laz ioni di 
c iascun gruppo hanno una f requenza necessar iamente più a l fa , determinata dal la 
induttanza e dal la capacità distribuita nel le bob ine e nel circuito che le comprende . 

In C ) de l la sfessa f igura è indicato c o m e osc i l l e rebbe l ' inizio di c iascun denfe 
di s e g a , se le osci l laz ioni non ven issero smorzate . In fai caso il lafo sinistro de l v i d e o 
o n d e g g e r e b b e for femenfe . 

II f rasformafore d 'uscita or izzontale funz iona c o m e fa le solo durante il fraffo 
ascendente de l dente di s e g a , ossia durante c iascuna r iga ; ne l l ' interval lo de l la r i t rac
c ia , funz iona da trasformatore EAT . Q u e l l o che era il suo secondar io , co l legato a l le 
bob ine di de f less ione , d i venta il primario; e que l l o c h e era il pr imario , d i venta il 
secondar io . II trasformatore d iventa a rapporto ascendente (1 a 4) , 

La tensione de l le osc i l laz ion i è di c i rca 1 000 volt ; perciò ai cap i del primario 
(ora in funzione di secondar io ) vi è la tensione impuls iva di c i rca 4 000 volf . A fale 
avvo lg imento è accopp ia ta la bob ina EAT , con un numero di spire quaffro vo l fe 

357 



C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

distorsione all'inizio del 
tratto ascend. prodotta 
dalle ascili, trans. 

Fig . 15.3. La rapida caduta di corrente alla fine di c iascun dente di sega produce oscil lazioni 
transitorie. 

tensione 

dna 4000 v 

tempo 

Fig . 15.4. - Andamento degli Impulsi di tensione retrocessi nel circuito di placca 
della valvola finale In corr ispondenza di c iascun tratto discendente della ten

sione a denti di s e g a . 
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super iore a quel lo de l le sp i re de l pr imar io , ossia è di c i rca 16 000 volt . Ta le t e n 
sione impuls iva di 16 000 volt ( E A T ) v i e n e rettif icata da una apposita va l vo la rett i f i 
catr ice EAT . La tensione continua E A T è p re levata dal f i lamento (o dal catodo) di 
tale va l vo la ed app l icata al la presa E A T del c inescop io . È suff iciente la capacità del 
secondo anodo de l c inescop io per l ive l la re la tensione EAT rett i f icata, in modo da 
render la continua. 

Quando il trasformatore d 'usc i ta funz iona invertito, ossia quando si forma 
la tens ione E A T , a f ine r iga , la v a l v o l a ampl i f icat r ice f inale or izzontale è para l i z za ta ; 
è c o m e se non esistesse. Si suol d i re che è inferdetfa. Q u e s f o è otfenuto con una 
e levata tensione negat i va app l icata in quel l ' istante, tale d a annul lare comp le tamente 
la sua corrente anod ica . Ta le v a l v o l a si comporta un po' c o m e un interruttore; si 
apre a f ine r iga. Tutto il c i rcuito di a l imentaz ione anod ica ( + 2 1 5 V in f igura) risulta 
aperto. Sono present i le sole osc i l laz ion i generate da l la caduta de l c a m p o m a g n e 
t ico, nel g iogo di def less ione , 

La f ig . 15.4 indica l 'andamenfo de l la tensione impuls iva ai cap i de l pr imar io 
de l trasformatore di r iga, durante il t empo di r i f raccia , ossia durante il tratto d i s c e n 
dente di c iascun dente di sega . 

Per intendere c o m e a v v e n g a lo smorzamento de l le osci l laz ioni e la formaz ione 
de l la tensione impuls iva , occorre esaminare il funz ionamento de l la v a l v o l a damper . 

La valvola damper (smorzatrice). 

La v a l v o l a damper p r o v v e d e al lo smorzamento de l le osci l laz ioni che si formano 
alla f ine di c iascuna r iga, e p r o v v e d e anche al la pr ima parte de l dente di s e g a di 
r iga. È detta anche valvola di r icupero o va l vo la booster, 

Fig. 15.5. - La finale orizzontale è in serie con il diodo damper nel circuito dfal imentazione anodica. 
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È importante notare che la va lvo la damper si t rova in ser ie con la va l vo la f i 
nale, nel circuito di a l imentaz ione anod ica . Non è la p lacca de l la f inale ad essere 
col legata a l la l inea posi t iva a 215 volt , f ig. 15.5, bensì la p l a c c a de l la va lvo la damper . 
Il catodo de l la f inale è a massa, ossia al negat ivo de l l 'a l imentatore . La corrente 
f luisce nel senso indicato da l le f recce . Dal negat ivo de l l 'a l imentatore (massa) a t t ra 
versa la f inale, scor re lungo tutto l 'avvolg imento pr imario , at t raversa la va lvo la d a m 
per e v a al posit ivo. È quanto a v v i e n e durante il tratto ascendente de l dente di sega . 

Non appena la riga g iunge al termine, la s i tuaz ione c a m b i a bruscamente. L ' e l e 
vata tensione negat iva app l icata al la gr ig l ia -contro l lo de l la va l vo la f inale, la interdice, 
come indica la f ig . 15.6. Il circuito di a l imentaz ione risulta aperto , e perciò non è 
indicato in f igura. R imane la sola va lvo la damper , con il propr io avvo lg imento ed il 
condensatore C 1 . Quest 'u l t imo è di capacità e leva ta , di 47 nanofarad, per cui non 
rappresenta alcun ostacolo a l le osci l laz ioni provenient i da l le bob ine di def less ione 
del g iogo, 

ALLA 
BOBINA 

EAT 

CORR. PLACCA ZERO 

ELEVATA 
TENSIONE 
NEGATIVA 

DIODO 
SMORZAT. 

Fig. 15.6. 

CI i7nF 

Durante II tempo di r i traccia, la valvola finale è interdetta. 

La va lvo la d a m p e r cost i tuisce un car ico notevo le per le osci l laz ioni di fine 
r iga, e le smorza e f f icacemente . A l posto di osci l l laz ioni noc ive , si forma l ' impulso 
di tensione già il lustrato. 

O l t re a ciò, la va l vo la funz iona da rett i f icatr ice, un po' c o m e que l la d e l l ' a l i m e n 
tatore a bassa tens ione, con la d i f ferenza che al posto de l la tensione de l la re te - luce 
a 50 c ic l i , vi è una tensione osci l lante a f requenza assai più e leva ta . Ne risulta che 
dal catodo de l la va l vo la damper può veni r p re levata una corrente rett i f icata, che 
scorre attraverso l 'avvo lg imento , e d ha una tensione notevo le , ad es. que l la di 
+ 700 volt, c o m e ne l l ' esemp io indicato in f ig . 15.7. Q u e s t a part icolare tensione 
v iene l ive l lata dal condensatore C 2 di 33 p F (capacità suff ic iente data l 'e levata f re 
quenza) e d è d ispon ib i le tra la f ine de l l ' avvo lg imento e massa . È detta tensione 
rialzala. 
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La tensione r ia lzata è uti l izzata per a l imentare sia la v a l v o l a osci l latr ice ver t ica le , 
sia le gr ig l ie 3 e 4 de l c inescopio , 

Poiché il f i lamento de l la va l vo la damper è co l legato a massa, v i è una forte 
tensione impuls iva tra di esso e d il catodo. Ta le v a l v o l a è caratter izzata dal forte 
isolamento tra il f i lamento e il catodo, e può reggere una d i f ferenza di potenzia le 
di oltre 6 500 volt . A n c h e le correnti anod iche sono assai e l e v a t e ; que l la media 
normale, durante la t racc ia , può essere di 220 mi l l i ampere ; l 'altra, quel la di p icco, 

+ 700V TENSIONE RIALZATA 

Fig. 15.7. - La rettificazione degli impulsi di fine riga determina la tensione rialzata, 

in cor r i spondenza de l le osc i l laz ion i , può ragg iungere i 5 5 0 mi l l iampere . È una va lvo la 
appos i tamente costruita. Nonostante ciò è quel la che più fac i lmente si guasta nei 
te lev isor i , segui ta subito da l la v a l v o l a f inale or izzontale. 

Data ia p resenza d e l l e osci l laz ioni impuls ive , non v a mai misurata la tensione di 
catodo o di p l a c c a di ta le v a l v o l a . Non si d e v e misurare neppure la tensione di p lacca 
de l la f inale or izzonta le . 

Funzionamento della valvola finale di riga. 

F O R M A D ' O N D A D E L L A T E N S I O N E DI G R I G L I A . 

Affinchè la va l vo la f inale funzioni solo ad interval l i r i tmici , e, durante c iascun 
dente di s e g a , fornisca e non fornisca corrente di p l a c c a , è necessar io che al la sua 
gr ig l ia control lo g iunga una tensione con una part ico lare forma. La f ig . 15.8 m o 
stra quale s ia la forma de l la tensione di gr ig l ia . Essa è l ' ins ieme di una tensione a 
denti di s e g a e di una tensione rettangolare ; è una tensione di torma trapezoidale. 

Consiste di due part i ; una parte è l ineare e d ascendente , l 'altra è costituita 
da un p icco negat ivo . La parte l ineare è indicata con E - F - G ; il p icco negat ivo è 
indicato con B - C - D ' - D " - E . 

La pr ima parte cor r isponde a due terzi c i rca de l tratto ascendente di c iascun 
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dente di s e g a ; la seconda parte corr isponde al tratto d iscendente nonché al l ' in iz io 
di que l lo ascendente . 

La tensione trapezoidale è riferita a l la l inea di Interdiz ione de l la va l vo la f ina le ; 
sopra ta le l inea, la va l vo la c o n d u c e e fornisce corrente di p l a c c a ; sotto di essa , la 
va lvo la non coduce , è interdetta, e quindi la corrente di p lacca è zero . A l l a f ine 
del tratto ascendente v i è l ' immediato passaggio ad una tensione for temente negat iva , 
c o m e necessar io per para l i zzare la v a l v o l a . Durante questo tempo ( D ' - D " ) a v v i e n e 
la r i t raccia de l penne l lo di raggi catod ic i sullo schermo. 

V a notato che mentre il tratto d iscendente di c iascun dente di s e g a imp iega 
un certo tempo, la tensione di gr ig l ia de l l a v a l v o l a f inale s c e n d e istantaneamente 
da B a D'. 

Il tratto ascendente de l success ivo dente di s e g a ha inizio dal punto E. Però 
nel tratto E - F la va l vo la non conduce , non forn isce corrente di p l a c c a . In ta le tratto 
E - F v i e n e uti l izzato l ' impulso di sovratens ione, e la corrente fornita da l la va lvo la 
smorzaf r ice , c o m e si vedrà. 

F O R M A D ' O N D A D E L L A C O R R E N T E DI P L A C C A . 

Dato quanto sopra , la v a l v o l a f ina le or i zzonta le funziona in una c lasse inter 
med ia tra la c lasse B e la c lasse C , in uso negl i ampl i f icator i e negl i a p p a r e c c h i 
trasmittenti . Forn isce impulsi di cor rente a denti di s e g a , distanziati tra di essi . 
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La f ig . 15.9 mostra la forma de l la corrente di p lacca de l la va lvo la t inaie , per 
effetto de l la p resenza de l la tensione t rapezo ida le al la sua gr ig l ia control lo. 

FORMA DELLA CORRENTE O/ PLACCA 

INTERD^^^^" 

r' 

PARTE ASSENTE 

Fig. 15.9. - Forma della corrente di p lacca della valvola finale. 

Formazione della corrente a dente di sega. 

C o m e detto, l 'onda di corrente a dente di sega che percor re le bob ine di 
def less ione or izzonta le , è fornita per due terz i c i rca da l la va l vo la d 'uscita o r i z zon 
ta le , e per l'altro terzo da l la v a l v o l a damper . Quest 'u l t ima uti l izza la sovratensione 
di f ine r iga per fornire la sua parte di corrente , ai denti di s e g a , durante il tempo 

B 

Fig. 15.10. - Semi -onde del dente di sega di riga. 
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in cui la va l vo la d 'uscita è para l i zzata , per la p resenza de l l ' impulso negat ivo al la 
sua gr ig l ia control lo. 

La f ig . 15.10 mostra in alto la corrente a denti di sega che percor re le bo 
bine di def less ione or izzonta le . È formata da due part i , una sopra la l inea zero , 
ossia in senso posit ivo, e l'altra sotto ta le l inea, quindi in senso opposto, negat ivo. 
Nel la stessa f igura, in basso, è indicata quel la parte de l la corrente che v i e n e fornifa 
da l la va l vo la damper . Quando , al la f ine de l pr imo dente di s e g a , la corrente de l la 
va l vo la d 'uscita v i e n e para l i zzata , e la sua corrente s c e n d e a ze ro , ha al lora inizio 
la corrente fornita da l l a damper . Il p r imo tratto è indicato con A e B, e corr isponde 
al la f ine de l l a r i t racc ia ; a questo punto (B) la corrente de l la damper è massima. 
Da B e C d iminu isce gradatamente sino ad annul lars i ; è questa la corrente in senso 
negat ivo de l dente di sega . 

A mano a mano che la corrente de l la damper tende a zero , la sua linearità 
d iminuisce. In questo trafto il dente di sega r isu l terebbe incurvato; ad evi tare 
questo inconven iente , entra in funz ione la va l vo la f inale, il cui inizio è anch'esso 
curv i l ineo. Il risultato è che il dente di sega risulta interamente l ineare, 

La curvatura de l la cor rente fornita da l la f ina le può ven i r modi f icata mediante 
il control lo di linearità ve r t ica le , in modo da far la cor r ispondere a quel la de l la damper , 

A Z I O N E D E L L A V A L V O L A D A M P E R , 

Affinchè la s e m i - o n d a negat iva di c iascun dente di sega di r iga, abb ia l 'esatta 
forma, ta le da c o m p l e t a r e la s e m i - o n d a posit iva, e formare il dente di sega c o m 
pless ivo , sono necessar i part icolar i accorg iment i , 

La s e m i - o n d a negat iva è ottenuta da l la damper , ossia da l la sovratensione ai 
capi de l le bob ine di def less ione . T a l e sovratens ione determina , c o m e già detto, 
un 'osci l laz ione; è necessar io che essa v e n g a convert i ta nel la s e m i - o n d a de l dente 
di sega . 

La f ig . 15.11 indica con una l inea tratteggiata qua le sa rebbe l 'osci l laz ione, in 
assenza de l l a va l vo la d a m p e r e de i circuit i associat i . Q u e s t a osc i l laz ione non ha 
in c o m u n e con il m e z z o dente di s e g a , che da essa d e v e ven i r ottenuto, la parte 
in iz ia le , ossia il tratto B - C de l l a r i t raccia . Il tratto A - B è stato determinato da l la 
va lvo la f inale, in seguito al part ico lare segna le t rapezo ida le appl icato al la sua grigl ia, 

A l l a f ine de l la corrente di p lacca de l la f inale, ossia quando essa raggiunge il 
va lore ze ro , in B, si desta la corrente in senso opposto, corr ispondente a l la o s c i l 
laz ione transitoria. Il tratto in iz ia le di tale osc i l laz ione ha lo stesso andamento del la 
corrente de l la va l vo la f inale. Esso v a perciò conservato c o m e sta. 

La va l vo la damper non p r o v v e d e a smorzare ta le tratto in iz ia le de l l 'osc i l laz ione 
transitoria, po iché ad essa cor r isponde una tensione negat iva . Essendo ta le tensione 
negat iva app l icata al la p l a c c a de l la v a l v o l a damper , ne imped isce il funzionamento, 
come necessar io . 

Non a p p e n a la cor rente g iunge nel punto C , a l la f ine de l tratto d iscendente 
del dente di s e g a , e a l l ' in iz io di que l lo ascendente , la corrente osci l lante si inverte ; 
la tensione d iventa pos i t iva , e la va l vo la damper funz iona, determinando un forte 
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car ico , il qua le a g i s c e c o m e un freno e imped isce a l la osc i l laz ione di raggiungere 
lo ze ro , per poi sv i luppars i in senso posit ivo, per effetto de l l ' ene rg ia i m m a g a z z i 
nata nel nuc leo fe r romagnet ico de l g iogo. In tal modo, anziché a v e r e la forma 
osci l lante ind icata da l la tratteggiata, la corrente ha quel la de l la pr ima parte de l 
tratto ascendente de l dente di s e g a , ind icata con C - D . 

Questo non a v v i e n e se non per una part ico lare d ispos iz ione c i rcui ta le , e per 
la f requenza de l l ' osc i l l az ione transitoria. È necessar io c h e ta le f requenza abb ia un 
rapporto preciso con quel la de i denti di s e g a di r iga . Quest 'u l t ima è di 15 625 c / s ; 
quel la de l l ' osc i l l az ione transitoria d e v e essere di c i rca 70 0 0 0 c / s . C o n una f r e 
quenza d i v e r s a , più b reve o più lunga, non si o t ter rebbe la pr ima metà del dente 
di s e g a , ta le da congiungers i a l l 'a l t ra metà, que l la fornita da l la va l vo la ampl i f icat r ice 
or izzontale, 

La f requenza de l l ' osc i l laz ione transitoria d i p e n d e dall'induttanza delle bobine 

SEMI-ONDA POSITIVA 

DALLA VALVOLA FINALE 

OALLA VALVOLA DAMPER 

SEMI-OHOA NEGATIVA 

F ig . 15 .11 . - Effetto della valvola damper sul denti di s e g a . 

di deflessione, dal va lo re de l condensatore di bilanciamento ( C 2 in f ig . 11.18) , e 
da altri fattori minor i , 

L'ult ima parte de l la s e m i - o n d a negat iva , in prossimità d e l punto D, non è 
rett i l inea; è un po' incurvata. Per o v v i a r e a questo inconven iente , la va l vo la f inale 
v i e n fatta entrare in funz ione qua lche istante pr ima de l l ' i n i z io de l la s e m i - o n d a 
posit iva de l dente di s e g a , ossia un po' pr ima de l momento in cui la s e m i - o n d a 
negat iva ragg iunge lo zero in D. A n c h e l ' inizio de l la cor rente da l la f inale non è 
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rett i l ineo; è anch'esso curv i l ineo. Il risultato è però che il dente di s e g a risulta 
rett i l ineo anche nel tratto cent ra le , ossia in D. 

La f ig . 15.12 illustra quanto sopra . Sotto la l inea zero è indicata la semi -onda 
negat iva de l dente di sega , dovuta a l l ' in iz io a l la osc i l laz ione transitor ia, e quindi 
al la corrente fornita da l la va l vo la damper . Sopra la l inea zero è indicata la s e m i 
onda posit iva fornita da l la v a l v o l a f inale or izzonta le , comandata dal l ' impulso t r a 
pezo ida le presente nel circuito di gr ig l ia control lo. 

+ 
0 

Fig. 15.12. - Corr ispondenza tra le due semi -onde. 

I l controllo di linearità orizzontale. 

Il tratto ascendente de l dente di sega d e v e essere l ineare, in modo d a deter 
minare l 'uniforme velocità di corsa de l punto luminoso, lungo la r iga, S e ciò non 
a v v i e n e si p roduce una part icolare de fo rmaz ione de l l ' immag ine ; essa risulta a l largata 
da un lato e compressa dal l 'a l t ro . 

È fac i le che il dente di sega di r iga non sia l ineare. Risulta perciò necessar io 
un control /o di linearità orizzontale, con il qua le e l iminare l 'eventua le distorsione 
de l la corrente di def less ione e de l l ' immag ine sul v ideo . 

La f ig . 15.13 ind ica schemat icamente un esemp io di control lo di linearità. C o n 
siste di una bobina provvista di un nuc leo fer romagnet ico che può scor rere più o 
meno nel l ' interno de l l a bob ina stessa. La bobina è inserita nel circuito di p lacca 
de l la va l vo la damper . Il c i rcuito di control lo è completato da i condensator i C 1 di 
47 nF e dal l 'a l tro di 0,1 micro farad . Sono a m b e d u e a 1 000 vo l t - lavoro . 

La bob ina e i due condensator i formano un circuito r isonante, accordato al la 
f requenza di r iga, di 15 625 c / s . 

L'effetto è ana logo a quel lo de l l a cont roreaz ione in uso negl i apparecch i radio, 
per e l iminare la distorsione introdotta da l l a va l vo la f inale, o di tutta la sez ione 
ampl i f icatr ice audio. In tal caso, v i e n e ret rocessa una d e b o l e tensione audio , d a l 
l 'a ltoparlante al l 'entrata de l l a v a l v o l a f inale, oppure de l la va l vo la ampl i f icat r ice audio. 
Ta le tens ione ret rocessa è distorta; però la distorsione è in oppos iz ione di fase , 
per cui il segna le da ampl i f icare r isulta distorto in senso opposto al la distorsione 
causata da l la v a l v o l a . Si ott iene, in tal modo, una c o m p e n s a z i o n e de l la distorsione 
dovuta al funz ionamento de l l a va l vo la f ina le audio, o de l la intera sez ione audio, 
degl i apparecch i radio, 

CORRENTE DALLA f/HALE 

PfìMPER 
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La tensione di p lacca de l la v a l v o l a f inale or izzontale risulta osci l lante in o p 
posiz ione di fase , per cui la va lvo la funz iona in modo da c o m p e n s a r e que l le o s c i l 
laz ioni , con il risultato che esse non risultano presenti lungo il tratto ascendente 
del dente di s e g a di r iga, 

16.000 v 

y700V TENSIONE RIALZATA 

F ig . 15.13. - Esemplo di controllo di l inearità. 

Var iando l ' induttanza de l la bob ina di linearità, con la rego laz ione de l 
nucleo fe r romagnet ico , si va r ia la tens ione ai suoi cap i , e quindi que l la osci l lante 
sulla p l a c c a de l la va l vo la ampl i f icat r ice f inale. Osse rvando il monoscop io sullo 
schermo del te lev isore , è possib i le e l im inare eventual i distorsioni ondeggiant i , m e 
diante la rego laz ione de l nucleo fe r romagnet ico da l la bob ina di linearità. Esso c o 
stituisce il control lo di linearità or izzonta le , 

La stessa cosa si può ottenere anche in altro modo, con altra d ispos iz ione 
c i rcu i ta le ; il c i rcuito indicato è que l lo più in uso, 

A L T R I E S E M P I DI C O N T R O L L I DI LINEARITÀ'. 

La f ig . 15.14 riporta lo s c h e m a di uno stadio d 'uscita or izzonta le in cui il 
control lo di linearità è inserito nel c i rcui to de l le bob ine di de f less ione de l g iogo. 
Tanto nel la f igura p r e c e d e n t e quanto in questa , le due bob ine di de f less ione , in p a 
ral le lo, sono co l l egate a l l 'un ico avvo lg imento del l 'autotrasformatore d'uscita e E A T , 
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anziché ad un avvo lg imento secondar io , c o m e ne l le f igure p recedent i . Il risultato è 
lo stesso, 

In questo secondo esempio , la bobina di linearità è in ser ie con un c o n d e n s a 
tore C 3 di 0 ,22 micro farad . È necessar ia una capacità e l e v a t a , po iché C 3 è percorso 
dal l ' intera cor rente a dente di sega , 

Fig. 15.14. - Secondo esempio di controllo di linearità. 

Si può notare in questo esemp io C I è di capacità maggiore , di 0,1 m i c r o 
farad, e che anche C 2 è di 120 p F anziché di 33 pF . La tensione r ialzata è di 750 V 
anziché di 700 V . Il pr imo esempio è adatto per c inescop io da 17 o da 21 po l l ic i ; 
il secondo per c inescop io da 23 pol l ic i . 

Un terzo esemp io dì control lo di linearità è quel lo di f ig . 15.15. È s imi le al 

LINEARITÀ' 
0RIZZONT. 

Fig. 15.15. - Terzo esempio di controllo di l inearità. 
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precedente , con la di f ferenza che le bob ine di def less ione sono co l lega fe ad un 
avvo lg imento secondar io del frasformafore. In tal modo è megl io separato il circuito 
osci l lante dal resto del l 'a l imentatore EAT , Il control lo ag isce soltanto sul la forma 
de l la cor rente a dente di s e g a presente nel le bob ine di def less ione. Un altro c o n 
trollo è inserito nel lo stadio de l la va lvo la f ina le , e d è costituito da una res istenza 
semi f issa ; non è indicato in f igura. 

Per mig l iorare l 'azione de l confrol lo è opportuno co l l ega re un filtro a res is ten 
za-capacità ai cap i de l la bobina. Esso consiste di un condensatore di 1 000 p F in 
serie con una resistenza di 220 ohm. 

Fig. 15.16. - Quarto esempio di controllo di l inearità. 

Un quarto esemp io di control lo di linearità è indicato da l la f ig . 15.16. In questo 
esempio , l 'avvolg imento secondar io ha una presa al centro. Le bobine di def less ione 
del g iogo sono in fai modo co l legate a massa , senza la res istenza di 1,5 chi loohm 
de l l ' esemp io p recedente . La res istenza di 1 ch i loohm in ser ie con la bobina di l i n e a 
rità ha il solo scopo di imped i re che tutta la cor rente passi lungo l 'avvolg imento de l la 
bobina. T a l e bob ina sopporta una cer ta intensità mass ima di corrente , ad es . 2,2 a m 
pere . Se , per una ragione o per l 'altra, la bobina non è adatta per sopportare il 
passaggio de l l ' i n te ra corrente di de f less ione , è necessar io co l legar la ai cap i di una 
res istenza, c o m e in questo esempio . La d iss ipaz ione de l la resistenza è di 6 watt. 
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Il f i lfro è co l legato ai cap i de l l ' avvo lg imento pr imario de l la va l vo la f inale di 
r iga, ed è formato da una resistenza di 2,7 chi loohm con in ser ie un condensatore 
di 82 picofarad, 

B O B I N A DI LINEARITÀ'. 

La f ig . 15.17 indica l 'aspetto di una bobina di linearità del tipo a nucleo di 
fe r roxcube rego lab i le . Le misure indicate sono in mi l l imetr i . È una unità di r e g o l a 
z ione adatta per correnti sino a 2,2 ampere . 

4 , 5 

6maX ^ 28 ,6 ' 29max 

Fig. 15.17. - Dimensioni del componente. 

Esempio di stadio finale di riga e E A T per cinescopio da 19 pollici. 

Q u e l l o di f ig . 15.18 è lo s c h e m a de l lo stadio d'uscita di r iga e di E A T adatto 
per te lev isor i economic i , con c inescop io da 19 pol l ic i . La va l vo la f inale or izzontale 
è un pentodo PL500 , la va l vo la d a m p e r è un d iodo PY88 , mentre la rett i f icatr ice 
EAT è un d iodo DY87 . Le bob ine di def less ione sono co l legate a l l 'un ico avvo lg imento 
del l 'aufotrasformatore. Il confrol lo di linearità è quel lo indicato p recedentemente , 
La tensione r ia lzata è di 825 volt , ed è appl icata al la p lacca de l la va lvo la osci l la f r ice 
ver t ica le nonché, c o m e indicato nel lo schema , a l la gr ig l ia 3 de l c inescop io , per la 
messa a fuoco de l l ' immag ine . Trattandosi di te lev isore economico , il c inescop io 
r ich iede il control lo di messa a fuoco. Esso consiste in una res istenza semif issa, 
rego lab i le una vol ta tanto, di 1 m e g a o h m , in ser ie con una fissa di 1,2 megaohm. 

370 



IL G E N E R A T O R E E A T E L ' A L I M E N T A T O R E BT 

Le due res istenze formano un partitore di tensione. La tensione al la G 3 può venir 
regolata tra 0 volt e c i rca 3 5 0 volt. 

Non v i è il condensatore di l ive l lamento co l legato al catodo de l la va lvo la 
damper , essendo ta le condensatore costoso, dato l ' isolamento a 6 000 volt. È però 
suff iciente al l ive l lamento la sfessa capacità distribuita tra le sp i re de l l ' avvo lg imento 
pr imario. 

Fig . 15.18. - Il controllo di m e s s a a fuoco utilizza la tensione rialzata. 

Con la tensione anod ica di a l imentaz ione di 2 1 5 volt, c o m e ne l l ' esempio , l ' in 
tensità de l la corrente a n o d i c a nei d iodo damper è di 160 mi l l i ampere . La corrente 
di p icco è di 300 mA. La tensione tra catodo e f i lamento è di 5 000 volt. 

La tensione extra alta è di 16 000 volt . La corrente de l fascetto e lettronico del 
c inescop io è di 400 mic roampere . 

La tensione anod ica di p icco de l l a va l vo la f ina le di r iga è di 5 000 volt . La 
corrente a n o d i c a è di 164 m A , mentre que l la di p icco è di 327 mA. La tensione di 
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schermo è di 186 volt , data la resistenza in ser ie di 2 200 ohm; la corrente normale 
è di 16 mA, quel la di p icco è di 33 mA. La d iss ipaz ione de l la va lvo la è di 10,5 watt. 

La valvola rettificatrice EAT . 

La va l vo la rett i f icatr ice di cui è provvisto il generatore E A T , è un d iodo a r i 
sca ldamento diretto, di costruz ione part ico lare , affinchè possa sopportare l 'extra 
alta tensione app l icata a l la sua p l a c c a , e pre levata da l suo f i lamento. La p lacca è 
co l legata ad un cappuccet to meta l l ico sistemato sopra l 'ampol la di vetro. La f ig . 15.19 
illustra un esemp io di va l vo la rett i f icatr ice EAT. 

F ig . 15 .19 . - Esempio di valvola rettificatri
ce extra alta tensione. È a r iscaldamento 
diretto. La placca è collegata ad un cap
puccetto metallico posto sopra II bulbo di 
vetro. In altre rettif icatrici, il collegamento 
e s c e dal bulbo di vetro con collegamento 

f lessibi le . 

Le v a l v o l e rett i f icatr ici E A T di tipo europeo , più comunemente usate, sono 
le seguent i : 

EY51 E Y 8 6 DY51 DY86/DY87 DY802 GY501 

La va l vo la EY51 è stata usata nei primi te lev isor i , attualmente è in disuso. La 
E Y 8 6 e la DY86 sono egua l i , sa lvo per l 'accens ione ; sono adatte per tensioni alquanto 
e levate , sino ad un massimo di 18 mi la volt . La DY51 è s imi le al le p recedent i , ma 
è adatta per tensione minore , per te lev isor i portati l i . Infine, la DY87 è ident ica al la 
D Y 8 6 ; di f f f fer isce soltanto per essere provvista di un r ivest imento ch imico d e l l ' a m 
polla di vetro . La D Y 8 0 2 è adatta per te levisor i a grande schermo ( 2 0 K V ) , mentre la 
G Y 5 0 1 è adatta per tv a color i . 

Le v a l v o l e E A T di tipo amer icano , più comuni , sono le seguent i : 

8 0 1 6 1S2A 1 X 2 - A 1 X 2 - B 1B3-GT 1G3-GT 1BQ2 

Le pr ime tre v a l v o l e sono in d isuso; le v a l v o l e 1 B 3 - G T e 1 G 3 - G T sono g e n e 
ra lmente ut i l izzate in gran parte da i te lev isor i provvist i di v a l v o l e di tipo amer icano . 
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Esse non consentono di fornire tensioni rett i f icate molto e leva te ; in genere la t e n 
sione rettif icata è di 15 mila volt. Due v a l v o l e in circuit i raddoppiator i di tensione 
consentono di ottenere la tensione rettif icata di 30 mila volt, 

La tens ione di funz ionamento de l le v a l v o l e retti f icatrici essendo molto e levata 
è anche molto per ico losa . È necessar io ev i tare di misurare la tensione a l ternat iva 
di p lacca o que l la pulsante di f i lamento, a meno che non si possano mettere in atto 
le necessar ie precauz ion i e non si d isponga di suff iciente abilità, 

Va tenuto presente che le v a l v o l e rett i f icatr ici generano raggi X , anch 'ess i no 
c iv i . È necessar io che , durante il funz ionamento de l te lev isore , la va lvo la E A T sia 
rinchiusa entro l 'apposita gabb ia meta l l ica . 

Fig. 15.20. - Parti componenti il televisore portatile a transistor Voxson Sprint 711. 
Il t rasformatore d 'usc i ta di riga e di E A T , nonché la valvola rettificatrice e II diodo smorzatore , 

sono contenuti nella custodia metallica visibile a dest ra , In b a s s o . 

La bobina EAT . 

La bob ina EAT è posta in ser ie a l l ' avvo lg imento pr imar io de l trasformatore di 
uscita. È avvo l ta in m o d o part icolare, a l lo scopo di ev i ta re l'effetto corona, il qua le si 
manifesta in conduttori percorsi da corrente ad alta tensione, non suf f ic ientemente 
distanziat i ; i conduttori risultano al lora circondat i da un part ico lare eff luvio elettr ico a 
forma di corona. 

La bob ina EAT non può ven i r avvo l ta a rocchetto, dato che tra i vari strati r isu l te 
rebbero present i d i f ferenze di potenz ia le t roppo e levate . 

L 'avvo lg imento v i e n e genera lmente effettuato a banco o a nido d 'ap i . V i sono 
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Fig . 15 .21A. - Esemplo tipico di trasformatore d 'usci ta orizzontale e alimentatore E A T . 

F ig . 15.21 B. - Trasformatore d 'usci ta di def lessione orizzontale e di E A T . La valvola rettificatrice 
E A T , tipo 1B3 è col locata sul la s t e s s a piastr ina-supporto del c o m p l e s s o , ciò che a s s i c u r a un 
migliore Isolamento. A s i n . è ben visibile il nucleo del trasformatore, in ferrite. GII avvolgimenti 
s o n o a nido d'ape e quello per l ' E A T è il più esterno e è collegato al l 'anodo della valvola rettif icatrice. 
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poche spire per c iascun strato di avvo lg imento , per cui la bobina E A T risulta a forma 
di c iambe l la . 

A vo l te , la bobina E A T è infi lata su un braccio de l nucleo , ins ieme con le altre 
bob ine ; a vo l te è infilata su un lato de l nucleo , mentre tutte le altre bob ine sono in 
fi late sul l 'altro lato. 

L 'avvo lg imento per l 'accensione del d iodo rettif icatore e d i relativi conduttori , 
devono essere molto ben isolati . Per la bobina d'alta tensione e per gli avvo lg iment i 
basta, i nvece , fi lo d i rame smaltato con 1 o 2 coperture di seta . 

L'alta tens ione è pre levata da un lato del f i lamento de l d iodo e v i e n e app l icata 
al la presa de l secondo anodo del tubo catod ico , mediante un apposito cavetto isolato, 
adatto a sopportare l 'alta tensione stessa. 

Esempio di trasformatore d'uscita di riga ed EAT . 

In f ig . 15.22 è riportato l ' ins ieme dei component i pr inc ipal i di un trasformatore 
d 'uscita r iga e E A T . Cons iste di un nucleo fe r roxcube , su un lato de l qua le sono d i 
sposti gli avvo lg iment i ; l ' ins ieme è fissato al te la io de l r icev i tore con un supporto 
metal l ico che t ien ben fisso il nucleo . 

Esso consiste in sei parti essenz ia l i : 1) nucleo in fe r roxcube a bassiss ime perd i te ed 
appos i tamente rea l i zza lo , e d a circuito magnet ico aperto ; 2 ) avvo lg iment i a nido 
d 'ape, infilati su un lato de l nuc leo ; 3 ) piastrina di ancoragg io per i terminal i di c o l -

F 

Fig . 15,22. - Trasformatore d 'usc i ta orizzontale e di alta tens ione. A T = terminale 
ad alta tensione da col legare alla placca del diodo rettificatore; B = bobina di 
alta tensione ricoperta di uno strato ad alto isolamento; F = terminale d 'accen
sione del filamento del diodo rettificatore; N = nucleo di ferrite; P = piastrina 
Isolante portatermlnall; S = supporto metallico per II f issaggio al telalo; T = lin

guette di col legamento. 
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Fig . 15.23. - Esempio di t rasforma
tore d 'usci ta di riga, con valvola ret
tificatrice ad extra alta tensione. Fun
ziona con valvola finale orizzontale 
EL36 o PL36 , con valvola E A T DY86 
o DY87 , e con diodo smorzatore 
EY81 o P Y 8 1 . La tensione extra alta 
è di 15,5 chilovolt, quella rialzata è 
di 600 volt. La tensione di a l imen

tazione anodica è di 200 volt. 
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l egamento ai var i c i rcui t i ; 4 ) zocco lo per il d iodo rett i f icatore; 5 ) supporto metal l ico 
per il f issaggio al te la io e d il b loccagg io de l nuc leo ; 6) schermo elettrostatico esterno, 
genera lmente costituito di una scato la metal l ica forata. 

La f ig . 15.23 illustra l 'aspetto esterno di un trasformatore d'uscita di r iga e EAT, 
comple to di v a l v o l a rett i f icatr ice, adatto per tubo catod ico con angolo di def less ione 
di 90°. La presa sopra il bulbo di vet ro de l la va l vo la rett i f icatr ice è amp iamente iso 
lata. A destra , in figura, è v is ib i le il co rdone e la presa per il co l legamento al s e 
condo anodo del tubo catodico. 

La f ig . 15.24 illustra l 'aspetto di un altro trasformatore d'uscita or izzonta le e 
EAT , adatto per tubi catodic i con 110° di def less ione. Per questi tubi è necessar ia 
una potenza maggiore , per cui le d imensioni de l trasformatore risultano maggior i . 
La bob ina E A T , anziché esse re de l tipo a c i a m b e l l a , è c i l indr ica . Cons iste di 980 
spire di fi lo d a 0 ,15 mil l imetr i . 

LA G A B B I A S C H E R M A N T E . 

Tutto il comp lesso de i circuit i di uscita or i zzonta le e di EAT è sempre contenuto 
entro una g a b b i a schermante , per ev i ta re i r radiazioni a l l 'esterno, e anche per c o s t i -

F lg . 15.25. - Il trasformatore di riga e il generatore E A T , con la propria valvola rettificatrice, sono 
contenuti entro un'apposita custodia metall ica. La valvola è parzialmente visibile in alto, in parte 
nascosta dalla presa metallica al cappuccetto. A destra è visibile la presa a ventosa, da applicare 

al secondo anodo del c inescopio . 

377 



C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

tuire una protez ione, data la p resenza de l l ' e levata alta tensione, est remamente p e 
r icolosa. 

La f ig . 15.25 illustra l 'aspetto di un trasformatore di r iga e di EAT , s imi le a 
quel lo de l la f igura p r e c e d e n t e , s istemato nel l ' interno di una gabb ia schermante , in 
s ieme con la rett i f icatr ice EAT , una DY86 . A l l a gabb ia sono state tolte tre part i , per 
consent i re la v is ione de i component i interni. Tra questi v i è il regolatore di linearità, 
in basso, al centro. 

L'anello anticorona. 

La scar ica a corona è una t ip ica d ispers ione di energ ia e lett r ica dai punti ad 
alta tensione in cui v i è accumulo di elettroni , per effetto di angol i acut i , punte m e 
tal l iche, e c c . L'aria c i rcostante v i e n e ionizzata e resa in tal modo condutt iva , per 
cui si manifesta in essa la part ico lare d ispers ione ad eff luvio. 

Per ev i tare l'effetto corona , a lcuni trasformatori E A T sono provvist i di un anel lo 
ant icorona, posto dietro la va l vo la rett i f icatr ice EAT . È formato di grosso filo di rame, 
p iegato a cerch io . Esso p r o v v e d e a l la d istr ibuzione de l l ' e levato potenz ia le elettr ico, 
in modo più uniforme, in modo da evi tare concentraz ion i e mani festazioni di eff luvio, 

Il controllo di ampiezza orizzontale. 

Compi to de l control lo di a m p i e z z a or izzonta le è di adattare la la rghezza d e l 
l ' immagine sullo schermo a que l lo che è il rapporto di aspetto de l l ' immag ine TV. 
Tale control lo serve cioè a var ia re la L A R G H E Z Z A de l l ' immag ine , e v i e n e perciò 
anche detto C O N T R O L L O DI L A R G H E Z Z A . In prat ica se rve a va r ia re la lunghezza 
del tratto ascendente de i denti di sega di r iga, per cui v i e n e anche detto C O N 
T R O L L O DI L U N G H E Z Z A DI R I G A , in quanto esso consente appunto di va r ia re la 
lunghezza de l le r ighe t racc iate sullo schermo. 

C o n termini inglesi , v i e n e detto horizonial s/'ze cernirò! oppure widih control . 

Fig . 15.26 - Principio di funzionamento del controllo di ampiezza 
a Impedenza costante. 
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P R I N C I P I O DEL C O N T R O L L O DI L A R G H E Z Z A . 

Il pr incip io di funz ionamento è illustrato da l ia f ig . 15.26. Una batter ia di pile 
a l imenta una lampad ina tramite un d iv isore di tensione, formato da due potenz io 
metri monocomandat i e col legat i in ser ie . La lampadina è co l legata ai cap i di uno 
di ess i . 

Ne l l ' esempio di f ig . 15.26 il potenz iometro in para l le lo al la lampadina è in m a s 
sima parte cortocircuitato. In queste condiz ion i è presente in circuito, l 'altro potenz io 
metro, in ser ie a l la lampad ina . Dato il co l legamento in ser ie la caduta di tensione ai 
capi di ta le potenz iometro è notevole , per cui ai capi de l la lampadina la tensione è 
minima e la lampad ina stessa è quasi spenta, 

In B de l la stessa f igura il potenz iometro in paral le lo è quasi comp le tamente inse 
rito, mentre que l lo in ser ie è in mass ima parte cortocircuitato. In queste condiz ioni la 

© 
Fig . 15.27. - Controllo di ampiezza ad Impedenza costante della 

corrente a denti di s e g a . 

tensione ai capi de l la lampadina è molto maggiore , quindi la lampadina stessa è 
accesa , 

In f ig . 15.27 al posto de i due potenz iometr i sono indicate due bobine, in ser ie , 
provviste di un unico nuc leo fe r romagnet ico , spostabi le da l l 'una a l l 'a l t ra . In pratica 
si tratta di un 'unica bob ina con presa intermedia . 
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In A di f ig. 15.27 il nucleo è infrodoffo per la massima parfe ne l l ' avvo lg imenfo in 
ser ie , per cui la sua impedenza risulta molfo a l ta , mentre l ' impedenza de l l ' avvo lg i 
mento in paral le lo è molto bassa. 

In queste condiz ion i , corr ispondent i a l l ' esempio A de l la f igura p recedente , la 
tensione è alta ai capi de l l ' avvo lg imento in ser ie e bassa ai capi di quel lo in para l le lo , 
quindi la corrente che percorre la bobina di def less ione or izzontale è anch 'essa bassa. 
La def less ione risulta, in tal modo, ridotta. 

In 8 il nucleo è spostato a l l 'est remo opposto e l ' impedenza de l l ' avvo lg imento in 
ser ie è bassa. La caduta di tensione ai suoi cap i è pure bassa, mentre la tensione è 
alta ai cap i de l l 'avvo lg imento in paral le lo , quindi la corrente che percorre la bobina 
di def less ione or izzontale è più intensa. La def less ione risulta, in tal modo, maggiore . 

Questo disposit ivo ha il vantagg io che il car ico ai capi del trasformatore d'uscita 
r imane costante per tutta l 'estensione de l la rego laz ione d 'ampiezza . 

Fig. 15.28. - Esemplo di controllo di larghezza. 

La bobina con presa intermedia , de l control lo di a m p i e z z a or izzontale v i e n detta 
comunemente bobina di larghezza. 

In a lcuni te lev isor i , la bob ina di la rghezza è unica ed è inserita in para l le lo ad 
una parte de l l ' avvo lg imento secondar io de l trasformatore d 'uscita. Il risultato è s imi le 
a que l lo descritto, 
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La f ig . 15.28 riporta lo s c h e m a di un circuito di control lo di la rghezza ad una 
sola bob ina , posta in para l le lo ad una parte del secondar io de l trasformatore 
d 'uscita or izzonta le . Quando il nucleo è comp le tamente inserito nel la bob ina , la sua 
induttanza è al ta , e d il car ico che essa cost i tuisce è basso. In queste cond iz ion i , essa 
assorbe poca energ ia dal trasformatore d 'usci ta , quindi l imita poco la sua az ione 
sulla lunghezza de l le r ighe. II control lo di la rghezza è in tal caso nel la pos iz ione di 
minimo, e la la rghezza de l quadro è massima. 

A l l 'opposto , quando il nucleo è comp le tamente a l l 'esterno, l ' induttanza de l la 
bobina è min ima, quindi il car ico è mass imo, in quanto assorbe la mass ima energ ia 
che è consent i ta al suo circuito. Ne risulta che l 'az ione sul la r iga è anch 'essa mas 
s ima, e che il quadro è ridotto a l la l a rghezza minima. 

C O N T R O L L O DI A M P I E Z Z A C O N P O T E N Z I O M E T R O . 

È poss ib i le confrol lare la lunghezza d e l fraffo ascendente de l denfe di sega 
anche agendo sul la va lvo la d 'uscita or izzonta le . In molti r icevitor i te lev is i v i , il c o n 
trollo di l a rghezza è ottenuto s e m p l i c e m e n t e con un potenz iometro inserito nel c i r 
cuito di gr ig l ia schermo de l la va l vo la d 'uscita. 

Un e s e m p i o di questo tipo di control lo è illustrato da l la f ig . 15.29. L a var iaz ione 
de l la tensione di gr ig l ia schermo determina , entro certi l imit i , la var iaz ione di g u a 
dagno de l lo stadio f inale d 'usci ta , e quindi la lunghezza de l le r ighe t racc iate sullo 
schermo. 

F ig . 15,29. - Control lo di larghezza ottenuto con una resistenza variabile Inserita nel circuito 
di schermo della valvola finale orizzontale. 
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C O N T R O L L O DI L A R G H E Z Z A A R I L U T T A N Z A V A R I A B I L E . 

Un altro tipo di control lo di la rghezza , prefer ito d a alcuni costruttori, consente 
di fare a meno s ia de l la bob ina di la rghezza s ia de l potenz iometro . La var iaz ione 
de l la lunghezza di r iga è ottenuta var iando la ri luttanza de l trasformatore d 'uscita 
or izzontale e E A T . Ta le va r i a z ione è ottenuta con il nuc leo di ferro de l trasformatore 
diviso in due parti . Una di queste parti è f issa, l 'altra può v e n i r e spostata più o meno, 
dal confrol lo di la rghezza . 

Fig . 15.30. - Principio del controllo di larghezza del tipo a riluttanza variabile. 

Quando le d u e parti de l nuc leo sono molto v i c i n e , ossia il traferro è minimo, 
è anche min ima l 'az ione de l confrol lo sul la lunghezza de l l a r iga . Distanziando le due 
parti de l nuc leo , aumenta la ri luttanza al flusso magnet ico , quindi d iminu isce l ' inten
sità de l l a corrente a denf i di s e g a , e d iminu isce anche la la rghezza de l quadro. 

La f ig . 15,30 r iporta un e s e m p i o di confrol lo di la rghezza di questo tipo. 

C O N T R O L L O DI A M P I E Z Z A C O N B O B I N A A P R E S E . 

Un altro e s e m p i o ancora dì control lo di a m p i e z z a or izzonta le è que l lo di 
f ig. 1 5 . 3 1 . La lunghezza de i denf i di s e g a di r iga è regolata med iante una bobina 
con fre prese. La bob ina può anche ven i r esclusa. Q u a n d o è inserita completamente , 
essa p re leva una parfe min ima de l la corrente di de f less ione scar icando la a massa; 
ne l le alfre due posiz ioni l 'assorbimento di corrente è maggiore , e quindi la r iduz ione 
de l la la rghezza è anch 'essa magg io re . Ques to s istema di rego laz ione ha il vantaggio 
di non influire su l le caraf fer ist iche de l circuito, e di essere mol fo stabi le , non e s 
sendo presente nessun nucleo spostabi le . 

EAT 

CONTROLLO DI 
AMPIEZZA ORIZZ. 

ALLE BOBINE Di 
DEFLESSIONE 

DAMPER 
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Fig . 15.31. - Secondo esempio di controllo di larghezza. 

Esempio pratico di controlli di linearità e di larghezza. 

Un e s e m p i o di controll i di linearità e di la rghezza è riportato dal lo schema di 
f ig. 11.32. È impiegato in te lev isor i economic i costruiti da l la G e l o s o , 

Il control lo di linearità è di t ipo c lass ico , inserito nel circuito di a l imentaz ione 
anod ica de l l a v a l v o l a damper . Q u e l l o di a m p i e z z a è s imi le a quel lo de l l ' esempio 
p recedente , con la d i f ferenza che al posto d e l l e prese, la bob ina è provvista di un 
nucleo fe r romagnet ico rego lab i le . La corrente di de f less ione v a parz ia lmente a 
massa tramite il condensatore di 0,1 microfarad de l sottostante circuito a tensione 
r ia lzata, tanto più quanto la bobina risulta accordata a l la f requenza di r iga, 

I l controllo automatico di larghezza. 

Il control lo manua le di la rghezza può ven i r e l iminato, e sostituito con un 
control lo automat ico , con il vantagg io dì poter mantenere un'ottima resa luminosa 
de l lo schermo , con buona qualità de l l ' immag ine . 

Il control lo automat ico si basa su l l ' imp iego di una part ico lare res istenza, d e n o 
minata V D R . T a l e resistenza si comporta nel modo consueto sino a tanto che non 
siano ad esse appl icat i impulsi as immetr ic i . In tal caso si comporta da rett i f icatr ice: 
retti f ica cioè gl i impulsi as immetr ic i . 

G l i impulsi as immetr ic i rettif icati da l la res istenza V D R forniscono una tensione 
che può ven i r app l icata a l la gr ig l ia control lo de l la v a l v o l a f inale or izzonta le , in 
modo da va r ia rne la po la r i zzaz ione e quindi l 'ampl i f icaz ione. Il funz ionamento del 
circuito è molto s imi le a que l lo de l circuito C A V e de l circuito C A G semp l ice . 
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ALLA PRESA EAT 
CINESCOPIO 

6DQ6A 
FINALE 

ORIZZONTALE 

F ig . 15.32. Schema complessivo di sezione di def lessione orizzontale e generatore E A T , 
simile al precedente. 
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Non appena si manifesta un aumento de l la tensione anod ica al la va lvo la 
f inale v i deo , si manifesta pure un aumento degl i impulsi nel circuito di def less ione 
or izzonta le , ai cap i de l trasformatore d 'usci ta . P re levando una parte di tali impulsi , 
con una presa ne l l ' avvo lg imento de l trasformatore, e rett i f icandol i , si ott iene una 
tensione, la qua le aumenta in presenza di aumento de l la tensione anod ica , r iducendo 
l 'ampl i f icaz ione de l la va l vo la , ed e l iminando in tal modo l'effetto de l l 'aumento dì 
tensione anodica . 

Fig. 15.33. - Principio del controllo automatico di larghezza, 

La stessa cosa a v v i e n e in p resenza di d iminuiz ione de l l a tensione anod ica . 
In tal caso d iminuiscono gli impulsi , d iminu isce la tensione rettif icata e appl icata 
al la gr ig l ia control lo de l l a f inale v ideo , d iminu isce la po la r i zzaz ione negat iva e 
aumenta l 'ampl i f icaz ione da parte de l la v a l v o l a stessa. 

Ne risulta un control lo automatico de l la la rghezza de l l ' immagine . Esso funziona 
ott imamente, e risulta di s e m p l i c e attuazione. 

È però necessar ia una res istenza va r iab i le , o semif issa, per rego lare una volta 
tanto, la la rghezza de l l ' immag ine sullo schermo. 

385 

1 3 - D . E . R A V A L I C O , II Videolibro, 



C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

La f ig . 15.33 indica un esempio f ip ico di confrol lo aufomaf ico di larghezza, 
adaffo per te levisor i economic i . Con un condensatore è p re levata una parte del la 
tensione a denti di sega , dal pr imario del trasformatore di r iga. Ta le tensione è 
retrocessa al l 'entrata de l la va l vo la f inale or izzontale (PL500 ) , ad un va lo re determinato 
dal la pos iz ione de l la resistenza semif issa, la qua le forma un partitore di tensione con 
il resto de l circuito, 

La f ig . 15.34 il lustra un circuito automatico di la rghezza app l icato al complesso 
di def less ione or izzontale e d E A T nei te levisor i Phil ips, 

In tale complesso v i è il solito control lo di linearità, mentre manca il controllo 
di la rghezza , sostituito dal circuito automatico. 

AH PUF. FINALE 
ORIZZONTALE 

RESISTENZA IL 
CUI VALORE VARIA] 
CON LA TENSIONE 

APPLICATA 

Fig . 15.34. Schema di complesso di def lessione orizzontale e E A T , con controllo autpmatlcg 
di larghezza. 
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Esso consiste de l la resistenza VDR , de l la resistenza var iab i le da 1 megaohm, 
dai due condensator i fissi di 150 pF C 1 e C 2 , e da altre tre resistenze fisse. 

I condensator i consentono il passagg io di una min ima parte degl i impulsi , a 
1 000 volt data la posiz ione del la presa a l l ' avvo lg imento de l trasformatore. G l i i m 
pulsi risultano appl icat i a l la resistenza VDR , la qua le p r o v v e d e a rettif icarl i . 

II control lo automatico funziona per var iaz ione di tensione anod ica sino al 
15 per cento. Esso presenta anche il vantagg io di stab i l i zzare il funzionamento di 
tutto il comp lesso , nonché la tensione di accens ione de l la va lvo la rett i f icatr ice EAT, 
ciò che ne prolunga la durata, 

S E C O N D O E S E M P I O DI C O N T R O L L O A U T O M A T I C O DI L A R G H E Z Z A , 

Lo s c h e m a di f ig . 15.35 riporta il circuito di control lo automatico di larghezza 
impiegato nei te lev isor i Brion V e g a . La tensione a denti di sega è pre levata con un 
condensatore di 160 pF e d appl icata al la resistenza VDR. Il control lo manuale di a m 
p iezza , da rego la re una volta tanto, consiste di una res istenza semif issa, da 1 m e 
gaohm, co l legata in para l le lo al la VDR, ins ieme con altra di 33 megaohm in ser ie . 

FINALE ORIZZ. 

Fig . 15.35. - Secondo esempio di controllo automatico di larghezza. 
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É anche co l legafa al la l inea a fensione r ia lzata f ramife una resistenza di 820 chi loohm. 
Ai cap i de l la resistenza var iab i le vi è perciò una fensione di c i rca 550 volt, per cui 
il va lo re de l la resistenza che la co l lega al la V D R è molto alto, di 33 megaohm, 
come detto, 

Fig. 15.36. - Circuito di cancel lazione della ritraccla di riga, 
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Spegnimento della ritraccia di riga. 

La r i t raccia di riga sullo schermo v a spenta, per ev i tare lo sfarfal l io d e l l ' i m 
magine. In alcuni te levisor i lo spegnimento è ottenuto inv iando al la gr ig l ia c o n 
trollo (o al catodo) de l c inescop io , una parte degl i impulsi di s incronismo di r iga ; 
in altri te lev isor i vengono pre levat i impulci dal trasformatore di r iga, med iante un 
avvo lg imento , rettificati e quindi appl icat i al c inescopio . 

Fig . 15.37. - Circuiti di cancel lazione delle ritraccie verticale e orizzontale. 

La f ig . 15.36 riporta lo schema sempl i f icato de l circuito di spegn imento de l la 
r i i racc ia di r iga . G l i impulsi negat iv i di r iga sono pre levat i da un avvo lg imento del 
trasformatore di r iga , e « t o s a t i » med iante un diodo O A 8 1 . Ta le « t o s a t u r a » è 
necessar ia perchè ins ieme agl i impulsi di r iga è presente anche una leggera o n d u 
laz ione, que l la propria de l trasformatore di r iga , de l l 'o rd ine di 200 k c / s . 
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La resistenza R ) rappresenta il car ico de l ref f i f /cafore di cancellazione di riga. 
La tensione impuls iva v i e n e quindi mescolata ins ieme a quel la di cance l laz ione di 
quadro, proveniente dal trasformatore d'uscita ve r t ica le . Il condensatore C 3 consente 
il passagg io agl i impulsi di r iga, affinchè possano g iungere nel circuito comune, e 
quindi ven i r appl icat i al c inescop io , tramite il condensatore C 2 e la resistenza R3. 

In tal modo vengono e l iminate s ia le r i t raccie ver t ica l i (di quadro) sia quel le 
or izzontal i (di r iga) , in quanto in presenza degl i impulsi appl icat i al c inescop io 
(al la gr ig l ia control lo o al catodo, a seconda de l l ' app l i caz ione del segna le v ideo ) 
lo schermo v i e n e oscurato. 

Un altro esemp io di c i rcui fo di spegnimento de l la r i f raccia di r iga è riportato 
dal la f ig . 15.37. In questo caso non è ufi l izzafo il d iodo reff i f icatore di cui l 'esempio 
p recedente , trattandosi di te lev isore più semp l ice . La p r ima gr ig l ia de l cinescopio è 
col legafa al lafo negat ivo (p icco negat ivo) de l l ' avvo lg imento ausi l iar io , con il centro 
a massa. L'alfro lafo de l l ' avvo lg imento (p icco posit ivo) è co l legato al circui fo di 
control lo di contrasto, non indicato in f igura. Essendo la tensione di polarità negat iva , 
essa interd ice il funz ionamenfo del c inescop io durante la r i f raccia di r iga, con c o n 
seguente spegn imento de l fascef fo e de l v ideo . 

Nel la sfessa f igura è indicato anche il c ircui fo di spegn imento de l la r i f raccia di 
campo. La pr ima gr ig l ia de l c inescop io è co l legata al secondar io de l trasformatore 
d'uscifa ve r t ica le , ciò che risulta possib i le per la re la f i vamenfe bassa tensione dei 
denti di sega ver f ica l i . 

La pr ima gr ig l ia de l c inescop io fa capo al control lo di luminosità, costituito da 
una res is fenza va r iab i l e di 0 ,25 megaohm. 

Circuiti di tensione rialzata e di uscita orizzontale e verticale. 

La f ig . 15.38 r iporfa lo schema de i due sfadi f inal i di riga e di quadro, nonché 
del generatore E A T . Le due uscife di r iga ( O ) e di quadro (V ) sono co l lega fe ai 
piedini di una spina ad otfo confaff i , innesfabi l i nel la corr ispondente presa del g iogo 
di def less ione . Lo schema è sempl i f icato . Non sono indicat i i circuit i relativi al c o n 
trollo di luminosità e neppure quel l i di spegn imento de l le due r i f raccie , di r iga e di 
quadro. Ta l i circuit i sono già sfati indicati dal le f igure p recedent i . 

Il c i rcuito di linearità or izzonta le è co l legato in ser ie a l le bob ine di def less ione 
or izzontale. L ' infera corrente di sega passa attraverso la bobina di linearità, e v a 
a massa t ramite il condensafore di 0,22 microfarad . 

Il c i rcuito di linearità ve r t i ca le consiste in una resistenza var iab i le inserita nel 
circuifo di catodo de l la v a l v o l a f inale ver t ica le . 

La tensione r ia lzata a 8 5 0 volt è app l icata a l la seconda gr igl ia de l c inescopio , 
tramite una res istenza di 100 chi loohm, due watt. È anche appl icata al la quarta g r i 
glia de l c inescop io , per ottenere la messa a fuoco de l l ' immag ine , t ramite una r e s i 
stenza va r iab i l e di 4,7 megaohm. Ta le tensione di messa a fuoco può var ia re da 
0 a 600 volt . 
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GIOGO 

BOBINE 
VERTICALI 

Fig. 15.38. - Circuit i d 'usci ta orizzontale e vert icale. (Lo schema è semplificato) 
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Generatore E A T per televisori portatili a transistor. 

Nei televisor i a transistor, la tensione EAT appl icata al c inescop io v a da 9 000 
a 15 0 0 0 volt , a seconda d e l l ' a m p i e z z a del lo schermo, Ta le tensione, pur essendo 
così e leva ta , è ottenuta dal l 'a l imentatore a 11 volt , o a 16 volt , t ramite la bobina 
EAT e d un rettif icatore, 

Caratter ist ica degl i a l imentator i EAT a transistor è di non fare uso de l la ten 
sione r ia lzata. Le tensioni e l eva te , necessar ie per le gr ig l ie -schermo de l c inescop io , 
e per il col lettore de l transistor f inale v i deo , sono ottenute con uno o due secondar i 
supplementar i . Le tensioni osci l lant i da essi ottenute vengono rett i f icate, con uno 
o due diodi . 

S C H E M I E S E M P L I F I C A T I V I . 

Lo stadio f inale or izzontale può essere quel lo di f ig. 15.39. È uti l izzato in nu 
merosi te lev isor i a 11 volt d i a l imentaz ione , con c inescop io da 9 o 11 pol l ic i . 

BOBINE DI DEFLESSIONE 

TELAIO AL NEGATIVO 

Fig. 15,39. - E A T per televisori a transistor. 

Il transistor f inale è di tipo PNP. L 'emittore è col legato d i re l famenfe al circuito 
di a l imentaz ione posit ivo a 1 1 volt , nel qua le è inserita la bobina f i ltrante L. Il c o l 
lettore è col legato ad una presa de l pr imario de l trasformatore di r iga ed EAT . In 
figura è indicata la bob ina E A T , mentre non sono indicati gli avvo lg iment i secondar i 
per le tensioni minori (c inescop io , ecc . ) , 

A i lo smorzamento de l le osci l laz ioni di f ine r iga p r o v v e d e un d iodo damper . 
In ser ie al pr imar io e al d iodo damper si trovano le bobine di de f less ione di r iga, 

In se r ie con esse v i è pure la bobina de l control lo di linearità. Il c i rcuito si chiude 
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da un lato al te la io negat ivo, t ramite una resistenza di 0,56 ohm, per comple ta re il 
car ico de l col lettore de l transistor f inale. Dal l 'altro lato si ch iude al circuito di a l i m e n 
taz ione posit iva. Affinchè ciò risulti possibi le , vi è, in ser ie , anche un condensatore 
di 6,8 microfarad, a 150 vo l t - l avoro ; la sua reattanza capac i tat iva risulta r idottissima 
data la f requenza e leva ta de l le osci l laz ioni di f ine r iga, rispetto a l le quali è p ra t ica 
mente inesistente. 

Fig. 15 .40A. - Finale orizzontale a transistor, 

Un altro s c h e m a molto s imi le è quel lo di f ig. 15.40A. C o m e indicato, la bobina 
di linearità può trovarsi ind i f ferentemente pr ima o dopo le bob ine di def less ione, 

T R A N S I S T O R F I N A L I DI R I G A . 

I p iccol i te lev isor i portati l i , con c inescop io da 9 poll ici e def less ione di 90°, fun 
z ionano genera lmente con E A T di 9 000 volt. Per essi sono adatti i transistor A L 1 1 0 
corr ispondent i a i A U l 0 3 . 

I te lev isor i con c inescop io da 11 pol l ic i e def less ione di 114°, r ich iedono l 'EAT 
di 12 0 0 0 volt o di 15 000 volt . I transistor f inal i di r iga sono gli A U 1 0 6 , equivalent i 
agli S P 1 2 4 2 e B 1 1 8 1 , a loro volta corr ispondent i al tipo amer icano 2 N 3 7 3 1 . 

D IODI D A M P E R , 

Sono usati part icolar i d iodi di potenza per lo smorzamento de l le osci l laz ioni 
di f ine r iga, 

Sono genera lmente usati i d iod i d a m p e r B Y 1 1 8 Phil ips o A Y 1 0 2 A fes , nei t e l e 
visor i da 9 000 volt di E A T . 

Per i te lev isor i con c inescop io r ich iedente 12 0 0 0 volt o più, sono più adatti 
i d iod i damper B Y Y 2 0 o B Y Y 2 1 . Sono egua l i , con polarità invertita, 
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R E T T I F I C A T O R I EAT. 

In alcuni te lev isor i a transistor, la sola va l vo la ut i l izzata è la rett i f icatr ice E A T . 
Sono di due t ip i : la DY51 per te lev isor i con schermo p icco lo , e tensione E A T 

da 9 000 a 12 000 volt ; la DY87 per i te lev isor i con schermo maggiore e E A T di 
15 000 volt . A m b e d u e si accendono con 1,4 volt . La corrente d 'accens ione è di 
550 mA. A l l a DY87 corr isponde l 'eguale DY86 . La DY87 è rivestita con uno strato 
anti-umidifà. 

Altr i fe lev isor i hanno invece un d iodo a se len io adatto per la rett i f icazione EAT. 
Uno di ess i , ad es . , è il T V 1 1 . 

F I L T R O F R E Q U E N Z A R I G A . 

Essendo l 'emittore de l transistor f inale di r iga e d il d iodo damper col legat i 
d i rettamente al circuito d 'a l imenfaz ione, a 11 o a 16 volt , si t rasfer i rebbero in esso 
le osci l laz ioni a f requenza dì r iga, se non si p rovvedesse a b loccar le . L ' inconveniente 
r isu l terebbe tanto g r a v e da non consentire il funz ionamento de i te levisor i . 

Le osci l laz ioni di f ine r iga v e n g o n o e l iminate dal circuito di a l imentaz ione m e 
diante un apposito fi lfro, accordato a l la loro f requenza . Esso le assorbe c o m p l e t a 
mente, c o m e è ind ispensabi le . 

Il fi ltro f requenza riga comprende una bobina a nucleo fer romagnet ico , in grado 
di imped i re il passaggio a l l e osc i l laz ion i . È inserita nel circuito di a l imentaz ione. 
C o m p r e n d e anche un condensatore elettrolitico' di capacità molto e levata , tale da 
offrire un passaggio molto fac i le a l le osci l laz ioni . 

Nel le f igure r iporfate il filtro consiste de l la bob ina L e de l condensafore e l e t 
trolitico di 1 000 micro farad , a 12 o 15 vo l f - l avoro . 

T E N S I O N I S U P P L E M E N T A R I . 

Non essendo poss ib i le uf i l izzare la tensione r ia lzata, le tensioni supplementar i 
di 70 volt per il control lo di luminosifà e per il co l let tore de l transisfor f inale v i deo , 
nonché i 3 5 0 volt per le gr ig l ie schermo del c inescop io e per il control lo di messa 
a fuoco, sono ottenute con due avvo lg iment i , oppure con uno solo, provvisto di 
presa. Le corr ispondent i tensioni a f requenza di r iga vengono rett i f icate con due diodi , 

La f ig . 15 .40B il lusfra un esempio t ip ico . La maggior parte dei fe levisor i portatili 
uti l izza circuit i analoghi , 

Il secondar io supp lementare è adatto per la tensione di 300 volf . È provvisto 
di due prese , una per la tensione di 70 volt , e d una per la tensione più bassa per 
gli impulsi da inv iare al control lo aufomat ico di guadagno ( C A G ) . 

I d iodi reft i f icafori sono indicati con D2 e D3. Sono a m b e d u e del tipo B Y X 1 0 , 
Sono in uso al lo stesso scopo anche i d iodi O A 2 0 2 . 

La tensione di 70 volt d e v e ven i r l ive l lata accuratamente in quanto si agg iunge 
al segna le v i deo , Il l i ve l lamento è ottenuto con un elettrol i t ico di 50 microfarad, 
adafto per fens ione di lavoro di 100 volt . La tens ione a 300 volt non r ich iede un 
l ive l lamento alfreffanto accurato . È suff ic iente un condensatore di 0,1 microfarad, 
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F ig . 15.40B. - Tens ion i supplementari con circuiti a diodo. 

L'extra alta tensione per i televisori a colori. 

La caratter ist ica sal iente de i generator i E A T de i te lev isor i a color i è l 'extra alta 
fensione di 25 000 o 30 000 volt , con un car ico di c i rca 1,2 mA, e d anche , per 
b r e v e tempo di 1,5 mA. Da queste e s i g e n z e der ivano numerosi p rob lemi r iguardanti 
la costruz ione de l trasformatore di r iga e d E A T . È ind ispensabi le che esso soddisf i 
la maggior rigidità d ie let t r ica , la stabilità e l 'e f f ic ienza r ich ieste . È per conseguenza 
molto più accurato d i quel l i in uso nei te lev isor i in b ianconero . La potenza diss ipata 
risulta notevo lmente più e leva ta . 

Sono anche necessar ie a lcune tensioni ausi l iar ie . Esse aumentano la potenza 
dissipata de l trasformatore, 
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Inoltre lo stadio f inale di r iga e d EAT d e v e venir stabi l izzato. G e n e r a l m e n t e , 
nei te lev isor i migl ior i , la tensione anod ica di a l imentaz ione è di 380 volt, ed è s t a 
b i l izzata pr ima del l 'usci ta da l l 'a l imentatore , Non è però suff iciente. È necessar io 
stabi l izzare anche la tensione EAT, cosa questa non fac i le . Senza la stabi l i zzaz ione, 
l 'EAT può determinare anomal ie nel la r iproduz ione del le immagin i a color i , 

P O T E N Z E P A R Z I A L I R I C H I E S T E , 

La potenza dissipata di c iascun circuito dei lo stadio f inale di r iga e di EAT 
può essere la seguente : 

1) car ico E A T per la massima corrente di raggio 

2) d iss ipaz ione de i la va lvo la f inale di r iga 

3) d iss ipaz ione de l la va lvo la damper 

4) assorbimento del trasformatore di r iga e de l le bobine di def less ione 

•5) circuito di conve rgenza 

6) cor rez ione de l la distorsione a cuscinetto 

7) gr ig l ia schermo de l c inescop io 

8) circuito di foca l i zzaz ione 

9) circuito ad impulsi ( C A G e C A F ) 

10) smorzamento del le osci l laz ioni parassite 

Totale de l la potenza dissipata 

D U P L I C A T O R E DI T E N S I O N E . 

A l l a p lacca de l la va lvo la t inaie di r iga risulta opportuno app l icare una tensione 
anod ica e levata , di 380 volt anziché di 290 volt come genera lmente a v v i e n e nei 
te lev isor i in b ianconero . La tensione di 380 volt è ottenibi le abbastanza fac i lmente 
dal la tensione di rete a 220 volt , con un dupl icatore di tensione. (De l dupl icatore di 
tensione è detto a pagina 4 1 6 e seguent i ) , 

V A L V O L A F I N A L E R I G A . 

La va l vo la PL509 è da 30 watt . La corr ispondente va l vo la PL505 è da 25 watt, 
La d iss ipaz ione normale di lavoro è di 20 watt. 

Tanto la P L 5 0 5 quanto la PL509 sono adatte per funzionare con tensione anodica 
di p icco di 7 000 volt , e con corrente di catodo di 500 mA. L 'accens ione è a 40 
volt , con corrente di 300 mA. 

La tensione di pi lotaggio v i e n e l imitata mediante un diodo / imitatore, per e v i 
tare deformaz ion i de l le correnti ne l trasformatore di r iga, durante i r itorni. In pos i 
z ione di ritorno di r iga, la v a l v o l a è b loccata , e la tensione negat iva di gr ig l ia c o n 
trollo è e levata . A questo punto il d iodo rettif ica la parte infer iore de l l ' impulso di 
gr igl ia, 

36 watt; 

20 watt; 

3 watt; 

30 watt; 

3,8 watt; 

1,5 watt; 

1,2 watt; 

0,2 watt; 

0,2 watt; 

3 watt; 

98,9 watt. 
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S C H E M A C O M P L E S S I V O . 

La f ig . 15.41 riporfa lo schema del lo stadio f inale di riga e di E A T di un t e l e 
v isore a color i . (S iemens Elettra F F 9 2 ) , 

La va l vo la f inale di r iga P L 5 0 9 ha l ' ingresso col legato ai due diodi : 

a) G R 4 4 0 . . . l imitatore, B A Y 8 9 , 

b) G R 4 6 0 . . . protettore, B A Y 8 9 . 

Il l imitatore ha lo scopo di ev i tare la fo rmaz ione di impulsi di disfurbo a fine 
r iga, c o m e accennato . Il d iodo proiettore determina ii b loccagg io del lo stadio 
f inale di r iga e protegge il c inescop io qualora, per un guasfo o alfro, la tensione 
di cafodo de l lo sfesso dovesse avv ic inars i f roppo al la tensione de l la pr ima gr ig l ia . 
Durante il funz ionamenfo normale questo d iodo non conduce . Qua lo ra la corrente 
di raggio , de l c inescop io , dovesse aumentare eccess i vamente , si f o rmerebbe una 
tensione ai cap i de l la R484. Ta le tensione, framife la R 4 7 1 , fa rebbe condurre il d iodo 
G R 4 6 0 , in modo da b loccare la va lvo la PL509 e quindi l ' infero sfadio EAT. È quesfa 
la proiezione automatica del sovraccarico. 

Il resto del lo stadio è s imi le a quel lo dei te lev isor i in b ianconero , ad e c c e z i o n e 
del la valvola-volano PD500. Essa ha lo scopo di stab i l i zzare l 'EAT. Questo risultato 
è ottenuto con la compensazione automatica del carico. 

La sua gr ig l ia control lo è co l l ega fa tra le due resistenze R471 e R484, a i cap i 
de l le qual i si formano le tensioni di confrol lo. Sono fali tensioni a pi lotare la v a l 
vo la vo lano . In condiz ioni normal i la va lvo la non conduce se non min imamente , e 
non cosf i fu isce un car ico per il c ircui fo EAT . Non a p p e n a si manifesta una e levaz ione 
di tensione, essa conduce , assorbe la corrente e c c e s s i v a e riporta in tal modo la 
tensione E A T al l ivel lo normale, 

La p resenza de l l a v a l v o l a - v o l a n o PD500 determina però un inconveniente a l 
quanto ser io . Poiché a l la sua p l a c c a v i è la tensione E A T di 25 000 volt, essa genera 
raggi X piuttosto intensi. Per ev i ta re che i raggi X abb iano a dif fondersi al di fuori 
de l te lev iso re , la PD500 è contenuta entro una custodia schermata adeguata , 

In para l le lo a l la sua res is fenza di catodo v i è uno scar icatore , per e l iminare 
le sovratensioni , 

Alimentatore E A T separato per televisori a colori. 

In a lcuni te lev isor i a color i lo stadio f inale di r iga e d E A T è div iso in due parfi . 
Una parte se rve per la de f less ione de l raggio catod ico , e quindi è co l legata a l le 
bobine di r iga de l g iogo. L'altra parte è adib i ta a l la formaz ione de l la exfra alta 
tensione. 

V i sono in tal caso due v a l v o l e f inali di r iga e d a n c h e due trasformatori , uno 
per il co l l egamenfo a l le bob ine di r iga , e l 'altro, con la bob ina EAT , co l legato al la 
va lvo la retf i f icatr ice. 

La f ig . 15.42 illustra il pr inc ip io de l l 'a l imentatore E A T separato. La normale 
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va l vo la f inale di r iga è indicata con V 1 . È a l imenfafa dal la l inea a 250 volf, f ramife 
la va l vo la damper , V 2 . Tuffo lo sfadio è s imi le a quel lo E A T dei te levisor i in b i a n c o 
nero. Non v i è la bob ina EAT . V i è invece un secondar io per l 'accoppiamento con la 
seconda v a l v o l a f inale di r iga, la V4. T a l e accopp iamento avv iene tramite una va lvo la 
pi lota, V 3 . Il secondo al imentatore funziona c o m e il pr imo. È provvisto de l la va lvo la 
damper V 5 . M a n c a del secondar io per le bob ine de l g iogo. È provvisto invece de l la 
bobina EAT . 

Fig. 15.42. - Doppio alimentatore fine riga ed E A T per televisori a colori . 

La s tab i l i zzaz ione de l la extra alta tensione è necessar ia anche in questo caso, 
ma non è ugualmente importante c o m e i n v e c e a v v i e n e con lo stadio unico. Per di 
più, con questa d ispos iz ione la p lacca de l la va l vo la regolatr ice , la V 7 , non è a t e n 
s ione E A T , quindi non genera raggi X e per conseguenza non r ich iede schermatura . 

Alta tensione, precauzioni necessarie. 

Le tensioni presenti negl i apparecch i r icevent i di T V sono molto e levate , tanto 
da costituire un ser io per ico lo per l ' instal latore. Sono perciò necessar ie part icolari 
caute le e continua attenzione durante la messa a punto dei r icevitor i in funzione. 

Le pr incipal i caute le da tener presente sono le seguent i : 
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1) le misure di alta tensione vanno fatte app l icando i puntali de l lo strumento 
di misura ai circuiti in e s a m e , a r icev i /o re spento; r iaccendere l ' apparecch io ed effet
tuare la lettura, senza toccare nè i puntal i , nè lo strumento di misura, nè l 'apparecchio ; 
spegnere nuovamente il r icev i tore per togl iere i puntali o per fa re altre misure; 

2) non usare per nessuna ragione cacciav i t i o altri strumenti di lavoro m e 
tal l ic i ; 

3) non fare a lcun lavoro di sostituzione o di r iparaz ione con l 'apparecchio 
a c c e s o ; 

4) durante le prove de l circuito a l imentatore ad alta tensione, ut i l izzare una 
sola mano, ed ev i tare che l'altra sia appogg iata a l l ' apparecch io ; 

5) è sempre necessar io stare in p ied i sopra una pedana di legno molto s e c c o , 
oppure r icoperto di l ino leum, gomma o qualsiasi altro buon isolante; 

6) nel caso di tubi catod ic i provvist i di r ivestimento condutt ivo esterno, o c 
corre tener presente c h e tale r ivest imento costituisce, co l r ivest imento interno del se 
condo anodo, il secondo condensatore di filtro del l 'a l ta tensione. Spento l 'apparecchio, 
non si può toccare immedia tamente il tubo catodico, sa lvo accertars i de l l 'avvenuta 
scar ica de l condensatore ; 

7) tutti i tubi catodic i a grande schermo, funzionanti con tens ione e levata , 
diffondono una quantità più o meno grande di raggi X ; tale di f fusione è più accentuata 
ai lati de l tubo; è opportuno trattenere ì raggi X con una ret icel la meta l l ica o altro 
schermo poggiato sulla super f ic ie interna del mobi le ; 

8) tutte le operaz ion i inerenti a l l 'a l ta tensione, vanno effettuate con metodo 
e con c a l m a . 

Alimentatori BT con trasformatore di tensione. 

La f ig . 15.43 ind ica un esemp io di a l imentatore BT con trasformatore di tensione. 
Il t rasformatore è costituito d a un pr imario co l legato al la r e t e - l u c e , da un doppio 
secondar io a 310 volt , e da quattro secondar i , uno a 5 volt per la v a l v o l a r a d d r i z z a 
tr ice, e tre altri a 6,3 volt. 

Le v a r i e v a l v o l e hanno i f i lamenti co l legat i in para l le lo e al imentat i da l la t e n 
sione fornita dai tre secondar i . 

La v a l v o l a raddr i zzat r ice è una 5 U 4 G B o una 5 A S 4 , 
La sez ione f i ltrante è costituita da una impedenza e da tre condensator i e let t ro 

litici da 4 0 microfarad, uno al l 'entrata e due al l 'uscita . 
La f ig . 15.44 il lustra un altro e s e m p i o di a l imentatore a bassa tens ione con t ra 

s formatore; in questo e s e m p i o le v a l v o l e raddr izzatr ic i sono due. Un tempo esse 
erano costituite da una 5 Y 3 G T e d a una 5 X 4 G , in quanto la loro cor rente erogata 
sommata era adeguata a l la r ichiesta de i te lev isor i . At tua lmente sono in uso due 
6 C A 4 , in grado di forni re 3 0 0 mi l l i ampere , 

A n c h e in questo e s e m p i o i secondar i d ' accens ione sono quattro, uno per le 
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F ig . 15.43. - Esemplo di alimentatore con una valvola raddrizzatr ice, per te levisori . 

due raddr izzat r ic i , uno per la va l vo la smorzatr ice 6 A X 4 G T , un terzo secondar io per 
un gruppo di v a l v o l e comprendent i il tubo catod ico , e infine un quarto secondar io 
per le altre v a l v o l e . 

V a però notato che al imentator i di questo tipo, con trasformatore di tensione, 
non sono più in uso nei modern i te lev isor i , mentre lo erano quasi genera lmente 

6 B K 7 A 1 2 A T 7 6 C B 6 6 C B 6 6 C B 6 6 C B 6 6 B * 7 6 u 8 6AU6 6T8 6 A Q 5 12AU7 

F ig . 15.44. - Esempio di al imentatore B T con due valvole raddrizzatr ici . 
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nei pr imi te lev isor i . La necessità di r idurre fortemente l ' ingombro del te la io , e la 
introduzione di nuove v a l v o l e , hanno determinato i Costruttori ad usare l 'autotra-
sformatore al posto del trasformatore di tensione, e l iminando tutti i secondar i , ed 
uti l izzando un unico avvo lg imento pr imario con v a r i e prese. 

Ment re un tempo i te levisor i a v e v a n o le var ie va l vo le co l legate con i f i lamenti 
in para l le lo , d iv ise in più gruppi , nei te lev isor i moderni le va l vo le sono per lo più 
co l lega fe con i f i lamenti in ser ie , appunto data l 'assenza degl i avvo lg iment i s e c o n 
dari del trasformatore di tensione. 

Cos i ne l l ' esempio di f ig . 15.44, relat ivo ad una ser ie di te levisor i Rad iomare l l i 
non più in costruz ione da alcuni anni , vi sono quaftro avvo lg iment i secondar i , e l i 
minabi l i tutti e quattro, in quanto i f i lamenti di tutte le v a l v o l e possono ven i r c o l l e 
gati in ser ie e far capo ad una unica presa de l l ' avvo lg imento pr imario. 

Ciò è stato possib i le rea l i z za re po iché sono state approntate va lvo le appos i te , 
adatte per essere co l legate con i f i lamenti in ser ie . 

Ne l l ' esemp io del la stessa f igura si può notare c h e vi è un avvo lg imento s e c o n 
dario per una sola va l vo la , la V 2 2 , ossia il d iodo smorzatore (d iodo booster) 6 A X 4 G T . 
Quando v e n i v a usato ta le d iodo, era ind ispensabi le co l l ega re il suo f i lamento ad un 
apposito secondar io , data la forte tensione esistente tra il ca fodo e il f i lamento ; non 
era poss ib i le co l l ega re un c a p o del f i lamento a massa, c o m e per gli altri gruppi 
di va l vo le indicat i in f igura, po iché in tal caso la va l vo la si sa rebbe rap idamente 
deter iorata. 

At tua lmente sono in uso diodi smorzator i appos i famente costruiti per poter 
sopportare l 'e levata tens ione esistente tra il loro f i lamento e il loro catodo, per cui 
il f i lamento può essere co l legato con un lato a massa, ossia può venir co l legato in 
ser ie con tutte le altre v a l v o l e , c o m p r e s e le rett i f icatr ici , ed esclusa soltanto la 
va lvo la rett i f icatr ice extra alta tens ione, la qua le p r e l e v a però la tensione di a c c e n 
s ione dal trasformatore d'uscita or izzonta le , c o m e defto. 

Alimentatori ad autotrasformatore. 

È possib i le e l iminare l 'avvo lg imento secondar io del trasformatore di tensione, 
co l legando il ref f i f icafore ad un capo de l l ' avvo lg imento pr imar io . L 'autotrasformatore 
che ne risulta è meno ingombrante, meno costoso e meno pesante. Presenta l ' incon 
ven iente di r ich iedere che un capo de l la r e t e - l u c e sia co l lega fa al telaio de l t e l e 
v isore . At tua lmente quasi tutti i te lev isor i hanno il telaio co l legato a l la re te - l uce , per 
cui l ' inconveniente suddetto è trascurato. S e il te lev isore v ien fatto funzionare fuori 
da l la custodia, per la r iparaz ione o messa a punto, d e v e veni r col legato a l la re te - l uce 
framife un trasformatore di tensione, in modo da e l iminare il co l legamento de l telaio 
ad un c a p o de l la rete stessa. 

Un e s e m p i o di a l imentatore ad aufofrasformafore è quel lo di f ig . 15.45. A l posto 
di una v a l v o l a raddr i zzat r ice b i p l a c c a è usato un ponte a quattro rettif icatori a s e l e 
nio. S i ott iene in fai modo la rett i f icaz ione de l l 'onda infera. 
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Fig. 15.45. - Alimentatore ad autotrasformatore e rettificatori a selenio, 

I due cap i in alternata de l ponte rett i f icatore sono col legat i ai due estremi 
de l la r e t e - l u c e . 

V i sono due secondar i per ot tenere la tensione d 'accens ione de l le v a l v o l e , 
Le due bobine co l legate al la presa di corrente , e d i due condensator i di 4,7 

nanofarad, hanno lo scopo di convog l ia re a massa i disfurbi presenti lungo i conduttori 
de l la re te - l uce . 
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Fig. 15.46. - Collegamento di filamenti in ser ie , 
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F ig . 15.47. - Al imentatore con due rettificatrici, in uso In una ser ie di televisori P h i l i p s . 
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F ig . 15,48. - Al imentatore ad autotrasformatore, con i fi lamenti delle valvole collegati 
in ser ie -para l le lo . 
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L'autotrasformatore con presa al centro. 

In te lev isor i de l la « seconda generaz ione » era in uso l 'autotrasformatore con 
presa al centro. Le f igg . 15.47 e 15.48 riportano due esempi t ip ic i , relat iv i a televisor i 
Phil ips. 

C iascun autotrasformatore è s imi le a quel lo p recedente ma ha la presa a 110 volt 
co l legata a massa. 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O , 

Il p r inc ip io di funz ionamento è indicato dal la f ig . 15.49. Si supponga, per s e m 
plicità, che la tensione de l la re te - l uce sia di soli 100 volt, c o m e a sinistra in figura, 

F ig . 15.49. - Pr incipio del l 'autotrasformatore con presa al centro. 

App l i cando tale tensione di 100 volt ai due lati de l la presa al centro, 
si ott iene un aumento di tensione proporz ionato al rapporto de l numero di 
spire . S e la p resa è al centro de l l ' avvo lg imento , e il numero di spire è adeguato, 
si può ottenere la tensione di 250 volt alternati ai due estremi de l l ' avvo lg imento 
stesso. O s s i a , misurando la tensione tra un estremo de l l ' avvo lg imento e massa, si 
ot ter rebbe in tal caso la lettura di 250 volt. 

Lo stesso risultato si ott iene anche se si app l ica la tensione di 100 volt, tra 
lo stesso numero di sp i re di una de l le due parti de l l ' avvo lg imento , l'una o l'altra. 
In f igura, a destra , la tens ione di 100 volt è app l icata a l la parte bassa d e l l ' a v v o l 
g imento. 
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A n c h e in questo caso, misurando la tensione tra un estremo de l l ' avvo lg imento 
e massa , si ott iene la lettura di 250 volt alternati . Misurando la tensione tra i due 
estremi de l l ' avvo lg imento , si ott iene la lettura di 500 volt, 

La f ig . 15.50 riporta lo sfesso esempio , con la tensione alternata de l la re fe - l uce 
a 2 2 0 volf . La tensione è appl icata ai due lafi de l la presa de l l ' avvo lg imen fo ; il 
numero di spire è fa le da of fenere la tensione di 250 volf a ciascun estremo. 

Fig . 15.50. - Autotrasformatore per la tensione della rete- luce. 

La sfessa cosa è r ipetuta anche a desfra , ne l la stessa f igura, nel la qua le sono 
indicate anche le altre possibi l i tensioni de l la re te - l uce . Poiché la presa per la 
tensione a 110 volf , si t rova a metà tra le sp i re a cui è appl icata la tensione di 
220 volt , essa è la presa al centro de l l ' avvo lg imento , e perciò v i e n e co l lega fa a 
massa, c o m e indicato. 

È già sfafo visto che non è necessar io che la tensione pr imaria v e n g a app l icata 
ai d u e lati de l la presa al cenfro , ma che può ven i r app l icata su una sola de l le due 
parti de l l ' avvo lg imento , c o m e a destra in f ig . 15.48. Perciò, anche l 'esempio indicato 
a destra de l la f ig . 15.49 può veni r convert i to in quel lo a sinistra. 

In questo esemp io , la tensione alternata de l la r e t e - l u c e a 220 volt risulta a p 
pl icata su una parte de l l ' avvo lg imento . Un capo de l l a re te - luce è co l legato a massa. 
M a n c a , ne l la f igura, la presa de l c a m b i o tensioni corr ispondente al la tens ione a 
110 volt . 
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Nel l ' esempio , a l le due p lacche de l la va l vo la raddr izzatr ice di tipo amer icano 
è app l icata la tensione alternata di 300 volt , r ispetto massa. 

Il f i lamento de l la va l vo la raddr izzat r ice è co l legato ad un apposito secondar io 
a 5 volt . Negl i esemp i de l le f igg . 15.47 e 15.48 sono usate v a l v o l e rettif icatrici a r i s c a l 
damento indiretto, per cui i r ispettivi f i lament i sono col legat i in ser ie con quel l i de l le 
altre va l vo le , essendo la tensione anod ica p re levata da i loro catodi . 

300 Vr^ 

470SL • 275V 

300 Vr^ 

F ig . 15 .51 . - Esemplo di al imentatore con autotrasformatore, con il centro dell 'avvolgimento 
collegato a m a s s a . 

In f ig . 15.51 i f i lamenti di otto v a l v o l e sono col legat i in ser ie , e fanno c a p o ad 
una p resa de l l ' avvo lg imento , mentre i f i lamenti di altre c inque v a l v o l e sono co l legat i 
in para l le lo e fanno capo ad un avvo lg imento secondar io . Ciò a v v i e n e perchè non 
è s e m p r e poss ib i le d isporre di v a l v o l e adatte per essere co l legate tutte con i f i l a 
menti in se r ie ; a vo l te , per poter ut i l i zzare va r ie va lvo le , è opportuno co l legare 
parte con i f i lament i in ser ie , e parte con i f i lamenti in paral le lo . 

L 'esempio si r i fer isce ad una ser ie di te lev isor i Voxson , 

Valvole con filamenti in serie. 

C o m e già per gli apparecch i radio, anche per i te levisor i vi è la c rescente t e n 
denza ad adottare circuit i ad accens ione in ser ie de l f i lamento de l le v a l v o l e , questo 
soprattutto per la sempl i f i caz ione de i c i rcu i t i , magg iore compat tezza e d economia . 
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Alcuni prob lemi , re lat iv i a l l ' accens ione in ser ie dei f i lament i , sono comuni tanto 
agli apparecch i radio quanto ai te lev isor i ; altri p rob lemi sono i n v e c e part icolari dei 
te lev isor i . Il g rande numero di v a l v o l e da co l legare con i f i lamenti in ser ie , impl ica 
un maggior per ico lo di bruciatura di una qua lche va lvo la . 

Nei primi te lev isor i in cui v e n n e adottato il s istema di accens ione in ser ie , v e n 
nero ut i l izzate le normal i v a l v o l e a 6,3 V impiegate per l ' accens ione in paral le lo , con 
l 'accorgimento di inser i re, con esse, una resistenza a coef f ic iente di temperatura n e 
gat iva ( termistore) . Ques to metodo presentava alcuni inconvenient i , quel lo de l m a g 
gior costo e de l tempo e c c e s s i v o r ichiesto per l 'accensione d e l l e va lvo le . È stata 
perciò approntata una ser ie spec ia le di va l vo le part ico larmente adatte per l ' a c c e n 
sione in ser ie dei f i lament i . 

Per ev i tare le possibi l i avar ie dovute ai forti sbalz i de l la tensione di accens ione 
durante i primi istanti d i funz ionamento, è stata aumentata la to l leranza de l la corrente 
di f i lamento e migl iorata l'uniformità nel le caratter ist iche di accens ione , in modo da 
ridurre l'eventualità di guasti . Il tempo di accens ione è stato ridotto a meno di un 
minuto. 

Una particolarità di queste v a l v o l e consiste nel magg io re isolamento tra catodo 
e f i lamento per ev i ta re il cortocircuito tra questi e lettrodi , data la magg iore tensione 
tra di loro appl icata . 

Le v a l v o l e a funz ionamento più cr i t ico , qual i ad esemp io le osci l latr ic i e le r i v e 
latr ici , vanno co l locate nel la catena dal lato a tensione più bassa rispetto al la massa. 

S E R I E E U R O P E A A 300 M I L L I A M P E R E . 

Per le v a l v o l e di t ipo europeo , la corrente d ' accens ione è stata normal izzata 
in 300 mi l l iampere . Le v a l v o l e eu ropee con 300 m A d ' a c c e n s i o n e possono venir 
co l legate con i f i lamenti in ser ie . Esse sono indicate con la s ig la con una P iniz iale, 
ad es. P C F 8 0 . A l t re v a l v o l e , a 6,3 volt d 'accens ione , sono adatte per essere co l legate 
in ser ie in quanto assorbono 300 mA, tra queste ad es. sono le v a l v o l e ampl i f icatr ic i 
a media f requenza , qual i la E F 8 0 , la E F 1 8 3 e la EF184 . 

S E R I E A M E R I C A N A A 600 M I L L I A M P E R E . 

La corrente di accens ione è stata normal izzata a 600 mi l l i ampere per tutte le 
va lvo le di questa ser ie e la res istenza de l loro f i lamento è stata modi f icata per m a n 
tenere inalterata la potenza d e l l e corr ispett ive v a l v o l e de l la ser ie normale. 

S E Q U E N Z A D E L L E V A L V O L E C O L L E G A T E IN S E R I E . 

Le va r ie v a l v o l e co l l egate con i f i lament i in ser ie sono d isposte con una certa 
sequenza , in modo da ev i tare inter ferenze, e part ico larmente t racc ie di osci l laz ioni 
di f ine r iga, su altre va l vo le . 

La f ig . 15.52 indica un esemp io . Il f i lamento co l legato per pr imo dal lato del la 
re te - luce è quel lo de l l a va l vo la damper , de l lo stadio EAT . È questa la va lvo la che è 
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sede de l le tensioni impuls ive più e levate . Subito dopo v i e n e il f i lamento de l la v a l 
vo la ampl i f icat r ice f inale or izzontale ( r iga) , anch 'essa sede di intense osci l laz ioni . 

Segue la f inale ver t ica le , anch 'essa sede di osci l laz ioni . V i e n e quindi il f i l a 
mento de l la osci l lat r ice di r iga, e d infine la resistenza R3 adatta per ottenere la caduta 
di tensione necessar ia per a c c e n d e r e la lampadina -sp ia , 

Le v a l v o l e a m e d i a f requenza sono disposte al centro de l la catena , seguite dal la 
va lvo la dopp ia per i c incronismi e dal la f inale v i deo . S e g u e il f i lamento del c i n e s c o 
pio. Per ult ime sono inserite le due va lvo le del selettore V H F , in quanto r ichiedono 
che la tensione di accens ione sia esente da osc i l laz ion i ; a lcuni condensator i p r o v v e 
dono ai passaggio a massa di tali osci l laz ioni se presenti in t racc ie . V i e n e infine la 
va lvo la dopp ia del lo stadio audio. A n c h e questa va lvo la d e v e venir tenuta lontano 
dal la disturbatr ice, po iché d iversamente la r iproduz ione sonora può veni r disturbata 
da ronzii o f rusci i . 

(L 'a l imentatore indicato appar t iene ad una ser ie di te lev isor i Brion V e g a ) , 

RETE -LUCE 
220 V 1,2 A °I i : 
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MF-AUDIO >PCF80 

Fifl. 15.52. - Sequenza delle valvole in ser ie . 

Alimentatori BT con rettificatore a silicio. 

I te lev isor i di p roduz ione recente sono provvist i di unità al imentatr ice a bassa 
tensione, funzionante con diodo a siticio. Dopo le v a l v o l e rett i f icatr ici , e dopo i 
rettif icatori a se len io , è ora la vo l ta dei d iodi a s i l ic io , rettif icatori di p icco l iss ime 
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dimensioni , a l tamente eff icienti , bene adatti per fornire le tensioni anod iche di 
lavoro, a l le correnti di intensità sotto i 5 0 0 mi l l iampere , necessar ie per i te lev isor i , 

I rettificatori a se lenio costituirono un notevo le progresso rispetto le v a l v o l e , 
date le d imensioni molto minor i , e l 'assenza de l f i lamento da r iscaldare . Essi però 
presentavano alcuni inconvenient i ; anzitutto la tensione inversa ammiss ib i le era 
piuttosto bassa, appena 6 volt , poi la loro resistenza interna aumentava con il tempo, 
a l terando le condiz ioni di funz ionamento de i te lev isor i , 

I reitilicatori a silicio costituirono un notevole progresso rispetto a quel l i a 
se len io ; sono il risultato di intense r ice rche effettuate nel campo de i raddr izzator i , 
O l t re a l l e p icco l iss ime d imensioni ( le d imensioni di un retti f icatore a s i l ic io per t e l e 
v isore ha le d imensioni di un transistor, a l l ' inc i rca) , consentono una tensione inversa 
molto più al ta , di c i rca 40 volt , per e lemento , e per di più si conservano in buone 
condiz ioni di funzionamento per lungo tempo, 

I D I O D I A L S I L I C I O . 

Per la loro costruz ione vengono impiegat i germanio e silicio, e utilizzato il 
processo per diffusione. C o m e nei transistor, v i sono in essi due strati, uno di 
tipo P e l 'altro di t ipo N. Tra di essi v i è la giunzione P -N . Per questa rag ione , i 
diodi al s i l ic io impiegat i nei te lev isor i sono a g iunz ione « per diffusione ». Ne risulta 
un inconven iente , quel lo di essere de l icat i , c o m e i transistor. Non possono sopportare 
urti, e temono il ca lore , oltre un certo l imite, 

Durante la lavoraz ione , r ich iedono una pul iz ia est rema, in quanto basta un ' ine 
z ia per inquinarl i , A fa le scopo sono rivestit i immediatamente , al lo scopo di ev i ta re 
la caduta su di essi di corpuscol i da l l 'a r ia . La presenza di min ime impurità de te r 
m inerebbe , con il tempo, il g radua le aumento de l la corrente di d ispers ione , la 
quale , a l la f ine, p r o v o c h e r e b b e scar iche e lett r iche interne, e la loro def in it iva rottura. 

Sono racchiusi entro un contenitore, il cui coperch io è formato da una per l ina 
di vet ro . In essa v i e n e sigi l lato un p icco lo tubetto metallico, nel l ' inferno de l qua le 
passa il f i lo di co l legamento esferno, sfagnafo. 

II dìodo v i e n e saldato sul fondo de l contenitore. Ch iuse le due estremità del 
contenitore, il tubicino de l coperch io v i e n e appiatt ito a pressione, in modo d a a s 
sicurare buon contatto. 

Giunzione p-n 

Strato-p Strato-n 

Fig. 15.53. - Schema di diodo al silicio 
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P R E C A U Z I O N I PER L ' U S O DEI D I O D I A L S I L I C I O . 

I co l legament i metal l ic i esterni possono veni r p iegat i secondo le necessità, 
ma non immediatamente nel punto in cui fuor iescono dal d iodo, per ev i tare che 
non a b b i a a diminuire anche il contatto interno, 

La parte appiattita de l tubicino non d e v e ven i r p iegata , po iché anche in tal 
modo si d is turberebbe il contatto inferno, in quanto esso v e r r e b b e sottoposto ad 
e c c e s s i v a tensione meccan ica , 

m a x 9 3 m a x 9 

9 7 

Fig . 15.54. - Dimensioni dei diodi a si l icio OA210 e OA214 , 

Il co l locamento d e v e esse re tale da consent i re la fac i le d ispers ione de l ca lo re ; 
non si d e v e co l locare il d iodo in v ic inanza a sorgenti di ca lore , 

È necessar io che la saldatura sia rap ida , e d effettuata mediante una pinza di 
sostegno, affinchè il ca lore de l sa ldatore ragg iunga la p inza e si d isperda in essa, 
anziché penetrare nel d iodo, 

Alimentatori BT a semionda, con diodo al silicio. 

La f ig . 15.55 riporta lo schema de l l 'a l imentatore di un te lev isore di tipo e c o 
nomico, con d iodo al s i l ic io , in funz ione di rett i f icatore. L 'a l imentatore è senza t ra 
s formatore di tensione, in quanto è previsto il funz ionamento con stabi l izzatore 
esterno, in grado di fornire la tensione alternata di 220 volt. 

Il d iodo al s i l ic io è un Phil ips O A 2 1 4 . Esso forn isce 500 mi l l i ampere di cor 
rente rett i f icata. Funziona con una res istenza in ser ie , R 1 , di 7,5 ohm 5 watt . È 
preceduto da un condensatore fisso a carta di 10 nanofarad, e d è seguito da un 

• e lettro l i t ico di e leva ta capacità, 2 0 0 micro farad , 400 volt lavoro. La tensione d i spo 
n ib i le ai cap i di tale condensatore è di 270 volt. 

La res istenza R2 rappresenta il car ico compless ivo , 

La f ig . 15.56 indica un altro s c h e m a , s imi le al p recedente , re lat ivo a t e l e 
v isore per 220 volt di tensione alternata, quindi funzionante con stabi l izzatore 
esterno. D i f fer isce dal p r e c e d e n t e per a v e r e due diodi al silicio in ser ie . Sono due 
O A 2 1 0 . C o n uno solo si ott iene la tensione rettif icata di 150 volt, con intensità 
di cor rente di 500 mi l l iampere , C o l l e g a n d o n e due in ser ie , si ot tengono 2 9 5 volt, 
con la stessa intensità di cor rente . C i a s c u n d iodo è adatto per sopportare la t e n 
s ione alternata di 127 volt. È con tale tensione alternata che si ott iene que l la di 
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o 
220 V 

Ou 

AL FILAM. 
IN SERIE 

RETTIFICATORE 
A SILICIO 

R1 0A214 
7,5^ . 5 W 

O-—/WV^ 

: c i 
10 nF 

• po 

J270V 

et 

Fig. 15.55. - Sempl ice alimentatore con diodo a si l ic io. 

150 volt , con 5 0 0 mi l l iampere . C o n tensione al ternata doppia , e con due diodi 
in ser ie , si ott iene que l la indicata di 295 volt, e 5 0 0 mA. 

Nel lo schema, R1 è la resistenza di protez ione, di 8 ohm, e di d iss ipaz ione 

+ 255V 
AL FILAM. IN 

_ SERIE 
R2 +230V 

0 v V W — 0 

50/JF 5 

R3 ~ +205V o >/vW—-<p-

+195 V 

Fig . 15.56. - Al imentatore con due diodi al si l icio In ser ie . 
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adegua la al la corrente assorbita. Ne l l ' esempio è di 8 watt . La massima tensione 
rettif icata è di 255 volt , in quanto la tensione alternata è di 220 volt , e non 
127 X 2 volt . 

Un terzo schema di a l imentatore de l lo stesso tipo, ossia adatto per funzionare 
con tensione alternata di 220 volt , tramite uno stabi l izzatore di tensione, è quel lo 
di f ig . 15.57. In questo esempio , c o m e nel pr imo, è uti l izzato un unico d iodo al 
si l ic io O A 2 1 4 , p receduto da una resistenza di protez ione di 15 ohm, 10 watt , non 
ché da un fusib i le di 1,6 ampere , 

1-250V 

Fig . 15.57. - Alimentatore da 220 volt alternati, con un diodo al s i l ic io . 

Il d iodo è protetto anche con un condensatore fisso di 390 p icofarad , posto 
in paral le lo ad esso ; ha lo scopo di consent i re il passaggio ad eventual i t racc ie di 
sovratensione provenient i dal trasformatore di r iga. 

La mass ima tensione rettif icata è di 250 volt . Da essa si ottengono altre quat 
tro tensioni minor i , t ramite quattro res istenze , c iascuna in para l le lo con il proprio 
condensatore elettrol i t ico di capacità e levata . 

Sono inseriti altri due fusibi l i , al lo scopo di consent i re l 'apertura de l circuito 
di a l imentaz ione in caso di cortocircuit i o di e c c e s s i v e r ich ieste di corrente. 

Le v a r i e prese di tensione, a lcune de l le qual i sono assai pross ime, hanno p r in 
c ipa lmente lo scopo di fornire agli organi de l te lev isore tensioni di lavoro adatte, 
senza dover r icor rere a circuit i di l i ve l lamento molto energ ic i , e quindi costosi e 
ingombrant i . Poiché è uti l izzata una sola s e m i o n d a de l la tensione alternata de l la 
re te - l uce , in quanto il d iodo è uno solo, la tens ione rettif icata a 250 volt , presenta 
un 'ondulaz ione di 3 2 volt . I nvece la tensione a 170 volt , presenta un 'ondulaz ione 
minima, di appena 0,01 volt , data la p resenza di altre tre ce l lu le filtranti, formate 
da tre condensator i e da tre elettrol i t ici , 

Alimentatore anodico ad autotrasformatore e diodo al silicio. 

L'al imentatore anod ico per te levisor i è spesso provvisto di autotrasformatore, 
benché ciò comport i la necessità di co l l ega re il te la io meta l l ico al la r e t e - l u c e ; tale 
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inconveniente ha scarso r i l ievo , dato che i te lev isor i sono comp le tamente chiusi , 
e non v i è il per ico lo che gli utenti abb iano a toccare il loro te la io . I r iparatori 
devono uti l izzare un trasformatore di potenza , rapporto 1 a 1 , per isolare il t e l e 
v isore da l la re fe - luce , durante il loro lavoro. 

L'autotrasformatore risulta meno ingombrante de l trasformatore, e si adatta m e 
glio a l le p icco le d imensioni dei te lev isor i recent i , provvist i di c inescop io con col lo 
corto, 

L 'avvento dei d iod i a si l ic io ha migl iorato le possibilità di rea l i zzare a l i m e n 
tatori anodic i poco ingombrant i ; per ta le ragione, i te lev isor i adatti per funzionare 
con tutte le tensioni de l la r e t e - l u c e sono genera lmente provvist i di autofrasformatore 
e di d iod i al si l icio. 

+ 235 V 

+ 220V 

F i g . 15.58. - A l i m e n t a t o r e ad a u t o t r a s f o r m a t o r e e un diodo al s i l i c i o . 

La f ig . 15.58 riporta lo schema di unità al imentatr ice anod ica di una ser ie di 
te levisor i Condor , di t ipo economico . È uti l izzato un solo d iodo al s i l ic io , un 
O A 2 1 4 , con autotrasformatore. Una presa a 200 volt, ne l l ' avvo lg imento de l l ' auto -
trasformatore, consente di far funz ionare il d iodo al s i l ic io in modo da ottenere 
la tensione rettif icata mass ima di 2 3 5 volt . Sono ut i l izzate altre tre prese di t e n 
sione, con notevole l i ve l lamento , ottenuto con due i m p e d e n z e B F (L1 e L2) . 
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Le v a l v o l e del te lev isore indicato sono raggruppate in a lcune poste in ser ie 
tra di esse , e in altre poste in parallèlo. A que l le in ser ie è app l icata la tensione 
alternata di 100 vol t ; a que l le in para l le lo è, i nvece , app l icata la solita tensione di 
accens ione di 6,3 volt, 

L 'a l imentatore è provvisto di due fusibi l i , uno di 2 ampere , sul la re te - l uce , e 
uno di 0,27 a m p e r e al l 'uscita del d iodo al s i l ic io . 

A l t re tensioni minori sono ottenute per caduta . A n c h e questo schema di a l i m e n 
tatore appar t iene a te lev isore di t ipo economico , 

Protezione del diodo rettificatore. 

Que l lo di f ig . 15.59 è lo schema de l la sez ione di a l imentaz ione anod ica di una 
ser ie di te levisor i Rex. La tensione alternata a 2 2 0 volt v i e n e raddr izzata da un 
diodo K S K E250 . A protez ione de l d iodo v i è la resistenza R2 in ser ie . Essa p rov 
v e d e a l imitare il p icco di tensione in iz ia le , quando i catodi de l le v a l v o l e non sono 
ancora a c c e s i , e la tensione anod ica è molto e leva ta , mancando il car ico . 

Il d iodo è proietto anche con il condensatore in para l le lo di 1 0 0 0 p icofarad . 
Ha lo scopo di l imitare i p icchi di fens ione che possono formarsi per improvv ise 

270 V 
2Ì0V 

=D=y 
1 

RETE-LUCE 
220 V 

CINESC. 
OSCILL 
0RIZZ. 

AMPL.MF FINALE 
AUDIO AUDIO 

FINALE 
VIDEO 

A A A A 
X 

Fig. 15.59. - Alimentatore a rettificatore a s i l ic io . 
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sovratensioni ; ha anche lo scopo di e l iminare la modu laz ione di ronzio dovuta a 
segnal i T V molto potenti , quando il te lev isore funziona in prossimità di una trasmittente. 

In ser ie al d iodo vi è il fusibi le da 1 ampere . 
Sono ottenute quattro d ive rse tensioni anod iche tramite reti di l ivel lamento 

formate da l le res istenze R3, R4 e R5 nonché dai quattro condensator i elettrol i t ici . 

- T - 3 5 0 / 

— A W ^ 

32)jF 
3 5 0 / 

PANNELLO DEFLESS, fi £l 
I 
^PANNELLO SEGNALI 

TRC 

Fig. 15.60. - Catena di filamenti con rettificatore a s i l ic io , 

La catena de i f i lamenti c o m p r e n d e la resistenza R1 per la caduta dì tensione 
necessar ia . La s e q u e n z a dei f i lamenti è que l la indicata. Sono anzitutto inseriti i f i l a 
menti de l le tre v a l v o l e disturbatr ici , sed i di osci l laz ioni di f ine r iga e di fine quadro. 
Vengono quindi i f i lamenti de l le due v a l v o l e ampl i f icaf r ic i M F - v i d e o . Le bob ine e d i 
condensator i hanno lo scopo di e l iminare t racc ie di osci l laz ioni spurie, 
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Catena di filamenti con rettificatore. 

Nel lo s c h e m a di f ig. 15.60 la cafena dei f i lamenti fa capo ad un diodo ret t i 
f icatore. In tal m o d o i f i lamenti non sono acces i con cor rente alternata, bensì con cor 
rente rett i f icata. Il d iodo rett i f icatore è un BY114 . Si fratia di un diodo di potenza, 
come il B Y 1 1 0 uti l izzato per ottenere la tensione anod ica . È però meno adatto per 
tensioni e l eva te . Si presta b e n e in circuito di accens ione de i f i lamenti , non essendo 
necessar io farlo segu i re da condensatore elettrol i t ico di e l e v a t a capacità. 

La caduta di tensione è ottenuta con due res istenze di 68 ohm ciascuna, a 
10 watt . 

La s e q u e n z a de l le va l vo le è la seguente : 

A) Pannel lo di def less ione : 

PY81 . . . damper , 

P L 8 1 A . . . f inale r iga, 

P C L 8 5 , . . osc i l la f r ice e f ina le quadro. 

B) Pannel lo segnal i e s incronismi : 

P C F 2 0 1 . . . osc i l la f r ice r iga e ampl i f icaf r ice m e d i a f requenza suono, 

P C L 8 6 . . . ampl i f icat r ice e f inale audio, 

P C F 2 0 0 . . . ampl i f icat r ice M F - v i d e o e ampl i f icaf r ice s incronismi , 

PFL201 . . . pr ima ampl i f icaf r ice M F - v i d e o e f ina le v ideo , 

A l fe rmine de l la catena è inserito il f i lamento de l c inescop io . I selettor i V H F / U H F 
sono a transistor, 

Alimentatori a raddoppiatore di tensione. 

In molti te lev isor i è usato il circuito raddopp iatore di tensione per ottenere la 
tensione anod ica necessar ia , pur d isponendo de l la sola tensione de l la re fe - l uce . 
In tal m o d o è poss ib i le ut i l izzare l 'aufofrasformafore e i d iodi rettif icatori a se len io 
o a s i l ic io , i qual i non sono adatti per tensioni e leva te . 

P R I N C I P I O DI F U N Z I O N A M E N T O , 

Il pr inc ip io consiste nel car icare pr ima un elett ro l i t ico , e poi di ut i l izzare la 
sua car ica più la tensione de l la r e f e - l u c e , per ca r ica re un secondo elettrol i t ico, a 
tensione c i rca dopp ia . 

In f ig . 1 5 . 6 1 , a sinistra è indicato un d iodo rett i f icatore A , in ser ie con un c o n 
densatore e lettro l i t ico C 1 . È presente la semionda posit iva de l la tensione alternata 
del la r e f e - l u c e . Il d iodo A consente il passagg io de l la corrente , e il condensatore 
C1 si car ica . 

A destra , ne l la sfessa f igura è indicato Ciò che a v v i e n e in p resenza de l la s e -
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mionda negat iva , de l la stessa tensione alternata. In questo caso è un altro d iodo, 
indicato con B, a funz ionare; lascia passare la corrente , la qua le ca r ica un altro 
condensatore elettrol it ico C 2 , 

o -

A 

o 

: ci ,C2 
+ 

o o 
F ig . 15.61. - Principio del raddoppiatore di tensione. 

Se i due diodi A e B, nonché i due condensator i C 1 e C 2 , vengono disposti 
come indica la f ig . 15.62, si ott iene il raddopp iamento de l la tensione de l la re te - l uce ; 
ai capi de i condensator i C 1 e C 2 v i è una tensione dopp ia ; se que l la de l la r e t e -
luce è di 125 volt, que l la ai cap i di C 1 e C 2 è di 250 volf, a l l ' i nc i rca . 

Durante la semionda posi t iva funz iona il d iodo A , c o m e detto, e si ca r ica il 

F ig . 15.62. - S c h e m a di raddoppiatore di tensione, 

418 



I L G E N E R A T O R E E A T E L ' A L I M E N T A T O R E B T 

condensatore C 1 . Durante la semionda negat iva funziona il d iodo B e si ca r ica C 2 , 
Se C 1 fosse di capacità molto p icco la , a v r e b b e il tempo di scar icars i , o quasi , ed 
ai cap i de i due condensator i v i s a r e b b e o la tensione de l la r e t e - l u c e , o altra poco 
super iore ; ma po iché i due condensator i sono di capacità e l e v a t a , di 100 mic ro 
farad, la d iminuz ione di tensione, per effetto de l la scar ica , ai cap i de l l 'uno o d e l 
l 'altro, è prat icamente t rascurabi le . 

La f ig . 15.63 illustra una d ispos iz ione c i rcu i ta le spesso r icorrente negl i schemi 
di te lev iso r i ; i due d iodi e i due condensator i sono disposti a ponte. Non si tratta 
però che di un d iverso modo di d i segnare il c i rcuito. L e due f igure sono identiche, 

Fig . 15.63. - Raddoppiatore di tensione a ponte. 

S C H E M A DI P R I N C I P I O . 

La f ig. 15.64 indica lo schema di pr incip io di a l imentatore a raddopp iatore di 
tensione, con trasformatore di a l imentaz ione . Il pr incipio di funz ionamento è quel lo 
indicato da l le f igure p recedent i , 

In questo esemp io , il t rasformatore di a l imentaz ione è provvisto di un solo 
secondar io alta tensione (quel l i per i f i lamenti non sono indicat i , per semplicità), 
nonostante ciò si ott iene il raddopp iamento de l la tensione, data la d ispos iz ione dei 
due d iod i rettif icatori TR1 e T R 2 , nonché de i due condensator i C 1 e C 2 , 

Si ottengono due vantagg i . Anzitutto un capo de l l 'a l imentatore è a massa, 
que l lo a tensione negat iva , c o m e necessar io ; poi , i due condensator i elettrol it ici 
sono a bassa tens ione di lavoro , di 2 0 0 volt, in quanto la tens ione ai loro capi 
è ef fett ivamente la metà di que l la d ispon ib i le a l l 'uscita de l l 'a l imentatore . Essi si 
comportano a l l 'opposto di un partitore capac i tat ivo di tensione, 
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S' intende che l 'a l imentatore non potrebbe funzionare così c o m e è disegnato, 
in quanto manca il c a r i c o ; l 'a l imentatore non può ven i r fatto funzionare a vuoto, 
po iché in tal caso la tensione si e l e v a e c c e s s i v a m e n t e , ai danni dei condensator i 
elettrol it ici . 

RETTIFICATORI 

Fig . 15.64. - S c h e m a di alimentatore con raddoppiatore a ponte. 

Altro esempio di raddoppiatore di tensione. 

Il raddopp iamento di tensione si può ottenere anche in altro modo, pur uti l iz 
zando s e m p r e due d iod i rettif icatori e due condensator i e lettrol i t ic i . È quel lo ind i 
cato da l la f ig . 15.65, 

Ó 

V 
0 

C1 C1 

0 

Q 

C2 ~r~ R 

F ig . 15.65. - Principio di altro tipo di raddoppiatore di tensione. 
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La d ispos iz ione è simi le al la p recedente , ma mentre nel la pr ima la tensione 
rettif icata e r a d d o p p i a l a era presente ai cap i di a m b e d u e i condensator i , in quesfa 
seconda d ispos iz ione è presente ai cap i di uno solo. Ne risulfa la necessità di pofer 
d isporre di un condensafore elettrol it ico adatto per tensione d i lavoro doppia . 

Il pr incipio di funz ionamento non c a m b i a ; la pr ima semionda car ica il c o n 
densatore C 1 , la s e c o n d a semionda si unisce a l la tensione di C I , e ins ieme c a 
r icano C 2 . 

Nel la f igura, a sinistra è indicata la parte del circuito interessata al la pr ima 
semionda ; nel la stessa f igura, a destra è indicata que l la re la t iva al la seconda s e 
mionda . Il car ico R si t rova co l legato ai cap i del solo condensatore elettro! i t ico C 2 . 

La f ig . 15.66 r iporta lo schema di pr incip io di a l imentatore a bassa tensione 
con raddopp iatore di questo t ipo. C 1 è di 150 micro farad mentre C 2 è di 100 
micro farad ; C 1 ha una capacità magg io re in quanto d e v e conservare la car ica , 
durante la seconda- semionda , per ottenere un effettivo raddopp iamento di tensione 
ai cap i di C 2 . 

F ig . 15.66. - S c h e m a di alimentatore a raddoppiatore. 

Pur ut i l i zzando due rettif icatori a se len io o al s i l ic io adatf i per tensione massima 
di 140 volt, si ott iene la tensione reft i f icafa di 2 8 0 volt. La stessa cosa si po t rebbe 
of fenere con gl i stessi due retf i f icatori , co l legando l i in ser ie , senza far uso del 
raddopp ia fo re di tens ione, ma in tal caso s a r e b b e necessar io un secondar io doppio , 
in g rado di fornire 280 volt , anziché 140 volt . È per questa rag ione che questo 
raddoppiatore , c o m e l'altro, sono molto uti l izzati in prat ica. 

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

La f ig . 15.67 r iporfa lo schema di un te lev isore di produz ione naz ionale , con 
circuito raddopp ia tore di tensione del t ipo indicato da l le due precedent i f igure. 
Il condensafore elettrol i t ico co l legato a l la r e t e - l u c e è C 7 0 1 , di 150 microfarad a 
200 vo l f - l avo ro ; è in ser ie con la res istenza di protez ione di 10 ohm R 7 0 1 . I due 
diodi a l s i l ic io sono due O A 2 1 0 . 
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Il condensatore da cui v i e n e p re levata la tensione anod ica è formato da due 
e lemenf i di 100 microfarad c iascuno (703a) , a 3 5 0 vo l f - l avoro . La tensione alternata 
è di 108 volf ; que l la retf i f icafa mass ima è di 2 2 0 volt, 

V i sono quaffro uscife a tensioni d i ve rse , a seconda d e l l e necessità ci rcui ta l i , 
con altrettante ce l lu le l ive l latr ic i . 

Non è uti l izzato nessun secondar io ; tufte le tensioni a l ternate sono p re levate 
dal l 'un ico avvo lg imento del l 'autotrasformatore; le v a l v o l e sono con i f i lamenti in 
ser ie , parte in circuito se r ie -pa ra l l e lo . La tensione alternata mass ima d ispon ib i le , è 
quel la corr ispondente a l la r e f e - l u c e di 2 2 0 volt . Anz iché ut i l i zzare il c i rcuito r a d d o p -
piafore di fensione, si sa rebbe pofuto ut i l izzare fa le tensione a l ternata di 220 volt , 
ma in tal caso i d u e rettif icatori a v r e b b e r o dovuto ven i r co l legat i in para l le lo . La 
d ispos iz ione risulta più raz ionale c o m e indicato nel lo schema. 

R 701 

c ?0i 
ISO uf 200 Vi 

•L C705 
- r I O K 

C 706 i 
I O H _ 

noi t*s 

-fi-
0A21G 

0A21G 
• C 703/, 

l 

3Wv, 

ZFA109 

3 50V, 

L - i - l — T T e iati, 

l i e o . / . 

1 

Tf^T I 0 2 U » 

F ig . 15.67. . Esemplo di alimentatore B T per te levisori , con so la metà dell 'avvolgimento secondar lo , 
e raddoppiatore di tensione con due rettificatori a s i l i c i o . 

Un terzo e s e m p i o di a l imentatore BT con due rettif icafori a l s i l ic io , in circuito 
raddoppiatore di fens ione, ad onda in fera , è que l lo di cui la f ig . 15.68 riporta 
lo s c h e m a . A p p a r t i e n e ad una ser ie di fe lev isor i A l l o c c h i o - B a c c h i n i , 

A n c h e in questo caso i retti f icatori funz ionano uno per vo l ta , uno in presenza 
de l la semionda negat i va e l 'altro in p resenza di que l la posit iva. Durante una s e m i 
onda si ca r ica uno de i due elettrol i t ic i C 1 e C 2 , di 200 microfarad c iascuno ; d u 
rante la s e c o n d a s e m i o n d a si c a r i c a l'altro. 
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Un capo del l 'autotrasformatore, a 125 v o l i , è co l legato ai due rett i f icatori ; l 'altra 
est remi la del l 'autotrasformatore è co l legata fra i due condensator i e lettro l i t ic i . Di 
questi , C 1 è co l legato a massa. 

Tra il condensatore C 2 e la massa , a cui è col legato C 1 , v i è una tensione di 
circa 250 volt . II l ive l lamento è ottenuto con una i m p e d e n z a Z1 e un altro e let t ro 
litico di 200 microfarad . La tensione a l l 'usci ta de l l 'a l imentatore è di 240 volt, 

F ig . 15.68. - Esemplo di al imentatore B T con raddoppiatore di tensione ad onda intera. 

Esempi pratici di alimentatori a raddoppiatore. 

A n c h e con il trasformatore di tensione è opportuno il c i rcuito raddoppiatore 
di tensione, po iché basta un solo secondar io A T anz iché due . N e l l ' e s e m p i o di 
f ig . 15.69, re lat ivo ad un te lev isore molto diffuso, è ut i l izzato un trasformatore di 
tensione con un secondar io a 140 vol t ; data la d ispos iz ione de i due d iodi O A 2 1 0 
e de i due condensator i C 1 e C 2 , la tensione anod ica mass ima d ispon ib i le è di 
288 volt . 

C o m e indicato nel lo s c h e m a , uno de i due d iodi a l s i l ic io ha un capo co l legato 
a massa . La tensione anod ica risulta ai cap i de i due condensator i C 1 e C 2 , c o l l e 
gati in ser ie , per cui la tensione di lavoro di c iascuno di essi è di 200 volt , 

Sono usate due uscite a 2 7 0 volt c iascuna ; que l la dopo l ' impedenza di l i v e l l a 
mento L1 fa c a p o ad un partitore di tensione non indicato in f igura. 

La f ig . 15 .70 r iporta un altro e s e m p i o di a l imentatore con raddoppiatore di 
tensione, ut i l izzato in te lev isore di t ipo economico . È uti l izzato un autotrasfor
matore. La tens ione alternata app l icata ai d iod i al s i l ic io è di 125 vol t ; po iché i 
condensator i sono di 2 0 0 micro fa rad , la tensione anod ica mass ima è di 282 volt, 
sudd iv isa in due part i , una di 2 7 0 volt app l icata a l part itore di tensione, e una 
di - 1 2 volt ut i l izzata a parte, per la po la r i z zaz ione negat i va di una v a l v o l a . 
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+270 V 
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F ig . 15.69. - S c h e m a di alimentatore di una serie di televisori Voxon, 

F ig . 15.70. - Al imentatore anodico con autotrasformatore e due diodi al s i l ic io , disposti a ponte. 



t 109 1000 pF 10 1000 PF C 5 l l C S I ? C S I ) 
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Fig . 15 .71 , - Esempio di collegamento In ser ie di tutte le valvole e del c inescop io , in alimentatore di una ser ie di televisori Autovox. 
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Il c i rcuito di rett i f icaz ione e di raddopp iamento di tensione è protetto con 
due fusibi l i , da 1 ampere c iascuno , posti nei due rami de l ponte, 

Un terzo esemp io di a l imentatore con autotrasformatore e raddopp iatore di 
tensione, con due diodi al s i l ic io , è quel lo di f ig . 1 5 . 7 1 . Si r i fer isce ad una ser ie 
di te lev isor i Autovox . Il condensatore elettrol i t ico di ca r ica è C 5 0 2 di 120 m i c r o 
farad, 2 0 0 volt lavoro. La tensione alternata app l icata a l l 'a l imentatore è di 120 volt. 
La tensione rettif icata mass ima è di 2 6 5 volt. 

Un altro condensatore di 120 microfarad è al l 'uscita de l rett i f icatore; è il 
C 5 0 3 , a 3 5 0 volt di lavoro, a cui è app l icata la tensione di 2 6 5 volt . Sono uti l iz 
zate quattro d ive rse prese d i tensione, ottenute mediante cadute di tensione ai 
capi di va r ie res istenze. È ut i l izzata anche un ' impedenza di l i ve l lamento L 5 0 1 . 

Tra massa e « presa di ter ra » v i è il condensatore C 5 0 1 di 2 0 0 0 p F in p a r a l 
lelo con la res istenza R501 di 1 megaohm. 

Le v a l v o l e hanno tutti i f i lamenti in ser ie . 

Fig. 15.72. - Telaio del televisore a transistor Voxson Sprint 711. L'alimentatore è col locato a 
s in istra in alto. 
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L'alimentatore stabilizzato per televisori a transistor. 

I te lev isor i a transistor possono funzionare con batter ia d 'accumulator i oppure 
con l 'a l imentatore a corrente a l ternata de l la re fe - luce . 

Affinchè la r iproduz ione de l le voc i e dei suoni risulti normale , è ind ispensa 
b i le che la fensione di a l imenfaz ione si mantenga costante al va r i a re dell'intensità 
di corrente assorbita. S e la fensione d iminu isce con l 'aumenfare dell'intensità di c o r 
rente nei p icchi sonor i , la r iproduz ione acust ica risulta scadente , s imi le a quel la di 
una radio l ina con la batter ia esaur ita. 

Per mantenere stabi le la tensione di a l imenfaz ione durante il funz ionamenfo de l 
te lev isore è usafo un part ico lare stadio stabi l i zzatore , comprendente due o tre t ran 
sistor e d un d iodo zener . La corrente di a l imenfaz ione passa attraverso uno de i t ran 
sistor, ad ampl i f icaz ione va r iab i le . Il pr incip io è s imi le a quel lo de l C A V negl i a p p a 
recchi radio. Il transistor regolatore si comporta c o m e un rubinetto che si apre 
più o meno, in modo da assicurare il cosfanfe geffo d 'acqua , pur var iando la p res 
sione de l l ' acqua , 

II control lo automat ico de l transistor regolatore è ottenuto con un secondo 
transistor ampl i f icatore . A l l 'entrata di quest 'ult imo v i è una p icco la parte de l l a t e n 
sione di a l imentaz ione . S e essa va r ia , va r ia anche l 'ampl i f icaz ione de l secondo t ran 
sistor. Il suo col lettore è d i ret famente co l legato al la base de l transistor regolatore ; il 
suo funz ionamenfo è perciò comandato da l le var iaz ion i de l la tensione di a l imentaz io 
ne, ampl i f icate dal s e c o n d o transistor. In tal m o d o la fensione di a l imenfaz ione r imane 
sempre cosfanfe per a m p i e var iaz ion i dell'intensità di corrente assorbita dal te lev isore . 

In f i g . 15.73 a è indicato un a l imenfafore stabi l izzato di t ipo semp l ice , adatto 
per te lev isore con c inescop io da 11 pol l ic i . 

Il t rasformatore p r o v v e d e a r idurre la fensione alternata de l l a re fe - l uce a quel la 
necessar ia , d i 15 volt . Essa v i e n e rettif icata con un gruppo d i quattro e lement i c o l 
legati a ponte. Un condensatore elettrol i t ico da 2 000 micro fa rad , a 2 5 vo l t - lavoro , 

A L I M E N T A T O R E S T A B I L I Z Z A T O A D U E T R A N S I S T O R . 
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Fig. 15.73 a ) . - Principio dell 'alimentatore stabil izzato. 
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p r o v v e d e a l la pr ima l ive l laz ione . Un secondo condensatore l ivel latore, non indicato 
in f igura, comp le ta il l i ve l lamento ; è posto a l l 'usci ta de l lo stabi l izzatore. 

La tensione posit iva l ive l lata v a al lo stabi l i zzatore . Il telaio è al negat ivo. Tutta 
la corrente di a l imentaz ione passa attraverso il transistor di potenza TS1 in funzione 
di regolatore in ser ie. 

A l l 'usc i ta de l lo stabi l izzatore v i è un partitore di tensione formato da due r e s i 
stenze fisse e d una var iab i le , R3 - RV - R4. Il cursore di RV è col legato al la base 
del transistor T S 2 . È un NPN. In tal modo il suo emittore può ven i r co l legato a l telaio 
negat ivo , e d il col let tore al la base di T S 1 . 

Di bas i lare importanza è il d iodo zener co l legato tra l 'emittore di TS2 e la 
uscita a 11 volt . A i suoi cap i v i è sempre la tensione di 5 volt. S e la tensione di 
a l imentaz ione va r ia , la var iaz ione in più o in meno è riferita a quel la de l d iodo 
zener . S i forma in tal caso una tensione di errore, que l la che TS2 ampl i f ica e che poi 
pi lota il transistor regolatore. 

S E C O N D O E S E M P I O DI A L I M E N T A T O R E S T A B I L I Z Z A T O . 

La f ig . 15.73 b riporta lo schema di un al imentatore stabi l izzato per transistor 
con p icco lo c inescop io . E s imi le al p recedente . Il transistor regolatore è un A D 1 4 9 , 
mentre quel lo ampl i f icatore è un A C 1 2 7 . Il d iodo zener è un BZ100 , da 5 volt. 

La res istenza va r iab i l e di 200 ohm, del partitore al l 'uscita de l lo stabi l izzatore, 
va regolata una vol ta tanto, per determinare qua le d e b b a essere la tensione costante 
al l 'uscita de l lo stabi l izzatore stesso. 

V i è una seconda resistenza var iab i le , da 1 0 0 0 ohm, in ser ie con un c o n d e n s a 
tore elettrol i t ico di 125 microfarad . Consente di r idurre al min imo la tensione di 
ondulaz ione, coad iuvando i condensator i l ive l lator i . Il pr incipio è quel lo de l la c o n -

l / V W * 1 
8,2 ^I0W 

AD149 
REGOLAI PNP 

CORRENTE D'USCITA MAX=I,SA 

Fig. 15.73 b ) . - Alimentatore per televisori a transistor. 
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t roreazione in uso negl i stadi f inali audio. Una p icco la parfe de l la tensione di errore 
v iene ret rocessa al l 'entrata de l transistor regolatore in oppos iz ione di fase, e d in 
tal modo annul la que l la eventua lmente presente al l 'entrata del lo sfesso transistor. 

Non è opportuno far passare tutta la corrente di a l imentaz ione de l te lev isore 
attraverso il transistor rego latore ; è suff ic iente farne passare una parte. La parfe r e 
stante può percor re re una resistenza in para l le lo . Nel lo schema , tale resistenza è di 
8,2 ohm, 10 watt . 

T E R Z O E S E M P I O DI A L I M E N T A T O R E S T A B I L I Z Z A T O . 

Ne l l ' esemp io di f ig, 15.74 è indicata anche la batter ia d 'accumulator i , esterna, 
di 12 volt . Q u a n d o v i e n e staccata la presa di corrente, può veni r co l legata la bat 
ter ia , in quanto i quattro e lement i retti f icafori la isolano dal secondar io de l frasfor-
mafore di tensione. 

70/v sw 

Fig. 15.74. - Res is tenza in serie al transistor regolatore. 

Il d iodo D1 è necessar io , in tal caso , po iché se per inavver tenza la batter ia 
ven isse co l legata con polarità invert i ta, il circuito di a l imentaz ione v e r r e b b e d a n 
neggia lo . 

In questo esemp io sono usati d u e transistor di tipo d iverso . È d iverso anche il 
va lo re de l la res istenza in para l le lo al transistor r ive latore . Il pr incip io di funz iona 
mento è ident ico a quel lo deg l i a l imentafor i già descritt i . 

A l posto de l control lo di ondu laz ione v i è, in questo esempio , un c o n d e n s a -

429 



C A P I T O L O Q U I N D I C E S I M O 

tore elettrol it ico di 100 microfarad tra la base di TS2 e il te la io , nonché un secondo 
condensatore elettrol i t ico, di 1 000 microfarad, a l l 'uscita de l lo stabi l izzatore. 

Questo a l imentatore stabi l izzato è usato nei te levisor i S e l e c o (Zanussi ) m o 
dell i P11 e P N 1 1 . 

F ig . 15.75. - Principio dell'alimentatore a tre t ransistor . 

IL T R A N S I S T O R P I L O T A . 

In alcuni te lev iso r i , lo stabi l i zzatore comprende tre transistor anziché due ; il 
terzo transistor è co l locato tra la base del regolatore e il col lettore de l l 'ampl i f icatore , 

2 7^ ww 
- v w v — 

r s ; 

Fig . 15.76. - Esemplo di alimentatore stabilizzato a tre t ransistor . 
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Un e s e m p i o è quel lo di f ig . 15.75. Per semplicità non è indicato il trasformatore di 
tensione con gl i e lement i rett i f icatori , È provvisto di control lo de l la tensione di ondu la 
z ione; la R V 2 di 1 0 0 0 ohm ha infatti lo scopo di azze ra re il residuo de l la c o m p o 
nente a l ternat iva , e va regolata una vol ta tanto. 

Uno s c h e m a compless ivo di a l imentatore in corrente alternata, con lo s tab i l i z za 
tore a tre transistor, è quel lo di f ig . 15.76. È adatto per te lev isor i con c inescop io da 
( 4 po l l ic i , e con una corrente assorbita massima di 4 ,3 a m p e r e . La resistenza in p a 
ral lelo al transistor rego latore è perciò di va lo re alquanto basso, di 2,7 ohm, 16 watt. 
In tal modo solo una p icco la parte de l la corrente di a l imentaz ione percor re il transistor 
regolatore. Essa è suff ic iente per le compensaz ion i d'intensità necessar ie per mante 
nere invar iata la Tensione d 'uscita di 11 volt, 

BYX20-I00 ,an5W 0,27 n W 

NEGATIVO AL TELAIO RESISTENZE DA 0,2SWATT 

Fig . 15.77. - S c h e m a di alimentazione batteria-rete luce, 

Non è uti l izzato il control lo de l residuo di ondu laz ione ; sono i nvece inseriti due 
condensator i e lef f ro l i t ic i , uno tra l 'emittore del pi lota e il te la io , l 'altro a l l 'uscita del lo 
stabi l izzatore. 

Un fus ib i le da 4 a m p e r e salta nel caso di cortocircuito nei circuit i a l imentati , 

Schema di alimentatore stabilizzato per televisore con cinescopio 
da 11 pollici. 

Lo schema comp le to di un a l imentatore stabi l i zzato per p icco l i te lev isor i è 
quel lo di f ig . 15.77. Un inversore a due v i e ed a due posiz ioni consente il p a s 
saggio dal la a l imentaz ione con la tensione a l terna la de l la r e t e - l u c e o con la bat 
teria d 'accumulator i esterna di 12 volt . Un altro inversore a d una v ia ed a due p o s i 
z ioni è un i ta e monocomandafo con l'altro. 
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Sono uti l izzati tre transistor: 

a) TS1 transìstor regolatore (PNP) . 

b) TS2 transistor ampl i f icatore (NPN) 

c) TS3 transistor pi lota (NPN) . . . 

A D 1 4 9 

F3C108 

B C 1 0 8 

Le resistenze semif isse di rego laz ione sono anch 'esse tre: 

a) per il regolatore di tensione d 'uscita, 

b) per l 'azzeramento de l la componente ondulata, 

c) per la rego laz ione de l la corrente d 'uscita, 

La terza res istenza semif issa, per il control lo d e l l a corrente d 'uscita è di 2 000 
ohm e forma un partitore di tensione, ins ieme con la resistenza fissa di 3 3 0 0 ohm, 
Consente di adeguare la tensione di po la r i zzaz ione de l l a base del transistor r e g o l a 
tore e quindi , una vol ta tanto, l'intensità di cor rente d 'uscita. È un completamento 
di una cer ta utiliià. 

Il d iodo zener è col legato a l la resistenza in para l le lo al transistor regolatore, 
la qua le è perciò d iv isa in due parti , una di 18 ohm e l'altra di 0,27 ohm. C o n tale 
d ispos iz ione , l 'azione de l d iodo zener risulta un po ' più sicura. 

Televisori a transistor con batteria interna. 

Il te lev isore a transistor è part icolarmente bene adatto per funzionare con la 
propria batter ia d 'accumulator i , co l legata nel suo interno, come a v v i e n e per gli 
apparecch i radio . D o v r e b b e funz ionare soltanto con la propria batteria. Purtroppo non 
esistono ancora batter ie di accumulator i di d imens ion i e dì peso adatti . La batter ia 
che si può co l locare nel l ' interno de l te lev isore , consente il funzionamento de l lo stesso 
per c i rca quattro ore, trascorse le qual i d e v e ven i r r icar icata . Ne conseguono due 
inconvenient i : 

a) necessità di un disposi t ivo di r icar ica de l l a batteria, 

b) necessità di ev i tare che la batter ia possa veni r scar icata troppo, tanto da 
venir dannegg iata . 

Il d isposi t ivo di r icar ica può ven i r fac i lmente incorporato nel te lev iso re ; è però 
necessar io un comando in più, que l lo di « r icar ica ». È possibi le imped i re che la 
batteria v e n g a scar icata t roppo, inserendo nel te lev isore un secondo disposit ivo, 
tale da fornire un segna le acust ico non a p p e n a la batter ia è scar ica , in modo da 
costr ingere l 'utente a s p e g n e r e il te lev isore . 

La p resenza de i due disposi t iv i indicati aumenta il costo del te lev isore , per 
cui essi sono adatti per te lev isor i da 14 po l l ic i , di costo re lat ivamente e levato . I t e l e 
visori economic i sono adatti solo per funzionare con batter ia d 'accumulator i esterna, 
quel la de l l 'auto , e con la tens ione al ternata de l la re fe - l uce . 
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Schema di alimentatore con batteria interna. 

I te lev isor i con c inescop io di 14 pol l ic i , a batteria interna, funzionano con t e n 
sione di 16 volt . La batteria interna è a 16 volf . Q u e l l a esterna a 12 volt , non può 
veni r ut i l izzata. È necessar io un convert i tore e levato re di tensione, anch 'esso incor 
porato nel te lev isore , facente parte de l l 'a l imentatore a tensione de l la re te - luce . 

La f ig . 15.78 riporta lo schema di un al imenfafore stabi l izzato per te lev isore 
con c inescop io da 14 pol l ic i e batteria d 'accumulator i interna. Esso comprende : 

a) l 'a l imentatore de l la re te - l uce , 

b) il convert i fore e levato re di tensione, 

c) il circuito di r icar ica , 

d) il d isposit ivo di a l la rme, 

e) lo stabi l i zzafore di tensione. 

In f igura è indicato al cenfro l 'a l imentatore da l la re fe - l uce in corrente a l ternata; 
in alto, la batter ia d 'accumulator i a 12 volf , esterna , ed il convert i fore e leva to re ; in 
basso, la batter ia interna a 16 volt, con il c i rcui fo di r icar ica e il d isposit ivo di a l larme. 

L 'a l imenra /ore della reie-luce. — Funziona con due element i rettif icatori B Y Z 1 3 
in c i rcu i fo a d onda intera. Il trasformatore di tensione ha il secondar io con la presa 
al cent ro ; è uti l izzato anche per il convert i tore e levatore , quando il te lev isore è s tac 
cato da l la re te - l uce . Il l ive l lamento de l la tensione a 24 volt, rett i f icata, è ottenuto 
con due condensator i elettrol i t ici da 2 000 micro farad , 50 vo l t - lavoro , 

A l l 'usc i ta de l l 'a l imentatore v i è un inversore per il passaggio dal funz ionamento 
del te lev iso re a quel lo di r icar ica de l la batter ia interna. V i è quindi un secondo 
inversore per il passaggio da l l ' a l imentaz ione da l la re te - l uce a que l la con batter ia 
interna. 

Lo stabilizzatore di tensione. — È del t ipo a tre transistor. I transistor sono: 

a) TS1 regolatore in ser ie A S Z 1 6 

b) TS2 ampl i f icatore 2 N 1 9 9 0 

c) TS3 pi lota O C 8 0 

Lo schema de l lo stabi l izzatore è semplìficafo. In pratica è completato con il c i r 
cuifo per l 'azzeramento de l l ' ondu laz ione res idua , indicato da l le f igure p recedent i . 

In para l le lo al transistor regolatore v i è una resisfenza di 14 ohm 20 watt , per 
l imitare l'intensità di corrente attraverso il transistor sfesso. 

A l l 'usc i ta de l lo stabi l i zzatore v i è la tens ione costante dì 4- 16 volt. 

II c ircuifo di ricarica. — S e r v e per la r icar ica de l la sola batter ia interna. Il t e l e 
v isore v a lasciato co l legato a l la r e t e - l u c e per l ' intera notfe. Durante la r icar ica è 
v is ib i le una lampad ina rossa a c c e s a . Il c i rcui fo consiste di res istenze adatte per p ro 
v o c a r e la caduta di tensione da 24 volf , a l l 'usc i ta de l l 'a l imentafore , a 16 volt . Cons iste 
di d u e res istenze di 8,5 ohm, in ser ie , con d iss ipaz ione di 20 watt , In para l le lo ad 
esse v i è il circuito con la lampad ina -sp ia . 
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CONVERT. ELEVATORE TENS. DA 12 A 2tV 

UOV 

4 9FUS/B. 
6 & 1.2 A 

RETE CA 

Fig 

BATTERI! 
INTERNA-Ì-

ISV T 

15.78. - S c h e m a di alimentazione completa, con batteria di accumulatori es terna , ed altra 
Interna nel te levisore. È indicato il circuito di r icarica e il circuito di allarme. 
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// dispositivo di a l la rme. — Non appena la batteria d i v i ene scar ica si manifesta 
una r iduz ione de l le d imensioni de l v ideo . Poiché l 'utente pot rebbe non tenerne 
conto, l 'a ltoparlante r ip roduce una forte nota sonora. È l 'a l larme per la batteria 
scar ica . C o m e ind ica lo schema , esso consiste di un mult iv ibratore a due transistor, 
TS4 e TS5 . Sono transistor di poco conto, in quanto non devono far altro che osci l lare 
al la f requenza audio de l segnale di a l la rme. Sono due O C 7 1 . La tensione fissa di r i fe 
r imento è fornita d a un diodo zener O A Z 2 1 0 . A l l 'entrata de l d isposit ivo di a l la rme 
vi è un partitore di tensione costituito da l la resistenza f issa di 1,5 chi loohm in serie 
con altra semif issa di 2 ,5 chi loohm. Quest 'u l t ima v a regolata una volta tanto a l la 
tensione corr ispondente a l l ' a l la rme. L ' inversore ad una v ia e d a due posiz ioni è 
unito a quel lo di funz ionamento con batter ia interna. 

il convertitore elevatore di tensione. — Cons iste in un osci l latore audio a due 
transistor, TS6 e TS7 . La tensione de l la batter ia esterna a 12 volt v i e n e pr ima c o n 
vert i ta in tensione osci l lante a 130 c ic l i , ed a 25 volt, quindi essa v i e n e raddr izzata 
con il circuito ref f i f icafore, comprendente i due e lement i B Y Z 1 3 e d il solo s e c o n 
dario del trasformatore di tensione. La tensione a 130 c i c l i , rett i f icata, v i e n e quindi 
l ivel lata e poi stab i l i zzata a 16 volt, nel solito modo, I due transistor del l 'osci l latore, 
TS6 e TS7 , sono dì potenza , dovendo fornire la corrente di a l imentaz ione del 
te lev isore . Sono due A S Z 1 5 . 

Alimentatore per televisore a colori. 

I te lev isor i a color i comprendono sia v a l v o l e che transistor. Sono perciò p rov 
visti di due distinte sezioni de l l 'a l imentatore , una ad alta tensione posit iva per le 
va lvo le , e d una a bassa tensione per i transistor. A sua vol ta la sez ione ad alfa t e n 
sione è d iv isa in due part i , una de l le qual i a 380 volt stabi l izzat i . 

La tensione di a l imentaz ione de i transistor deve ven i r stabi l i zzata , c o m e a v 
v i e n e in tutti i te lev isor i a transistor. Sicché l 'a l imentatore per i te lev isor i a colori 
d ispone di due tensioni anod iche stabi l i zzate , que l la a 24 volt per i transistor e 
quel la a 380 volt . 

La s tab i l i zzaz ione de l la tensione a 24 volt è ottenuta con due transistor; que l la 
de l la tensione a 3 8 0 volt è ottenuta con due va lvo le . 

La f ig. 15.79 riporta lo schema comple to de l la sez ione di a l imentaz ione de l 
te lev isore a color i S iemens Elettra FF92 , 

Le tre parti de l la sez ione sono le seguent i ; 

1) la ca tena per le tensioni non stabi l izzate, con la tensione mass ima di 
280 volt, e con le uscite V 3 a 2 4 0 volt , e V 4 a 2 4 5 vol t ; tale catena c o m p r e n d e un 
diodo B Y 2 5 0 e le ce l lu le filtranti formate con i condensator i C 5 3 8 , C 5 3 9 e C 5 4 0 
nonché da l le res is tenze R538 e R 5 3 9 ; 

2) att raverso C 5 3 1 ed a m e z z o de i d iodi raddr izzator i G r 5 2 4 e G r 5 2 5 si 
rea l i zza il raddopp io di tensione. Il condensatore di car ica C 5 3 4 è in ser ie al C 5 3 8 
per cui la tensione di lavoro del l 'e let t ro l i t ico v i e n e ridotta. Il d iodo di protez ione 
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Fig . 15.79. - Alimentatore B T per televisori a colori , 



IL G E N E R A T O R E E A T E L ' A L I M E N T A T O R E B T 

G r 5 2 6 d iv iene conducente , qualora il raddopp io di tensione non funzionasse a causa 
di una interruzione del raddr izzatore G r 5 2 7 . In questo caso il condensafore C 5 3 4 
v e r r e b b e a trovarsi a poli invertit i e distrutto, ma attraverso G r 5 2 6 r i c e v e r e b b e i 
280 V e lo stadio stabi l izzatore di tens ione potrebbe funzionare ugualmente, anche 
se con tensione d'uscita r idotta. La va l vo la di potenza di questo sfadio è la PL509 
(V581) . Essa è pi lotata da una E F 8 0 il cui catodo è stabi l izzafo con LP590. La messa 
a punto de l la tensione di + 380 V si ott iene rego lando R 5 9 1 . Da questo regolatore, 
unitamente a l le res istenze R590 T R593 r i ceve la tensione di p i lotaggio la gr ig l ia 
di E F 8 0 per la s tab i l i zzaz ione. La res istenza R582 (850 .Q - 70 W ) è in paral le lo 
allo stadio di s tab i l i zzaz ione ed assorbe una parte de l la corrente g loba le ; 

3) la tensione di a l imentaz ione de i fransisfor, p re levata dal t rasformafore di 
refe e raddr izzata nel circuito di G r a e t z G r 5 2 1 , v i e n e stabi l i zzafa con l 'ausilio di 
T521 e T522 . La tensione stabi l i zzafa sul catodo di E F 8 0 serve , a mezzo del regolatore 
R529 , per la messa a punto de l la tens ione + 24 V . La tensione per a l imentare il f i l a 
mento de l la PL509 ( V 5 8 1 ) v i e n e p re levata dal trasformatore d 'a l imentaz ione e c o l l e -
gata col catodo de l la sfessa, onde ev i tare scar iche di tensione tra catodo e f i lamento. 
A n c h e le bob ine di smagnet i zzaz ione sono riportate sullo schema del l 'a l imentafore . 
Inserendo l 'apparecch io , attraverso P T C R532 e V D R R533 passa corrente in L534 e 
L533 che sono sistemate sulla parte con ica del c inescop io . Dopo b reve fempo la 
resistenza P T C ragg iunge una res istenza interna ta lmente e levata che tra P T C e V D R 
si r iscontra appena 4 - 5 V . Di c o n s e g u e n z a la corrente limitata di 1,5 mA c i rca non 
può passare attraverso la V D R e quindi sceg l ie il percorso verso massa attraverso 
la resistenza R534. Questa corrente se rve a mantenere la temperatura di PTC (e di 
conseguenza la e leva fa resistenza interna) e d imped isce che durante il funz ionamento 
passi corrente attraverso le bob ine di smagnet i zzaz ione . 
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LA SEZIONE A COLORI 

Principi basilari. 

Lo schermo de l c inescop io a color i è r icoperto, internamente, da un grande 
numero di granel l i , « punti di co lore ». Consistono di tre d i ve rse sostanze f luorescent i , 
A lcun i si i l luminano di luce rossa, altri di luce v e r d e ed altri blu. Sono molto p icco l i ; 
invisibi l i da parte de l lo spettatore che si trovi a normale distanza dal te lev isore . La 
f ig . 16.1 può dare una pr ima idea de l la d isposiz ione de i granel l i . V e ne sono c i rca 
400 mi la , per c iascuno de i tre color i , 

Fig. 16 .1 . - Lo strato f luorescente dietro lo schermo del c inescopio è formato d a « punti » di colore 
rosso , verde e blu. 

Il c inescop io a color i è provvisto di tre catod i ; in esso v i sono perciò tre raggi 
catod ic i , uno per il rosso, uno per il v e r d e ed il terzo per il blu. Essi raggiungono 
ins ieme lo schermo, e d i l luminano tre granel l i , quel l i di una terna. I tre granel l i 
sono disposti ai ver t ic i di un tr iangolo equi latero , c o m e indica la f ig. 16.2. 
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Affinchè, durante la corsa , i tre raggi catodic i abb iano a co lp i re soltanto i 
propri granel l i , e non abbiano a str isciare anche sugli altr i , davant i al lo schermo vi 
è un altro schermo opaco , con tanti forelI ini quante sono le terne di co lore . I tre 
raggi passano attraverso un forel l ino per vo l ta . 

È detto maschera forata o maschera d'ombra. Si trova a 12 mm dal lo schermo 
f luorescente. 

La f ig . 16.3 il lustra la maschera d 'ombra e d i tre raggi e lettronici che att ra 
versano s imul taneamente i suoi forel l in i . Essi si incrociano, nel l 'at t raversare c iascun 
forel l ino, e poi raggiungono una tr iade di granel l i . 

F ig . 16.3. - I tre raggi catodici s i incontrano attraversando la maschera d'ombra. 

Il d iametro de i forel l in i aumenta g radatamente dai bordi ve rso il centro. C o n 
tale va r iaz ione de l d iametro de i forel l in i si ott iene un risultato molto importante, 
quel lo de l l a purezza de i color i su tutta l ' intera super f ic ie de l lo schermo de l 
c inescop io . 
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In assenza di segnale TV , lo schermo del c inescop io è bianco, benché non c o n 
tenga nessuna sostanza f luorescente b ianca . Esso consisfe soltanto di « fosfori » di 
co lore rosso, v e r d e e blu. 

A v v i e n e il fenomeno del d isco colorato. S e un d isco v i e n e colorato con raggi 
di tuffi i color i de l l ' i r ide , d iventa b ianco non a p p e n a v i e n e fatto g i rare rap idamente . 
È suf f ic iente che i color i s iano tre sol i , appunto \l rosso, il v e r d e e il blu. A n c h e in 
tal caso , non appena g i ra , a p p a r e b ianco. 

Ques to a v v i e n e perchè la luce b ianca è in realtà formata da l la g a m m a di tutti 
i co lor i de l l ' a rcoba leno . S e un sotti le raggio di luce solare, penefrato da una fessura 
in una stanza buia, v ien fatto c a d e r e sullo sp igo lo di un pr isma di vetro , esso si 
« ap re a ventagl io », formando una str iscia mult icolore , con il rosso ad un esf remo, 
il v io letto al l 'altro estremo, e d il v e r d e c i rca a l centro. II rosso è af f iancato a l l ' a r a n 
c ione, poi dal gial lo , dal v e r d e , da l l 'azzurro , dal blu e infine dal violetto. 

I tre color i rosso, v e r d e e blu sono in rap id iss ima corsa, sullo schermo, per cui 
l 'occhio v e d e lo schermo, c o m e ne l l ' esempio de l d isco. 

È importante che i tre penne l l i di raggi e lettronici non siano de l la stessa inten 
sità. Ques to per due ragion i : pr ima, perchè i « f o s f o r i » non hanno lo sfesso r e n d i 
mento; secondo , perchè la sensibilità de l l ' occh io var ia con il co lo re ; mentre è 
molto sens ib i le al g ia l lo , al v e r d e e a l l ' a ranc ione , è poco sensib i le al rosso e al blu. 

L'intensità dei tre raggi , affinchè lo schermo si v e d a come se fosse b ianco, è 
la seguente : 

a) pennel lo rosso 30 per cento, 

b) pennel lo v e r d e 59 per cento, 

c) pennel lo blu 11 per cento. 

Poiché lo schermo a p p a r e b ianco, il te lev isore a color i può r i c e v e r e anche i 
p rogrammi in b ianco e nero, e funz ionare c o m e se fosse un te lev isore in b ianco 
e nero. 

Nel lo stesso modo , i te lev isor i in b ianco e nero possono r i ceve re i p rogrammi 
trasmessi a color i . Li r i cevono c o m e se i color i non c i fossero. 

È questa la compatibiliià. 

Q u a n d o il te lev isore a color i r i c e v e un programma in b ianco e nero, i suoi 
tre raggi catod ic i si comportano c o m e se fossero un raggio solo. V e n g o n o tuffi e I re 
modulati ins ieme, per cui sullo schermo b ianco appaiono de l le ombre oscure , que l le 
che fo rmano l ' immagine te lev is iva . 

È anche importante tener confo che durante la r icez ione a co lor i , lo schermo 
è s imi le a d una fotograf ia in b ianco e nero, a l la qua le siano sfati aggiunt i dei color i . 
I colorì completano l ' immagine , un po' c o m e le v o c i e d i suoni. 

I te lev isor i a color i sono anzitutto de i te lev isor i in b ianco e nero. L e immagini 
T V a color i che possono prodursi sul loro schermo non sono che una tinteggiatura 
de l le immagin i in b ianco e nero. È un po' ciò che a v v i e n e per le fotograf ie in b ianco 
e nero completate con de i co lor i ; i color i possono r icopr i r le inferamente, ma ciò che 
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con ia è sempre e un icamente l ' immagine fotograf ica in b ianco e nero. I color i la 
completano . S e n z a di essa , sa rebbero inutili , senza senso, senza « in formazione ». 

La base de l la te lev is ione a color i è la seguente : te lev is ione in b ianco e nero 
più co lor i . C o m e la T V in b ianco e nero è completata dal suono, così può venir 
completata anche dai color i . M a tanto il suono quanto i color i sono de i complement i 
de l le immagini te lev i s i ve in b ianco e nero. E tanto il suono quanto i color i vengono 
trasmessi a parte. 

I tre color i t rasmessi da l la TV , consentono di ottenere quasi tutti gli altri . Le i m 
magini te lev i s i ve appa iono nei loro color i naturali . 

Lo schermo del c inescop io appare gial lo se , in assenza di segna le TV , de i tre 
pennel l i che formano lo schermo b ianco v i e n e el iminato quel lo de l co lore blu. In 
tal caso si accendono solo i puntini di co lore rosso e ve rde . Poiché quei puntini 
luminosi sono p icco l i , aff iancati e in corsa , l 'occhio p r o v v e d e al la dopp ia in tegra 
z ione necessar ia , e v e d e lo schermo luminoso e gial lo. 

Se , invece , v i e n e el iminato il pennel lo de l ve rde , e r imangono soltanto i due 

pennel l i de i color i rosso e blu, lo schermo appare luminoso, di color porpora , detto 

anche magenta , 

Infine, se v i e n e el iminato il pennel lo de l co lore rosso, e r imangono solo i due 

pennel l i de i color i v e r d e e blu, lo schermo a p p a r e di co lore ceru leo , detto anche 

ciano, 

I color i rosso, v e r d e e blu sono detti p r inc ipa l i add i t iv i ; i color i g ia l lo , magenta 

e c iano sono principali sottrattivi. 

G l i altri color i intermedi , ossia tutte le sfumature cromat iche , si ottengono dal la 

va r iaz ione d'intensità dei t re pennel l i de l c inescop io , 

Visto che lo schermo appare b ianco quando i tre color i pr imari add i t iv i sono 

nel la proporz ione de l 30 per il rosso, de l 59 per il v e r d e e de l l '11 per il b lu , risulta 

che la percentuale re lat iva ai color i sottrattivi sarà la seguente : 

a) g ial lo = rosso + v e r d e = 30 + 59 = 89 %; 

b) magenta = rosso + blu = 30 + 11 = 41 %; 

c) c iano = v e r d e + blu = 59 + 11 = 70 %. 

V a notato che il g ia l lo (89) più il b lu (11) danno il b ianco ( 1 0 0 ) ; e così il m a 

genta (41) più il v e r d e (59) nonché il c iano (70 ) più il rosso (30 ) . Si suol d i re che il 

gial lo è il colore comp lementa re de l b lu , che il magenta è quel lo de l ve rde , e che 

il c iano è que l lo de l rosso, 

Mettendo in sca la le va r ie percentual i si ott iene: b ianco (100 ) , g ia l lo ( 89 ) , ciano 

(70) , v e r d e (59) , porpora (41 ) , rosso (30 ) , blu (11) e nero (0 ) . 

A questa g raduaz ione di color i cor r i sponde la graduaz ione de i gr igi de l lo scher 

mo in b ianco e nero. Il g ial lo p roduce il gr ig io più chiaro, il blu que l lo più oscuro. 
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Tinta, saturazione e luminanza. 

Ciascun co lore è contraddistinto dal la tinta, da l la saturazione e dal la luminanza. 

Un co lore può a v e r e una tinta qualsiasi de l la gamma cromatica, può essere ve rde , 
gial lo , rosso, e c c . Ha anche una certa saturazione. Il co lore con una certa tinta può 
essere più o meno car ico , più o meno saturo. S e è ve rde , può essere di v e r d e c a 
rico oppure di v e r d e chiaro. Più è chiaro, magg iore è il b ianco , ossia la componente 
b ianca aggiunta a l la tinta. Un colore verdo l ino chiaro può esse re saturo al 25 %; 
se è v e r d e car ico può esser lo al 1 0 0 % , senza nessuna t racc ia di b ianco. 

Se la saturazione è del 0 %, ossia se è tutto b ianco , la finta non esiste più. 
Un co lore può essere più o meno luminoso. D ipende dall'intensità de l la sor 

gente luminosa. V a r i a il l ive l lo di luminosità, ossia la luminanza. 
Nei te levisor i a co lor i , la luminanza appar t iene a l l ' immagine , quindi a l la s e 

z ione che p rovvede a l la sua formaz ione sullo schermo , mentre la tinfa e la satura 
z ione appartengono al completamento , e quindi a l la sez ione colore . 

I l segnale di luminanza ed i segnali differenza di colore. 

La trasmittente T V a color i d i f fonde anzitutto il segna le pr inc ipa le , quel lo di 
basi lare importanza, il segna le in b ianco e nero, que l lo che porta l'« informazione » 
de l la scena . Poiché le t e l e c a m e r e a color i contengono tre tubi da r ipresa, uno per 
il rosso, uno per il v e r d e e d uno per il b lu , quel segna le in b ianco e nero è for 
mato da l l ' i ns ieme di que i tre color i , nel la proporz ione ind icata : 30 per il rosso, 
59 per il v e r d e e 11 per il blu. 

La trasmittente a colori d i f fonde, quindi , per pr ima cosa il « b ianco », ossia 
la modu laz ione de l b ianco , c o m e una qualsiasi f rasmif fenfe T V in b ianco e nero. 

Q u e l segna le bas i la re , in b ianco e nero, è deffo segnale di luminanza. Quesfo 
perchè pur essendo quel segna le relat ivo a l le immagin i in b ianco e nero, è però 
formato da fre segnal i a color i . 

È deffo anche s e g n a l e Y. 

Per i te lev isor i in b ianco e nero non c'è nessuna d i f ferenza fra il segnale mono

cromatico, quel lo diffuso da l le frasmiffenti in b ianco e nero, e d il segnale di lumi

nanza, diffuso da l le frasmiffenti a color i , 
Affinchè a que l la s c e n a in b ianco e nero possano aggiungers i anche i color i , 

vengono trasmessi i segna / / di co lore ossia i segnali di crominanza. 

Non è necessar io che siano fre, uno per il rosso, uno per il v e r d e ed uno per 
il b lu ; è suff icienfe che siano due sol i . Q u e s f o faffo è molto importante, po iché s e m 
pl i f ica a lquanto tanfo i circuit i di t rasmissione, quanfo quel l i di r icez ione 

Le t e l e c a m e r e forn iscono fre segnal i di co lore . A i c inescop i g iungono fre s e 
gnali di co lore . Però la trasmissione e la r icez ione avvengono con due soli color i , 
Uno può veni r e l iminato p o i c h é al la r icez ione è poss ib i le ottener lo sommando a l g e 
br icamente gli altri due segna l i , più il segna le di luminanza. Q u e l l o che non v i e n e 
trasmesso è il segna /e del colore verde. 
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Dei due soli che r imangono, il rosso e il blu, v i e n e t rasmessa e r icevuta la dif

ferenza di colore. Ques to perchè nei c inescop i v i è già una parte di quei due color i , 
nel segna le di luminanza, 

Ciò che occor re trasmettere e r i ceve re non è tutto il segna le de l rosso e tutto 
il segna le de l b lu , bensì quei segnal i meno quel / i che sono già applicati al cinescopio. 

Quest i segna l i che vanno ad aggiungers i a quel l i già esistent i , sono detti segna / i 
d i f ferenza di co lore . 

Ne risulta che in prat ica vengono trasmessi e r icevut i tre segnal i : 

a) il s e g n a l e di luminanza, 

b) il s e g n a l e d i f ferenza de l rosso, 

c) il s e g n a l e d i f ferenza del blu, 

Supponendo che il segna le di luminanza non v e n g a trasmesso, e non venga 
neppure t rasmesso il segna le d i f ferenza de l rosso, ma solo il segna le d i f ferenza del 
blu, in tal caso lo schermo del c inescop io a p p a r e di co lore blu, 

Il co lo re blu de l lo schermo sarà più o meno intenso, più o meno car ico , ossia 
più o meno saturo, a seconda d e l l ' a m p i e z z a del segna le d i f ferenza del blu, 

La modulazione d'immagine e la modulazione di colore. 

Le trasmittenti TV a color i di f fondono da l le loro antenne due onde, due segnal i , 
esattamente c o m e le trasmittenti T V in b ianco e nero. Una de l le due porta la 
modulaz ione d'immagine ( v ideo f requenza ) , l 'altra porta la modulazione del suono 
(audio f requenza ) . La pr ima ( immag ine ) è a modulaz ione di ampiezza; la seconda 
(suono) è a modulazione di frequenza, 

A c iascuna d e l l e due onde cor r isponde una f requenza basi lare , portante. V i 
sono perciò: la portante v i d e o e la portante audio . C o m e è ben noto, esse sono 

AMPIEZZA 

PORTANTE 
VIDEO 

PORTANTE PORTANTE 
AUDIO VIDEO 

PORTANTE 
COLORE 

— 5,5 Mc/s 

CANALE TV IN BIANCO E NERO 

4,43 Mc/s 
CANALE TV A COLORI 

PORTANTE 
AUDIO 

Fig. 16.4. - La modulazione di colore occupa una parte del canale riservato alla modulazione 
video. 
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distanziate di 5,5 M c / s . Lo indica la f ig . 16.4 a sinistra. L ' amp iezza tofale de l la 
banda TV , ossia de l cana le TV, è di 7 M c / s . 

Se la T V in b ianco e nero non esistesse, la T V a colori pot rebbe d i f fondere tre 
onde, una per l ' immagine, una per il suono e la terza per il co lore . M e g l i o ancora 
r isul terebbe la trasmissione a quattro onde , de l le quali una per il co lo re rosso e l'altra 
per il blu. 

Non essendo poss ib i le a l la rgare il cana le TV , la modu laz ione re lat iva al co lore 
è inserita nel la zona f inale de l la modu laz ione d ' immagine , que l la zona a cui c o r r i 
spondono le v i d e o f requenze più e leva te , dal lato de l la portante suono, c o m e ind i 
ca la sfessa f igura a desfra. 

Le due modulaz ion i , d ' immag ine e di co lore , sono « intramezzate », per effetto 
di un part ico lare fenomeno f is ico. Per ta le fenomeno, la modu laz ione d ' immag ine 
occupa solo una success ione di tratti de l la banda di f requenza . Tra un tratto e l 'altro, 
v i è una zona l ibera . La modulaz ione di co lore è contenuta in un certo numero di 
una ser ie di tratti inserit i , intramezzat i tra quel l i de l la modulaz ione d ' immagine , 

Le tre portanti a media frequenza. 

Al la modu laz ione di co lore cor r isponde una « portante ». Ta le « portante » è 
a 4 ,43 M c / s da quel la de l la portante d ' immagine , 

Al l 'atto de l la r icez ione , le tre portanti subiscono la convers ione di f requenza , 
in seguito de l la qua le le loro f requenze vengono abbassate . Ne risultano tre portanti 
a m e d i a f requenza . S e la M F - v i d e o adottata è quel la di 38,9 M c / s , c o m e g e n e r a l 
mente a v v i e n e , tal i portanti M F risultano le seguent i : 

a) portante M F - v i d e o 38 ,90 M c / s , 

b) portante M F - c o l o r e 34 ,47 M c / s , 

c) portante M F - a u d i o 33 ,40 M c / s . 

i SUONO 

MEDIA FREQUENZA 

*~ AUDIO A S,SMc 

RIVELAZIONE >- VIDEO ^IMMAGINE 

MEDIA FREQUENZA 
CROMA A 4/3 Me 

^COLORE 
Fig. 16.5 A . - A l colore corr isponde, In più, la media frequenza croma a 4,43 megacicl i . 
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Nei te lev isor i in b ianco e nero, dopo il r ive latore si ott iene il segna le v i d e o che 
v i e n e ampl i f icato ed inviato al c inescop io , nonché il segna le M F - a u d i o a 5,5 M c / s 
(ossia 38 ,90 — 33 ,40 = 5,5 M c / s ) che v i e n e inviato al l 'entrata de l la sez ione audio, 
Nei te lev isor i a color i v i sono due r ive lator i , uno per ottenere il segna le M F - a u d i o , e 
l'altro per ottenere gli altri due segnal i , ossia il segna le v i d e o e il segna le M F - c o l o r 
a 4 ,43 M c / s (ossia 38 ,90 — 34 ,47 = 4 ,43 M c / s ) , f ig. 16.5. 

Il r ive latore per la M F - a u d i o è posto pr ima del l 'usci ta de l l ' ampl i f icatore a media 
f requenza ; l'altro r ive latore , dopo, 

SEGNALE A 
3B,9 - 33.Ì = 5,5 Me 

RIVELA 1 

AUDIO 

SEZIONE 

AUDIO 

TUNER 

VHF - UHF 

MF - AUDIO A 33,1 Me 

MF - VIDEO A 38.9 Me 

MF - CROMA A 31,1 Me 

RIVELAI 

/IDEO 

SEGNALI MF - VIDEO 
E M F - CROMA 

AMPLIFICAI 

VIDEO 

SEGNALE A 

3flS - 3£.&7 = CC3 Me 

SEZIONE 

COLORE 

Fig. 16.5 B. - 1 due segnali a media frequenza audio ed a media frequenza croma. 

Il s e g n a l e M F - c o l o r e , ossia M F - c r o m a , v a al l 'entrata de l l a sez ione co lore de l 
te lev isore , 

Esso v i e n e ampl i f icato e quindi inviato a due r ivelator i di co lore . Da essi r i su l 
tano i due segnal i d i f ferenza di co lo re , quel lo de l rosso e que l lo de l b lu . Un circuito 
matrice forn isce, in base a questi due segna l i , e d al segna le I , anche il segna le d i f fe 
renza de l co lore ve rde , 

Formazione dei colori sullo schermo. 

Nei te lev isor i in b ianco e nero il segna le di luminanza g iunge al catodo de l 
c inescop io . A l l a sua pr ima gr ig l ia è app l icata una tensione rego lab i le per il confrol lo 
di luminosità, 
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Nei te lev isor i a color i , il segna le di luminanza (quel lo recante la modulaz ione 
v ideo) v a anch 'esso ai tre catodi del c inescop io , un i t i - ins ieme, c o m e in f ig . 16.6. I tre 
segnal i d i f ferenza di co lore giungono a l le tre pr ime gr ig l ie , a quel la de l rosso, a 
quel la del v e r d e ed a quel la de l blu. 

V a r icordato che i segnal i d i f ferenza di co lore sono il risultato de l la sott ra 
z ione de l segna le di co lore completo meno il segna le di luminanza. I segna l i di 
di f ferenza completano , quanto occor re , il segna le di luminanza, in quanto esso c o n 
t iene già una parte de i tre color i . 

Fig. 16.6. - Schema a blocchi di televisore a color i . Il segnale d'immagine (luminanza, o s s i a Y) 
va ai tre catodi riuniti. 

I tre segnal i d i f ferenza di co lore ag iscono esat tamente c o m e tre tensioni v a r i a 
bi l i d i luminosità. Anz iché va r ia re tre luminosità (in b ianco e nero) var iano tre color i . 
Essi modulano i tre pennel l i e lettronici de l c inescop io c o m e sono modulati i tre p e n 
nell i e lettronici de l l a t e l e c a m e r a . Sul lo schermo de l c inescop io appare in tal modo 
l ' immagine T V in mov imento e d a color i . 

Supponendo che i tre segnal i d i f ferenza siano a tensione ze ro , non v i sarà 
modulaz ione , e lo schermo del c inescop io apparirà b ianco, benché in realtà, come 
già detto, esso sia percorso da una terna di puntini, uno rosso ( 3 9 % ) , uno ve rde 
(59 % ) e d uno blu (11 % ) . A l posto di tre puntini in corsa , l 'occhio v e d e un quadro 
luminoso; e d al posto di que i tre color i , v e d e il b ianco uniforme. 

Non a p p e n a var ia la tensione di uno de i cannoni , va r ia l'intensità di un p e n 
nel lo, e lo schermo non a p p a r e più b ianco. È lo stesso c inescop io che p r o v v e d e a 
fare d a matrice, ossia a re integrare i co lor i , per effetto s e m p l i c e m e n t e de l la d i f fe 
renza di tensione tra il catodo e la pr ima gr ig l ia . 

Le var iant i di co lore , ossia gli altri co lor i , ad e s e m p i o il g ial lo , sono i n v e c e ot 
tenuti da l l ' occh io stesso. Esso v e d e la risultante de l co lo re rosso e de l ve rde . M e s c o 
la add i f i vamente il rosso e d il ve rde , e v e d e il g ia l lo . Affinchè lo schermo appa ia 
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gial lo è suff ic iente che non vi s ia il blu, oss ia , in altre parole , è suff iciente che sia 
zero la tensione de l segna le d i f ferenza de l blu. Tutto lo schermo è raggiunto, in 
tal caso , dai due soli pennel l i elettronici de l v e r d e e de l rosso, e d appare g ia l lo . 

Si ottengono, nel lo stesso modo, tutti gli altri colori e le sfumafure di colore. 
Però, oltre un certo l imite, le sfumature di co lo re sono de l tutto inutili . Il t e l e 

spettatore non può v e d e r e , da l la d istanza da l lo schermo in cui si t rova , dettagl i 
t roppo fini di co lo re . Per questa rag ione non v e n g o n o t rasmesse sfumature fini di 
colore . 

Ment re l ' ampiezza di banda de l segna le di luminanza (v ideo ) è quel la nor 
male di 5 m e g a c i c l i , l 'ampiezza di banda de i segnal i d i f ferenza di co lore è soltanto 
di 1 m e g a c i c l o . Essa è de l tutto suff iciente, 

ALIMENTA TORE 

STABILIZZATO 

Fig. 16.7. - S c h e m a a blocchi di televisore a color i . Il segnale Y va nella sezione colore, e si unisce 
al segnal i differenza di colore. I tre segnali di colore vanno ai tre catodi. 

La f ig . 16.7 illustra un'altra poss ib i le d ispos iz ione de l c inescop io . I tre catodi 
sono separat i e l e tre gr ig l ie unite. A i catodi g iungono i tre segnal i di co lore , 
complet i . 

Due modulazioni in un segnale. 

I te lev isor i a color i risultano piuttosto compl icat i r ispetto a quel l i in bn per var ie 
ragioni , una d e l l e qual i consiste nel fatto che i segnal i da r i ceve re sono due (rosso 
e b lu ) mentre il segna le di co lore è uno solo. 

Le d u e modulaz ion i di co lore sono riunite in una s o l a in quadratura di fase. 
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Uno de i due segnal i modula in a m p i e z z a ; l'altro segna le modula anch 'esso in a m 
p iezza , ma è spostato di fase , rispetto al pr imo, di 90 gradi , ossia è in quadratura 
di fase. 

C o m e dal la somma di due f requenze d i ve rse si ottiene una terza f requenza , 
detta di battimento, e che serve per la convers ione di f requenza in tutti gli a p p a 
recchi radio e in tutti i te lev isor i , così da l la somma di due f requenze egual i ma con 
di f ferenza di fase di 90 grad i , si ott iene un segna le che le rappresenta ambedue . 

Questo segna le risultante è quel lo di modu laz ione del co lore . È detto segna /e 
dì crominanza. C o n t i e n e le d u e modulaz ion i , p rovv isor iamente unite ins ieme. La s e 
paraz ione de l le due modulaz ion i di co lore è ottenuta con un appos i to r ive latore di 
fase detto demodulatore sincrono. In pratica i demodulator i sono due, uno per c i a 
scun segna le da « estrarre », uniti ins ieme. 

La f ig . 16.8 illustra con uno schema a b locchi quanto detto. Dal la r i ve laz ione 

AMPLIFICATORE 

VIDEO 

AMPLIFICATORE 
A MEDIA FREO 

COLORE 
i,i3Mc 

MATRICE E 
AMPLIFICATORE 

V - Y 

DEMODULATORE 

B - Y 

VERDE - Y 

AMPLIFICATORE 

B-Y BLU • 

UN SEGNALE 
COLORE DUE SEGNALI 

COLORE 
TRE SEGNALI 

COLORE 

Fig. 16.8. Da un solo segnale MF-colore si ottengono due segnali differenza di colore e quindi 
tre segnali di colore. 
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risultano due segna l i , que l lo di luminanza e quel lo di c rominanza , ossia di media 
f requenza co lore a 4 ,43 m e g a c i c l i . II s e g n a l e di luminanza v a ai catodi riuniti , n e l 
l 'esempio, mentre i l segna le M F - c o l o r e v a al proprio ampl i f icatore . Ne l l 'ampl i f icatore 
v i d e o v i sono de i filtri adatti a separa re i due segnal i . 

Dopo essere stato ampl i f icato , il s e g n a l e M F - c o l o r e — è un segna le solo — 
va al l 'entrata de i due demodulator i s incroni , ossia de i due r ive lator i . 

Uno de i due, que l lo indicato in alto, p r o v v e d e a r ive la re soltanto la c o m p o 
nente rossa de l segna le M F - c o l o r e . È questo il demodu latore R o s s o - Y , ossia ( R - Y ) . 
II segna le Y v a ai t re catodi . 

L'altro demodu latore , indicato in basso, è quel lo che r ive la soltanto la c o m 
ponente re lat iva a l b lu de l s e g n a l e M F - c o l o r e . È il demodu latore B lu -Y , ossia ( B - Y ) . 

A l l 'usc i ta de l pr imo demodu la to re v i è il segna le d i f fe renza di co lore de l rosso, 
ossia il Rosso -Y . 

A l l 'usc i ta de l secondo demodu la to re v i è il segna le differenza d e l blu, ossia 
B lu -Y . 

C iascuno di questi due segnal i v a al proprio ampl i f icatore f ina le ; ampl i f ica lo 
v a al la propr ia gr ig l ia de l c inescop io . 

Tra i due ampl i f icator i f inal i , que l lo de l rosso e quel lo de l b lu , v i è lo stadio 
matr ice e ampl i f icafore de l co lore mancante , ossia de l v e r d e . A d esso g iunge una 
parfe de l s e g n a l e di luminanza (nel qua le è contenuto anche il v e r d e ) e d una parfe 
dei due segnal i d i f ferenza di co lore ( R - Y ) e ( B - Y ) . 

II risultato è che al l 'usc i ta de l lo sfadio mat r ice -ampl i f icatore v i è anche il s e 
gnale d i f ferenza di co lore de l v e r d e ( V e r d e - Y ) , il qua le può ragg iungere la propria 
gr ig l ia di confrol lo , nel c inescop io . 

La rivelazione del segnale MF-colore a 4,43 megacicli. 

La r i ve laz ione de l segna le M F - c o l o r e a 4 ,43 megac ic l i è molto d iversa da 
quel la de l segna le M F - s u o n o a 5,5 m e g a c i c l i . Questo perchè nel s e g n a l e M F - c o l o r e 
vi sono due component i di co lore . Esse vanno pr ima separate e quindi r ive late . Inoltre, 
nel segna le M F - c o l o r e m a n c a la f requenza portante, e l iminata al l 'affo de l l a t rasmis 
s ione. Essa d e v e ven i r r i fornita a l segna le M F - c o l o r e . 

La r i ve laz ione de l la M F - c o l o r e r i ch iede perciò due rivelatori separati, uno per 
c iascuna d e l l e due component i , que l la d e l rosso e quel la de l b lu . R ich iede anche 
una tensione osci l lante non modulata al la sfessa esatta f requenza di 4 ,43 m e g a c i c l i , 
nel la sfessa fase. 

A l l 'usc i ta de l r ive latore v i d e o vi sono due segnal i , il segna le v i d e o ( immagine) 
ed il segna le M F - c o l o r e a 4 ,43 m e g a c i c l i . V e n g o n o separat i d a un circuito - f i l t ro . II 
segna le M F - c o l o r e v a al propr io ampl i f ica fore , Ampl i f icato v i e n e d iv iso in tre parti , 
due de l le qual i vanno ai due r ive lator i . La terza parte v a al d isposi t ivo di s incron ismo-
colore. 

I due r ivelator i sono di t ipo part ico lare , essendo pilofafi med ian te la tensione 
osci l lante non modulata , a 4 ,43 m e g a c i c l i . 
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La sua f requenza e la sua fase devono essere esattamente que l le che a v e v a 
la portante di co lore , e l iminata al l 'atto de l la t rasmissione. O t tene re questo risultato 
non è tac i le , in quanto si tratta di tensione osci l lante a f requenza assai e leva ta , e 
quindi suscett ib i le di « sl ittamenti », 

Le due component i di co lore contenute nel l 'un ico segna le M F - c o l o r e , possono 
ven i re separate po iché sono spostate di fase di 90 grad i , c o m e già detto, 

A n c h e la tensione osci l lante loca le a 4,43 m e g a c i c l i v i e n e suddiv isa , in modo 
semp l ice , in due tensioni spostate di 90 grad i . Una di esse v a al r ive latore del 
« rosso », l 'altra v a al r ive latore de l « blu ». In c iascun r ive latore sono present i , r i u 
nite, en t rambe le due component i . Una sola di esse v i e n e r ive lata , que l la la cui 
fase concorda con la fase de l la tensione osci l lante che le perv iene . 

T E R M I N O L O G I A . — Poiché nel te lev isore v i sono anche altri r ivelator i , ol fre 
ai due di co lore , per dist inguerl i v i e n e spesso usato il te rmine demodulator i . Un f e m -
po tuffi i r ivelator i e rano denominat i demodulator i ; il termine andò in disuso; o ra è 
stafo r ipreso per i te lev isor i a color i , 

Poiché i due demodulator i possono funzionare esc lus ivamente se sono pilotati 
da un osci l latore loca le a 4 ,43 m e g a c i c l i , vengono detti demodulator i pi lotati , o, più 
spesso, rivelatori sincroni o demodulatori sincroni, in quanto sono in esatfo s i nc ro -

AMPLIFICAl 
VIDEO SEGNALE DI IMMAGINE (Yl 

SEGNALE 
MF-COLORE 
A 4,43 Me 

AMPLIFICAI 

CROMA 

DE MODULAI 

R - Y 

0EMODULAT 

B-Y 

AMPLIFICAI 

R - Y 

MATRICE 

V-Y 

AMPLIFICAI 

B-Y 

SEPARATORE 
DEL 

BURST 

OCCILLATORE 
LOCALE 

A 4.43 Me 

Fig . 16.9. - L a sezione colore del televisore è In s incronia con la trasmittente T V mediante un 
apposito impulso di s incron ismo, il B U R S T , 
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nismo con la tensione osci l lante loca le . Sono r ivelatori o demodulafor i s incroni d e l 
segnale M F - c o l o r e , ossia de l segna le di c rominanza . 

Sono in uso le abbrev iaz ion i demodu la /o re R-Y e demodu la /o re B-Y, 

Il te rmine tedesco è Sync f i ron -Demodu la /o ren . I corr ispondent i termini abbrev iat i 
sono ( R - Y ) S y n c h r - D e m . e ( B - Y ) S y n c h r - D e m . In ing lese : Syncf i ronous Demodu la /o rs . 

R I V E L A T O R I S I N C R O N I IN S C H E M A A B L O C C H I . 

La f ig . 16.9 r iporta lo schema a b locchi di una sez ione co lore sempl i f icata . Il 
segna le a m e d i a f requenza co lore , a 4 ,43 m e g a c i c l i , d a r ive la re , p rov iene d a l l ' a m 
pl i f icatore v ideo , indicato in alto a sinistra. Dal l 'uscita de l l 'ampl i f icatore v i deo , il 
segna le Y (ossia il segnale di luminanza) v a ai tre catodi de l c inescop io , riuniti ins ieme. 

Il s e g n a l e a M F - c o l o r e g iunge al propr io ampl i f icatore . Ampl i f icato , ta le segna le 
va ai due demodulator i , affinchè separ ino e r ivel ino le due component i di co lore 
che cont iene , que l la de l rosso e que l la de l blu. 

A i due demodula for i g iunge anche la fensione osci l lante locale , a l la stessa f r e 
quenza di 4 ,43 m e g a c i c l i , prodotta da un apposi to osc i l l a /o re locale. 

Esso non pot rebbe in nessun modo fornire la tensione osci l lante a 4 ,43 m e g a 
c ic l i , in esatta sintonia d i f requenza e d i fase con il s e g n a l e M F in arr ivo, se non 
fosse accura tamente control lato. 

S E G N A L E DI S I N C R O N I S M O DI C O L O R E - B U R S T . 

Affinchè tale confrol lo s ia poss ib i le e s icuro, la trasmittente TV p r o v v e d e a for 
nire un apposi to segnale di s incronismo di co lore . In tal modo , la trasmittente di f 
fonde tre segna l i di s incronismo, i d u e per l 'agganciamento degl i osci l latori di r iga e 
di quadro (quel l i stessi de l le trasmissioni in b ianco e nero) nonché, al la f ine di 
ogni r iga , anche un segna le di s incronismo per agganc ia re l 'osci l latore di co lore , 
quel lo loca le a 4 ,43 megac ic l i . Q u e s t o terzo s e g n a l e di s incronismo è d'etto, con ter 
mine internaz ionale , BURST . È il segnale di sincronismo cromatico. 

Il s e g n a l e B U R S T è unito, c o m e s e m p r e a v v i e n e , al s e g n a l e M F - c o l o r e . Una 
p icco la parte v i e n e uti l izzata per r i cavare il BURST. A questo scopo , uno stadio s e p a 
ratore p r o v v e d e a lasciare passare solo il BURST , e l iminando la modulaz ione . A l l a 
uscita de l lo stadio separatore sono present i anche gli altri due segnal i di s incronismo, 
di r iga e di quadro . Poiché il s e g n a l e B U R S T è formato da un gruppo di osc i l laz ion i 
a 4 ,43 m e g a c i c l i , esso v i e n e f a c i l m e n i e separato dag l i altri due, data l 'enorme d i f fe 
renza di f requenza . 

F I G U R A A B L O C C H I . 

Nel la f igura a b locch i , il separatore de l B U R S T è co l legato a l l 'osci l latore loca le 
a 4 ,43 m e g a c i c l i . Il separatore p r o v v e d e anche a l l ' amp l i f i caz ione de l s incronismo 
cromat ico , per cui esso risulta adeguato ad « agganc ia re » stabi lmente, in f requenza 
e fase , l 'osci l latore. 
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Nel la f igura, l 'osci l lafore è a sua vo l fa col legato ai due demodulator i s incroni , 
ai quali g iunge anche il s e g n a l e M F - c o l o r e da r ive lare . 

In tal modo ai due demodulator i g iungono due segnal i a m b e d u e al la stessa 
f requenza di 4 ,43 megac ic l i , uno di essi è modulato, e p rov iene da l l 'ampl i f icatore 
M F - c o l o r e , l'altro non è modulato, e prov iene da l l 'osc i l la tore locale . 

i 

IMPULSO SINCRONI SMO 0/ RICA 

—GRUPPO OSCILLAZ. A i,i3Mc 
tBURS Ti 

LIVELLO DEL NER0_ 

MODULAZIONE DI LUMINANZA 
E DI COLORE 

Pah 

INTERV. 
RIGA 

- UNA RIGA = S< MICROSECONDI 

Fig . 16.10. - Il segnale di s incronismo di colore, B U R S T . 

Con questo accorg imento , c iascun demodulatore p r o v v e d e a r ive lare una sola 
de l le due component i . A l l ' usc i ta de l demodulatore R -Y v i è il solo segna le d i f ferenza 
di co lore de l rosso. A l l ' usc i ta de l demodulatore B -Y v i è il solo segna le d i f ferenza 
di co lore de l blu, 

I due segnal i r ivelat i v e n g o n o ampl i f icat i e quindi inviati a l le corr ispondent i 
g r ig l ie -contro l lo , o ai catod i , de l c inescop io t r icromico. C o m e detto, tra i due a m p l i 
f icatori v i è un terzo, quel lo per la d i f ferenza de l co lore de l v e r d e . O l t re ad essere 

AA113 
D1 

3 s r — i 
83 1 
J "5 -« r 
- J 

SEGNALE DA 
RIVELARE 

Fig . 16 ,11 . - Per rivelare II segnale MF-colore è necessar io applicare al rivelatore una tensione 
oscillante alla s u a s t e s s a frequenza, quella di 4,43 megacicl i , 
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un ampl i f icatore è anche un arcuilo matrice, ossia tale da ottenere quel segnale 
dagl i altri due. A d esso g iunge anche una p icco la parte del segna le M F - c o l o r e a 
4,43 megac ic l i . 

P R I N C I P I O D E L D E M O D U L A T O R E S I N C R O N O . 

I due demodulator i R -Y e B -Y sono egual i . Funzionano c iascuno con due diodi , 
La f ig. 16.11 riporta un esempio t ip ico di demodu latore sincrono. 

A l l a sua entrata v i è un trasformatore con l 'avvolg imento secondar io provvisto 
di una presa al centro. È co l legata a massa. 

A l pr imario de l trasformatore è appl icata la tensione osci l lante a 4 ,43 megac ic l i 
fornita da l l 'osc i l la tore locale . È una tensione s inusoidale non modulata. 

Ag l i est remi de l l ' avvo lg imento secondar io , la tensione osci l lante è in oppos i 
z ione di fase , v i è una semionda posit iva da un lato e d una semionda negat iva 
dal l 'a l tro. Rettif icata da i due d iod i , essa fornisce due tensioni pulsanti , di senso o p 
posto, ne l le due res istenze del lo stesso va lo re , R1 e R2, poste a l l 'usc i ta de l d e m o 
dulatore. L e due res istenze sono dette s immefr icf ie , 

Le due tensioni , egual i e di senso opposto, si annul lano, ne l le res istenze. S e al 
demodu latore g iunge anche il segna le M F - c o l o r e , t ramite i condensator i anch 'ess i 
s immetr ic i , C 2 e C 3 , una d e l l e sue due component i si agg iunge a l la tensione o s c i l 
lante, e v i e n e r i ve la ta . Dal punto di cong iunz ione de l le due res istenze, si ott iene il 
segnale r ive lato , ossia il segna /e d i f ferenza d i co /o re . V i e n e r ive lata que l la de l le due 
component i che è in fase con la tensione osci l lante. A l l 'usc i ta de l demodu la to re vi è 
perciò un solo s e g n a l e , R - Y oppure B-Y. 

SEGNALE 
MF-COLORE 

Fig . 16.12. - Secondo esempio di rivelatore FM-colore . 

Un altro esemp io è que l lo di f ig . 16.12. Il segna le da r ive la re g iunge al centro 
dei d u e d iodi D1 e D2 anziché a l centro de l le d u e res istenze. Il risultato è identico. 
Questo secondo tipo di demodu la to re offre il vantagg io di poter inser i re nel c i r -
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culto una resistenza va r iab i l e ( R V ) . C o n essa è possib i le eguag l ia re le uscite de i due 
demodulator i . È perciò detta resistenza di bilanciamento. V i e n e regolata una vo l ta 
tanto al l 'atto de l la messa a punto del te lev isore . In molti te levisor i v i sono perciò due 
resistenze var iab i l i per il bilanciamento co lore . Q u a n d o v i è una sola res istenza di 
b i lanc iamento , è co l legata al l 'uscita de l demodu la tore del blu. 

Esempio di demodulatori sincroni. 

Que l l o di f ig . 16.13 è un esempio pratico de i due demodulator i sincroni de l la 
sez ione co lore . È un esempio t ip ico, po iché con qua lche leggera var iante , è usato 
in tutti i te lev isor i a color i . 

UJ 
Ce 
o 

N 

UJ 
U. 

' U. 

Uj 
LO 

Uj 
Ce 

SEGNALE 
MF - COLORE 

A 4,4 3 Me 

Fig . 16-13. Come sono collegati i due rivelatori MF-colore (del r o s s o , in alto, e del blu, in b a s s o ) , 
nonché II circuito matrice per II verde. 

Dei due demodulator i , que l lo in basso p r o v v e d e al segna le d i f ferenza d e l b lu. 
Que l l o in alto forn isce a l l 'usci ta il segna le d i f fe renza del rosso. 

Per c o n v e n z i o n e si d i segna in basso il demodu la to re del b lu e d in alto quel lo 
del rosso. Quest 'u l t imo è, in prat ica , p receduto dal l ' invert i tore PAL, del qua le sarà 
detto in seguito. 
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La tensione locale a 4 ,43 megac ic l i è app l icata d i ret tamente solo a l l 'entrata del 
demodu la to re d e l b lu . Questo a v v i e n e per ottenere lo sfasamento d i 90 grad i , n e 
cessar io per la r i ve laz ione de l la componente de l rosso. 

IL T R A S F O R M A T O R E S F A S A T O R E . 

A l l 'ent rata de l demodu latore de l b lu v i è un apposito trasformatore, con due 
secondar i , uno de i quali provvisto de l l a sol i ta p resa al centro. Ta le presa anziché 
veni r c o l l e g a f a a massa , è unita al la presa al centro de l l ' avvo lg imento a l l 'entrata d e l 
l'altro demodulatore , quel lo de l rosso. 

Il t rasformatore d 'entrata de l demodu la to re de l blu è detto sfasafore. Cost i tu i 
sce un e lemento importante de l la sez ione co lo re . S e n z a di esso non sa rebbe poss i 
b i le ottenere la r i ve laz ione de l la modu laz ione de l rosso. 

Il pr imar io de l trasformatore sfasafore è d i ret tamente co l legato a l l 'usci ta d e l l ' o 
sc i l latore loca le a 4 ,43 megac ic l i , 

LA R I V E L A Z I O N E . 

La tensione osci l lante s inusoidale loca le g iunge in fai modo, ne l la giusta fase, 
ai d u e demodula for i , e determina la r i ve laz ione d e l l e due component i r iunite in un 
unico segna le , separando le . 

Il s e g n a l e M F - c o l o r e è app l icato al centro de i due d iodi di c iascuno dei d e m o 
dulafor i , t ramite un condensatore di 4 ,7 nanofarad. 

A L T R I D E M O D U L A T O R I . 

Esistono altri t ipi di demodulator i , basati su altri pr incip i , senza i due diodi , 
con v a l v o l e a più gr ig l ie ; sono sfati usati nei pr imi te lev isor i a color i . At tua lmente 
sono in disuso. Anch 'ess i r i ch iedevano la p resenza de l la tensione s inusoidale locale 
a 4 ,43 megac ic l i . 

A M P L I F I C A T O R I D I F F E R E N Z A DI C O L O R E . 

Ne l l ' esemp io fatto, a l l 'usci ta di c iascun demodu latore v i è la res istenza v a r i a 
b i le di b i lanc iamento , per equa l i z za re i segna l i d i f ferenza di co lore , pr ima di inviarl i 
agli ampl i f icator i . 

In f igura , l 'ampl i f icaz ione è ottenuta con un transistor. V i sono due ampl i f icator i 
di d i f fe renza di co lore , uno per il b lu ( A M P L I F . B - Y ) ed uno per il rosso ( A M P L I F . 
R - Y ) . T ra questi due ampl i f icator i v i è un ferzo , quel lo che funziona anzitutto da 
matr ice del segnate differenza del verde ( V - Y ) . 

A l l 'usc i ta de i tre ampl i f icator i v i sono i t re segnal i d i f ferenza de i tre color i p r i n 
c ipa l i add i t iv i , il rosso, il v e r d e e il b lu . Essi g iungono a l le corr ispondent i tre gr ig l ie 
del c inescop io a co lor i . Sul te leschermo si p roducono le v a r i e scene te le t rasmesse 
nei loro color i naturali , 
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Principio del circuito matrice. 

Nel la f igura p r e c e d e n t e , a l l 'uscita dei due demodulator i vi sono tre amplifica

tori anziché due. II -terzo è quel lo che p r o v v e d e anche ad ottenere il terzo segnale 
d i f ferenza di co lore , cor r ispondente al ve rde . Ta le ampl i f icatore funz iona anche da 
matr ice. 

I due segnal i t rasmessi , quel lo de l rosso e quel lo de l blu, sono predisposti in 
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modo tale da ottenere d a essi , e dal segna le di luminanza, anche l ' indispensabi le 
ferzo colore , il ve rde , 

Tale co lore v e r d e è sempre presente nel segna le di luminanza, il segna le Y, 
come già deffo a l l ' in iz io . 

Affinchè il segna le V - Y giunga anche a l la propr ia gr ig l ia , nel c inescop io , v i è il 
circuito matr ice . È uno de i più importanti circuit i dei te lev isor i a color i , benché sia 
re lat ivamente semp l ice , 

Si vuol d i re che il co lore v e r d e è der ivato mediante matrizzazione nel circuito 
catod ico o di emit tore , e che risulta presente in quel lo anod ico o di col lettore, a s e 
conda che siano usate tre v a l v o l e o tre transistor. E il risultato di una part icolare 
equaz ione a lgeb r i ca . 

Un e s e m p i o prat ico è quel lo di f ig . 16.14. L 'ampl i f icaz ione f inale è ottenuta 
con tre v a l v o l e tr iodo, in quanto l 'esempio si r i fer isce ad un p icco lo fe lev isore a 
color i con c inescop io da 11 pol l ic i , il C G E mod. T P C 2 7 9 , 

Del le tre v a l v o l e , la V 1 e la V 3 sono s e m p l i c e m e n t e de l l e ampl i f icatr ic i . Si t ro 
vano r ispett ivamente al l 'uscita d e l demodulatore del rosso e del demodu la tore de l 
blu. Il tr iodo V 2 ha due compi t i : quel lo di matr ice e quel lo di ampl i f icatore. 

Il c i rcuito matr ice è formato da l l e t re res istenze R 1 , R2 e R3 . I va lor i d i tali 
tre res is tenze sono esattamente predispost i affinchè a l catodo di V2 g iunga una 
p icco la parte del segna le , in proporz ione ben def in i ta , p resente ai catod i di V1 e 
di V 3 . 

In tal modo ai due segnal i ( R - Y ) e ( B - Y ) ed al segna le Y , si agg iunge il segna le 
( V - Y ) . 

La gr ig l ia di V 2 è po lar i zzata med ian te un partitore di tensione a quattro r e s i 

s tenze. A d esso g iunge anche una p icco la parte d e l segna le I. 

La po la r i zzaz ione de l l e altre d u e gr ig l ie , di V1 e di V 3 , è ottenuta tramite r e s i 
stenze contenute nei r ispett iv i demodulator i , 

Mentre al l 'uscita dei due demodulator i v i è la solita res is tenza var iab i le per il 
b i lanciamento co lore , ta le b i lanc iamento è ottenuto, per il v e r d e , con una terza r e s i 
stenza var iab i le , inserita però nel circuito di p lacca di V 2 . Pot rebbe chiamarsi b i lan 
c iamento del verde, m a p o i c h é si t rova in altra parte del circuito cost i tu isce il c o n 
tro/ lo di luminosità del verde. 

Un altro control /o di luminosità generale, re lat ivo a l l ' immag ine sullo schermo, 
ed il solo attivo durante la r icez ione di programmi in bianco e nero, si trova nel c i r 
cuifo de i tre catodi de l c inescop io . I catodi sono col legat i ins ieme, po iché il segna /e 
di luminanza (Y ) è uno solo. 

In alcuni te lev i so r i , al posto d e l l e tre v a l v o l e ind icate in f iugra v i sono tre 

transistor. I va lor i de l l e tre res is tenze sono di f ferenti , ma il pr inc ip io è lo sfesso. 

Quando v i sono tre transistor essi sono genera lmente seguit i da tre va l vo le a m p l i f i 

catr ici f inal i , tutte e tre con la sfessa funz ione, oppure da tre transistor di potenza, 

In tal caso lo schermo de l c inescop io è di 2 1 , 23 o 25 pol l ic i . 
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Principio dell'oscillatore locale a 4,43 megacicli. 

In futfi i fe lev isor i a color i v i è un part ico lare osci l latore tarato a l la stessa i d e n 
t ica f requenza di 4 ,43 m e g a c i c l i , esattamente que l la de l segna le a m e d i a f requenza 
colore . Lo si potrebbe denominare osci l latore di demodulazione in quanto se rve per 
rendere possibi le la r i ve laz ione de l le due component i di co lore confenufe nel l 'un ico 
segna le M F - c o l o r e . 

IL C R I S T A L L O DI Q U A R Z O . 

È s e m p r e costituito da un cristal lo di quarzo predisposto per osci l lare a l l 'esatta 
f requenza di 4 ,43 m e g a c i c l i . Nei p iccol i fe lev isor i a color i è seguito da una v a l v o l a 
o da un tr iodo ampl i f icatore de l la fens ione osci l lante s inusoidale a 4 ,43 m e g a c i c l i . In 
tuffi g l i altr i fe lev isor i il quarzo p i lota una va l vo la osc i l la f r ice o un transistor osci l latore , 
segue quindi l 'ampl i f icatore. 

In tuffi i fe lev isor i , il quarzo è « agganciato » al la f requenza di 4 ,43 megac ic l i 
mediante un segna le di s incronismo apposi to , il s incronismo di co lore , ossia dal BURST , 
c o m e già accennato . Var iaz ion i anche l iev iss ime ne l la f requenza de l la fensione o s c i l 
lante generata dete rminerebbero sg radevo l i var iaz ion i di co lore sullo schermo. M e n 
tre p icco le distorsioni de l suono passano inosservate a l l 'o recch io , o per lo meno non 
risultano sg radevo l i , a meno che non siano notevol i , var iaz ion i min imiss ime ne l la tinta 
di co lo re sul te leschermo risultano intol lerabi l i , data la magg io re sensibilità de l l ' occh io . 

Ne risulta che l 'osci l latore loca le è la parte più prec isa e de l icata del l ' in fero 
te lev isore a co lor i . M a g g i o r e è la c lasse de i te lev isor i più accurato è il control lo auto 
matico di f requenza de l l 'osc i l la tore a 4 ,43 megaciclì. 

T E R M I N O L O G I A . — L'osci l latore l oca le a 4,43 m e g a c i c l i v i e n e denominato in 
molti modi d ivers i . Si tratta sempre del lo sfesso osci l latore, benché le varietà dei 
termini usati per indicar lo siano sin troppi . Poiché il segna le M F - c o l o r e ha la portante 
soppressa , e d è l 'osci l latore loca le a 4 ,43 megac ic l i a r i fornirgl iela, v i e n e c o m u n e 
mente denominato O S C I L L A T O R E DI R I F E R I M E N T O . Per maggior p rec is ione è anche 
defto O S C I L L A T O R E D E L L A P O R T A N T E DI R I F E R I M E N T O . Dato che la portante di 
r i fer imento è que l la d i co lo re , è a n c h e esaffo denominar lo O S C I L L A T O R E D E L L A 
P O R T A N T E DI C O L O R E . In realtà questo osci l latore « r igenera » la portante di co lo re , 
per cui è altrettanto esaffo ch iamar lo R I G E N E R A T O R E D E L L A P O R T A N T E DI C O L O 
RE. A questo punto si può notare che non si tratta di co lore ve ro e propr io , ma 
solo di un s e g n a l e re lat ivo al co lo re , oss ia al segna le di crominanza , per cui lo si 
può denomina re O S C I L L A T O R E oppure R I G E N E R A T O R E D E L L A P O R T A N T E DI C R O 
M I N A N Z A . È anche in uso il termine R I G E N E R A T O R E D E L L A S O T T O P O R T A N T E , po i 
ché più che de l la « p o r t a n t e » si tratta de l la soffoporfante. 

I tre termin i più in uso sono i seguent i : 

a) osci l latore loca le a 4 ,43 m e g a c i c l i , 

b) osc i l la tore di r i fer imenfo, 

c) r igeneratore de l la sottoportante. 
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Il cor r ispondente termine tedesco è: 

R E F E R E N Z T R A G E R - O S Z I L L A T O R 

al qua le cor r i sponde l 'abbrev iaz ione R E F E R E N Z - O S Z I L L . 

I termini inglesi genera lmente usati sono: 

a) Subcar r ie r Regenerator , 

b) Re fe rence Osci l lator . 

S E M P L I C E O S C I L L A T O R E L O C A L E A 4 ,43 M E G A C I C L I . — È schemat icamente 
indicato da l la f ig . 16.15. Cons iste essenz ia lmente in un circuito osci l latore c o m p r e n 
dente un quarzo tagl iato in modo d a genera re una tensione osci l lante a 4 ,433 m e g a 
c ic l i . Il quarzo però r isente le var iaz ion i di temperatura e di umidità de l l ' amb iente , 
e tende a causare sl ittamenti di f requenza , de l tutto intol lerabi l i . 

II c i rcuito osci l latore c o m p r e n d e l ' induttanza L2 ed il condensafore C 2 . Sono 
due component i molto de l icat i . Il c i rcuito è tarato, c o m e è ev idente , a l la f requenza 
di 4 ,433 m e g a c i c l i . 

Fig. 16.15. - Sempl ice schema di oscil latore locale a 4,43 megaclcl l . 

Poiché fa le f requenza di osc i l laz ione è molfo e levata , l 'osci l latore pur essendo 
a quarzo , non pot rebbe in nessun caso r imanere stabi le . In prat ica r isu l terebbe de l 
fufto inuti le. 

Affinchè r imanga stabi l izzato a l la f requenza di 4 ,433 m e g a c i c l i , è s e m p r e p r e 
ceduto dal circuifo d e l BURST, oss ia dal s e g n a l e de l s incronismo co lore p resente al la 
f ine di c iascuna r iga . Però, essendo la f requenza di r iga assai bassa , di a p p e n a 15 625 
c ic l i a l secondo , esso è formato da un gruppo d i osci l laz ioni a 4 ,433 m e g a c i c l i . 
Sicché ad ogni f ine r iga , un gruppo di osc i l laz ion i a 4 ,433 M c / s « agganc ia » il c i r 
cuifo osc i l la tore a quarzo , e l im inando l 'eventua le slittamento d i f requenza . 

In f igura, il segnale BURST p rov iene da un separatore , non indicato , e g iunge 
al c i rcuito d 'entrafa tarato a 4 ,433 M c / s , costituito dal l ' induttanza L1 e dal c o n d e n s a 
tore C 5 . Tramite il condensatore C 1 g iunge al circuito osci l latore. 
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Affinchè, all 'affo de l la messa a punto del te lev isore , s ia possib i le acco rda re il 
circuito di uscita al la f requenza esatta, v i è la bob ina L3 . Essa è provvista di nucleo 
var iab i le e forma il regolatore d i f requenza del l 'osc i l latore . 

Un osci l latore loca le a 4 ,43 m e g a c i c l i sprovvisto di regolatore aufomaf ico di 
f requenza , c o m e quel lo di f igura, d e v e necessar iamente essere munito di un con 
frollo manuale, a d ispos iz ione del l 'utente. E ind ispensab i le po iché a causa di un 
disfurbo esterno, l 'osci l latore può « sganciarsi » da i segnal i de l BURST . In tal caso i 
colori subiscono notevol i var iaz ion i , sempre sgradevo l i , sul te leschermo. In f igura, 
esso consiste de l compensatore C V , inserito nel c i rcui to di p lacca de l la va lvo la 
ampl i f icaf r ice . Si t rova in ser ie con la capacità in fere le f t rod ica de l la va l vo la stessa. 

I l controllo automatico di frequenza dell'oscillatore locale a 4,43 
megacicli. 

L'osci l latore loca le a 4 ,43 m e g a c i c l i non pot rebbe fornire una tensione o s c i l 
lante s e m p r e al la stessa esatta f requenza , per poter az ionare i due demodulator i 
s incroni , se non fosse control lato. Il s is tema più s e m p l i c e di control lo è que l lo ind i 
cato da l la f igura p recedente . In tal caso le osc i l l az ion i - camp ione a 4 ,43 megac ic l i 
fornite da l la trasmittente ( B U R S T ) g iungono al l 'osci l latore comprendente il quarzo, 
e lo costr ingono a mantenere il passo. 

O c c o r r e però notare che l 'e f f ic ienza di questo s istema non è adeguata nel caso 
di te lev isor i con grande schermo . Per aumentare tale e f f ic ienza , ossia per fare in 
modo che le osci l laz ioni a 4 ,43 megac ic l i generate dal te lev isore corr ispondano 
esattamente a que l l e c a m p i o n e , tra l 'osci l latore e l 'entrata de l B U R S T è sistemato 
un d isposi t ivo detto confrol lo aufomafico di frequenza e di fase. Esso è molto s imi le , 

FREQ. i.iSMc 

Fig. 16.16. - S c h e m a tipico di oscil latore locale a 4,43 megacicl l . 
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e si basa sul lo stesso pr incipio , de l ben noto control lo automat ico di f requenza 
( C A F ) deg l i osci l lator i di r iga, de l qua le è già stato detto. A n c h e in esso v i sono 
due diodi in circuito comparatore di fase, detto anche discriminatore di fase. 

La f ig . 16.16 il lustra un esemp io t ip ico di tale control lo. Il segna le di s incron i 
smo cromat ico , ossia il B U R S T , g iunge al pr imar io di un trasformatore d'entrata, il 
secondar io del qua le è provvisto, c o m e al solito, di presa al centro co l legata a massa. 

Ta le segna le è costituito da un gruppo di 10 osci l laz ioni camp ione . Esso v iene 
trasferito, tramite i due condensator i di 1 nanofarad, ai due diodi , D1 e D2, 

Poiché le osci l laz ion i de l B U R S T non sono modu la le , forniscono due tensioni 
continue. Tal i tensioni , essendo egual i e d opposte, si annul lano al centro de l le due 
resistenze a l l 'usci ta de l comparatore . 

Le due res istenze d o v r e b b e r o essere ugual i . Però, a l lo scopo di ottenere una 
leggera iensione di base, da app l icare al la gr ig l ia de l la v a l v o l a che segue , hanno 
va lo re un po' d iverso . La va lvo la (un tr iodo) p r o v v e d e a fornire le eventual i var iaz ioni 
di capacità, que l le necessar ie per mantenere in passo, l 'osci l latore a quarzo, al la 
f requenza esatta. È una valvola a reattanza capacitiva. A n c h ' e s s a è spesso usata per 
il C A F de l l 'osc i l la tore di r iga , ed anche di essa è già stato detto, 

Ne l l ' esempio , il c i rcuito osci l latore a quarzo è seguito da un transistor. Esso 
p r o v v e d e ad ampl i f icare le osci l laz ioni generate dal quarzo. Una p icco la parte di 
tali osc i l laz ion i ampl i f icate v i e n e retrocessa al comparatore . A tale scopo un c o n d e n 
satore di 10 nanofarad co l l ega il col lettore de l fransistor con il punto di g iunzione 
dei due d iodi de l comparatore . 

Non appena si v e r i f i c a uno sl i ttamenfo di f requenza da parte del l 'osci l latore 
locale (quarzo e transisfor) esso v i e n e immed ia tamente el iminato, L 'osci l latore locale 
è in tal modo costretto a fornire sempre la sfessa esatta f requenza di 4 ,43 m e g a 
c ic l i , quel la necessar ia a i due modulator i s incroni , 

LA T E N S I O N E DI C O N T R O L L O , 

Non a p p e n a si ve r i f i ca una va r iaz ione di f requenza ne l l ' osc i l l az ione generata e 
in parte ret rocessa , si fo rma una tensione di controllo, a l l 'uscita de l comparatore . Essa 
v i e n e l ive l lata da alcuni condensator i e qua lche res istenza, ed app l icata al la gr igl ia 
de l la v a l v o l a . Ques to fatto causa una cor r ispondente var iaz ione di capacità interelettro-
d ica de l l a v a l v o l a ; essa si fa r isentire sul c i rcui to comprendente il quarzo. Può essere 
in aumento o in d iminuz ione , a seconda de l lo spostamento di f requenza in più o 
in meno. 

A l l 'usc i ta de l transistor v i è il t rasformatore sfasatore, posto al l 'entrata de l d e m o 
dulatore B -Y , e co l legato anche al l 'a l t ro demodu latore , c o m e già indicato. 

C O N T R O L L O DI F R E Q U E N Z A C O N D I O D O V A R I C A P , 

Un altro e s e m p i o di control lo automat ico di f requenza è quel lo di f ig . 16.17. 
Di f fer isce dal p r e c e d e n t e sopra tutto per l ' impiego di un d iodo v a r i c a p B A 1 0 2 al 
posto de l la va l vo la a tr iodo. Dei d iod i va r i cap è stato già detto ; sono usati nei se le t -
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tori integrati V H F - U H F . P icco le var iaz ion i di tensione provocano var iaz ion i de l la loro 
capacità interna. 

A l l 'ent rata vi è un' induttanza con presa al centro. Il segna le burst g iunge ad 
essa tramite un compensatore , e v a al comparatore a due diodi , al centro de i quali 
g iunge una parte de l la tensione osci l lante generata da control lare. 

Al DEMODULATORI 

BURST 

Fig . 16.17. - S c h e m a di oscil latore locale (rigeneratore della sottoportante). 

La tensione di control lo è fi ltrata. Vi è in più un filtro di b locco per eventual i 
t racce di osc i l laz ione . Il c i rcuito osci l latore è sempl ic iss imo. Il quarzo è co l legato 
a l l 'emit tore de l transistor, il qua le , in tal modo, ampl i f ica le osc i l laz ion i , e si può 
cons iderare esso stesso osci l latore . S e g u e un s e c o n d o transistor ampl i f icatore . Il c i r 
cuito è sempl i f icato in f igura. Si può notare che le osci l laz ioni ret rocesse sono p r e l e 
vate dal trasformatore sfasatore, posto a l l 'entrata de i demodulator i . 

C O N T R O L L O M A N U A L E DI F R E Q U E N Z A , 

È necessar io , po iché un forte disturbo pot rebbe sganc iare l 'osci l latore loca le 
oltre il l imite di agganc iamento con il burst. Tanto nel primo quanto nel secondo 
esemp io consiste di una resistenza var iab i le . 

T E R M I N O L O G I A . 

Il control lo di f requenza e di fase è anche detto sincronizzatore del rigeneratore 
della sottoportante di riferimento. In tedesco è detto Phasen Diskriminator e d in i n 
g lese Automatic Phase Control. 
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Principio basilare del sistema PAL. 

Il s e g n a l e T V può subire spostamenti di tase più o meno marcat i , durante il pe r 
corso da l l 'antenna d e l trasmettitore a l l 'entrata de l te lev isore , e ciò per v a r i e ragioni . 
C o n s e g u e n z a importante di tale spostamento di tase è la va r iaz ione de l la tinta de i 
color i de l l ' immag ine sul v ideo . Ment re l 'orecchio to l lera notevol i distorsioni de l 
suono, l 'occhio non ne tol lera se non l iev iss ime nel la tinta de i color i . G l i spos ta 
menti d i fase de l s e g n a l e T V possono dete rminare var iaz ioni di tinta assai sg radevo l i . 
A d es . il co lo re de l volto de l le persone può c a m b i a r e notevo lmente , sino a d iventare 
ve rde . 

Questo è il magg io re inconven iente de l la te lev is ione a co lor i , Negl i Stati Unit i , 
i te lev isor i a color i hanno ottenuto scarsa dif fusione, quasi un icamente per questo 
g rave inconven iente . La maggior parte di quel l i in funzione, v e n g o n o fatti funz ionare 
in b ianco e nero. Sono provvist i di un control lo manuale di co lore . In prat ica d e v e 
v e n i r e regolato t roppo f requentemente , tanto d a indurre gli utenti a fa re a meno 
del co lore . L ' immagine in b ianco e nero è nit ida, e non r ich iede correz ion i se non 
raramente , dato il largo impiego di automatismi . 

Il segna le T V sub isce anche var iaz ion i di intensità, ossia e v a n e s c e n z e . Esse sono 
tota lmente compensate con il C A G (il control lo automatico di guadagno) . La c o m 
pensaz ione de l la tinta di co lore è ottenuta automat icamente nei te lev isor i installati 
in Europa , med iante il sistema PAL. Esso è stato progettato e rea l i zzato , in seguito 
a l l ' insuccesso de l la T V C amer icana . Non è stato possibi le app l icar lo negl i Stati Uniti 
po iché r i ch iede var iant i t roppo cosp icue , p rat icamente i r rea l i zzab i l i , nei te lev isor i e s i 
stenti . R ich iede a n c h e una nuova forma di t rasmiss ione de l segna le TV. 

La p ropagaz ione de l le onde e le t t romagnet iche ut i l izzate da l la TV, sub isce degl i 
spostamenti di fase , c o m e detto, sopra tutto per la loro e leva ta f requenza . Quals ias i 
r i f lessione lungo il percorso determina uno spostamento più o meno ampio . A n c h e 
l 'antenna r icevente può determinare spostament i di fase. 

Il s is tema P A L ha l'unico scopo d i e l im ina re l ' inconveniente de l l a va r i a z ione di 
tinta de i color i r iprodotti sul v i deo . Il pr inc ip io bas i lare è s e m p l i c e . Può ven i r p a r a 
gonato a l l ' amp l i f i caz ione controfase nel lo stadio f inale deg l i ampl i f icator i audio. 

A n c h e per c o m p e n s a r e le var iaz ion i di tinta si r icorre infatti a l i ' accorg imento 
di e l im inar le , o meg l io di attenuar le , sov rapponendo le con una p icco la parte di 
que l l e già ampl i f icate , in oppos iz ione di fase. 

A ta le scopo, le trasmittenti T V eu ropee , di f fondono i p rogrammi med iante 
r ighe a l terne. Ment re la t rasmiss ione T V in b ianco e nero a v v i e n e con r ighe tutte 
de l la stessa polarità, que l la a color i a v v i e n e con r ighe a l terne a polarità ( fase) invert ita. 

In tal modo, due r ighe si comportano , molto appross imat ivamente , c o m e due 
v a l v o l e o d u e transistor di uno stadio f ina le in controfase. A n c h e c iascun pa io di r i 
ghe è « in controfase ». 

Si supponga che lo schermo d e b b a esse re , per semplicità d e l l ' e s e m p i o , tutto 
di co lo re g ia l lo . S e interv iene un er rore di fase nel segna le T V , la tinta non r imane 
g ia l la . S i supponga anche che la v a r i a z i o n e di fase sia molto forte. Esagerando , lo 
schermo d i v e n t e r e b b e blu oppure rosso, a s e c o n d a de l senso de l la var iaz ione . 
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C o n il s istema P A L è possib i le ev i tare che ciò a v v e n g a , e mantenere g ia l lo lo 
schermo, nonostante la var iaz ione di tase de l segna le TV . C o n il v e c c h i o s istema, 
N T S C , lo schermo r isu l terebbe o tutto rosso o tutto b lu , po iché tutte le sue righe 
sarebbero rosse o b lu . C o n i nuovi s istemi , PAL , S E C A M , e c c . , una r iga è rossa, 
l 'altra è b lu , l 'altra è rossa, e c c . I due color i sono alternati . M a po iché il rosso e il 
blu torniscono il g ia l lo , l 'occhio cont inua a v e d e r e lo schermo g ia l lo , nonostante la 
var iaz ione d i tase. 

Sino a tanto che il s e g n a l e TV g iunge in tase esatta, tutte le r ighe risultano 
gial le . L 'a l ternanza di tase d e l l e r ighe success ive non ha alcun ettetto dannoso. È dun 
que molto importante t rasmettere i programmi T V con r ighe a l terne in oppos iz ione 
di tase. 

L 'esempio tatto è stato vo lutamente esagerato . Si supponga che si manifesti una 
var iaz ione di fase de l segna le T V tale da provocare un aumento di fase de l 15 per 
cento. Tanfo per dire, in tutte le r ighe pari si verificherà l 'aumento, e in tutte le d i 
spari la diminuzione. La var iaz ione risulterà compensata da l l ' occh io stesso. 

Però, tale c o m p e n s a z i o n e può avven i re anche nei circuit i d e l te lev isore . In q u e 
sto caso , non è necessar ia la c o m p e n s a z i o n e da parte de l l ' occh io . Essendo già ot te 
nuta la c o m p e n s a z i o n e nei circuit i , sullo schermo le r ighe hanno tutte il co lore esatto. 

I D U E TIPI DI PAL . 

V i sono perciò due tipi di P A L , ossia de l s istema Phase Alternatìon Line. V i è 
quel lo semplice, adatto per p icco l i te lev isor i , con schermo da 11 o 12 po l l ic i , e vi 
è que l lo completo, adatto per tutti gli altri . 

II P A L s e m p l i c e è anche detto P A L senza l inea di r i tardo ; que l lo comple to è c o 
munemente detto PAL con linea di ritardo. 

V a notato che il P A L s e m p l i c e può determinare un part ico lare inconveniente , 
quel lo di far appar i re sul te leschermo de l le r ighe, defte r ighe d i Hannover , questo 
per l 'effetto tappare l la . 

II P A L completo consente migl ior i r iproduzioni po l ic rome sul v ideo , m a r i 
ch iede una notevo le c o m p l i c a z i o n e de i ci rcui f i . Affinchè una r iga, con un dato errore 
di fase , possa v e n i r e compensata con lo sfesso errore in senso opposto, è necessar io 
che una parte de l s e g n a / e della prima riga attenda l 'arr ivo di que l lo de l la seconda . 
I segnal i di due r ighe, uniti ins ieme, v e n g o n o in tal m o d o compensat i . 

Poiché la durata di una r iga è di 64 microsecond i , è necessar io che c iascuna 
r iga attenda, per que l per iodo di tempo, l 'arr ivo de l la success iva . Ciò si ott iene con 
la linea di ritardo PAL. C o m e si vedrà meg l io in seguito, essa consente di convert i re 
il segna le e lef f r ico in alfro ultrasonoro, in modo da approf i f tare de l la molto più lenta 
p ropagaz ione de l suono. A l fe rmine de l la l inea di r i fardo, il segna le v i e n e r iconver 
tito da ultrasonoro in elettr ico, 

S E G N A L E R - Y IN O P P O S I Z I O N E DI F A S E A R I G H E A L T E R N E , 

Le trasmiftenti T V di f fondono il segna /e d i f ferenza di co /o re rosso ( R - Y ) a fase 
invertita ad ogni r iga s u c c e s s i v a . So lo que l segnale sub isce l ' invers ione di fase a 
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r ighe a l ie rne . L'altro segna le , il B - Y , v i e n e trasmesso senza a lcuna invers ione di tase. 
La c o m p e n s a z i o n e così ottenuta è del tutto suff iciente. 

Televisori a colori a PAL semplice. 

Il min imo necessar io per pofer r i ceve re i segnal i d i f ferenza di color i diffusi da l le 
trasmittenti T V consiste in un commutatore P A L posto a l l 'entrata de l demodulatore 
del rosso ( R - Y ) . È con esso che funzionano tuffi i te lev isor i a co lor i , di tipo portati le, 
ed in gene re quel l i economic i . 

Poiché il s e g n a l e a med ia f requenza R -Y v i e n e invertito di fase a r ighe alterne, 
ad es. in tutte que l l e par i , per poter lo r i ve la re è ind ispensab i le che anche la t e n 
sione osci l lante l oca le a 4 ,43 M c / s , usata per la demodu laz ione , v e n g a anch 'essa 
invertita di fase a r ighe alterne. 

Se ai due demodulator i ven i sse inviata la tens ione osci l lante loca le sempre 
nel la stessa fase , per il rosso v e r r e b b e r o r ive late solo le r ighe par i . Q u e l l e d ispar i , 

AMPLIF FIN. VIDEO 

SEGNALE DI LUMINANZA Y 

_ ] 

SEGNALI M F 
COLORE A 

i.43 Mc/s 

AMPL. MF-l 

o-
OLORE 

5ENER- TENSIONE 
01 COMMUTAZ 

[DEMODULATORE 

ROSSO-y 

TENS. OSCILL LOCA 
LE A t,i3 Mc/s' 

H I -

OSCILLATORE LOCALE 
A t.i3 Mc/s 

TENS. BURST 

f I A i.i3 Mc/s 

AMPLIFIC. E 
MATRICE 

PA L 
SEMPLICE 

IMPULSI FINE RIGA 

SEPARAT. E AMPLIF. 
SINCRON DI FASE BURST 

Fig . 16.18. - S c h e m a a blocchi di televisore del tipo P A L sempl ice . 
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in oppos iz ione di fase , non v e r r e b b e r o r i ve la te ; r isu l terebbe assente ad ogni r iga 
dispar i il segna le de l rosso. 

L ' invers ione di fase de l la tensione osci l lante loca le , per r ighe alterne, si ott iene 
fac i lmente con due diodi . M a per funzionare, essi r ich iedono un'altra tensione, o s c i l 
lante a metà de l la f requenza di r iga . È necessar io un generatore di fensione apposito. 

Tale fens ione osci l lante a mezza frequenza di riga, ossia a 15 ,625 :2 = 7,812 
c ic l i e m e z z o , è necessar ia perchè una semionda apre una de l le due v i e e ch iude 
l 'altra, per tutta la durata di una r iga, mentre l 'altra semionda ch iude la pr ima v ia 
ed apre la seconda . Poiché un c ic lo è formato da due semionde , è necessar io un 
c ic lo per due r ighe, quindi una tensione osci l lante a metà de l la f requenza di r iga. 

La f ig . 16.18 r iporta uno schema a b locchi de l la sez ione co lore di un te lev isore 
di t ipo P A L semp l ice , 

A l l 'ent rata de l demodu latore R o s s o - Y v i è il commutatore PAL , indicato con 
soli d u e d iod i . Affinchè possano funz ionare, sono precedut i dal generatore di t e n 
s ione osci l lante a metà de l l a f requenza di r iga, comprendente a sua vol ta altri due 
diodi e un pentodo. 

In tal modo, il segna le M F - c o l o r e , con le due component i , può v e n i r e r ivelato, 
nonostante che la modulaz ione R - Y risulti invert ita di fase a r ighe alterne, 

Tutta la restante parte de l lo s c h e m a è invar iata, 

TfNS. OSCILL. 
A 1/2 FREQ. RIGA 

7.812cicli DEMODULA TORE 

SEGNALE R-Y 
RIVELATO 

TENSIONE OSCILLANTE 
A 4,43Mc/s 

SEGNALE MF-COLORE 
A 4 43 Mc/s 

Fig . 16.19. - Il demodulatore del rosso è preceduto dal commutatore P A L . 

C O M M U T A T O R E P A L 

In f ig . 16.19, consiste di due diodi D3 e D4 c o m e quel l i de i demodulator i , da 
due res istenze R3 e R4, nonché da d u e condensator i e d a un avvo lg imento con presa 
al centro. 

Il commutatore v i e n e az ionato da l la tens ione osci l lante a metà de l la f requenza 
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di r iga , p roven iente dal generatore a 7,8 ch i loc ic l i . I due diodi D3 e D4 si c o m 
portano c o m e due interruttori. Q u a n d o uno è chiuso, l'altro è aperto, 

La tensione osci l lante a 7,8 ch i loc ic l i è app l icata a l centro d i un part itore for 
mato da l l e d u e res istenze R3 e R4. La tens ione po lar izza i due diodi con polarifà po 
sit iva l'uno e negat iva l'altro, a l te rnaf ivamenfe , per la durala di una intera riga. 

Tra i due diodi g iunge la tens ione osci l lante a 4 ,43 m e g a c i c l i . In f ig . 16.20, in 
alfo, è il d iodo D3 a condurre , menfre D4 è interdetto, a causa de l la po lar i zzaz ione 
opposta. La corrente osci l lante passa attraverso C 1 per fufto il f empo di una riga. 

ì CHIUSO DURANTE TUTTA 
I UNA RIGA 

Fig . 16.20. - Principio dell'invertitore P A L . 

Essa a r r iva in fase al d iodo D5 de l demodu la fo re R -Y , de l l a f igura p recedente , 
e d in controfase al d iodo 06. 

Durante la r iga success i va , è la semionda posit iva a far funz ionare il c o m m u 
tatore P A L . A d essere interdetto è questa vo l ta il d iodo D3, menfre l'altro d iodo D4, 
conduce . La corrente osci l lante a 4 ,43 megac ic l i passa attraverso C 2 e d arr iva in fase 
al d iodo D6 del demodula fore , 

In fai modo, al demodu la fo re R - Y g iunge la tensione osci l lante loca le , necessar ia 
per la demodu laz ione s incrona , con fase invert ita ad ogni r iga a l te rna , esaf famente 
c o m e a v v i e n e per il segna le M F - c o l o r e da l qua le occor re r i ve la re la componente R -Y . 
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IL G E N E R A T O R E A 7,8 C H I L O C I C L I . 

Non è un osci l latore, benché v e n g a denominato anche in tal modo. È formato 
da due d iodi e da una va l vo la ampl i f icatr ice . 

L ' ins ieme dei circuit i de l generatore a 7,8 kc . de l l ' invert i tore P A L , de i d e m o 
dulatori e de l l 'osc i l la tore l oca le a 4 ,43 megac ic l i , è que l lo di f ig . 16 .21 . 

I due diodi D1 e D2 del generatore si comportano c o m e quel l i di d e m o d u l a 
z ione. Essi r i ve lano il segna le di s incronismo burst, formato da un gruppo di o s c i l -
az ioni a 4 ,43 m e g a c i c l i . È il segna le di s incronismo, r ive lato, che serve per ottenere 

quel lo per il comando del l ' invert i tore PAL . Formano il demodu latore burst. 

GENERATORE^ TENSIONE DI
 C0JlMJ/IA£!£.N_E_ COMMUT. DI RIGA DEMODULATORE DEL ROSSO 

Fig. 16.21. - L 'osci l latore locale a 4,43 megacicl i , il commutatore P A L e I due demodulatori sincroni 
del P A L sempl ice. 

Affinchè i due diodi possano r i ve la re il burst, è necessar io che anche ad essi , 
c o m e a quel l i dei demodulator i di co lore , g iunga la tensione osci l lante loca le a 4 ,43 
megac ic l i . T a l e tensione è p re levata da un capo de l secondar io de l trasformatore 
al l 'entrata de l demodu la to re B -Y . 

Poiché il burst è una tens ione osci l lante senza modu laz ione , ne risulta una t e n 
sione cont inua. M a essendo il burst alternante, ossia dato che la sua fase camb ia di 
r iga in r iga , f ra i 135 e i 2 2 5 grad i , si formano due tensioni cont inue, una posit iva e 
l'altra negat iva . Ne risulta, cioè, un 'osci l laz ione di forma quadra , a metà della fre

quenza di riga. 
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Il segna le bursf v i e n e t rasmesso con la fase aliernanie, affinchè da esso risulti 
possibi le ottenere la tensione di commutazione, in esatta cor r ispondenza con i s e 
gnali di co lo re , in questo caso que l lo R-Y. 

L 'osci l laz ione di forma quadra risultante da l la r i ve laz ione de l burst è detta f e n 
sione a meandro o fensione a 7,8 ch i /oc /c / i , 

La tensione a meandro v i e n e ampl i f icata da una va l vo la pentodo. A l la sua uscita 
vi è un circuito accordato a metà de l la f requenza di r iga, e che può veni r regolato 
in esatta sintonia con tale f requenza . La tensione di commutaz ione g iunge quindi al 
centro de l partitore de l commutatore PAL, 

T E R M I N O L O G I A . — Il commutatore P A L è detto, in t e d e s c o P A L - U m s c h a / f e r . 
Cons iste de l commutatore v e r o e proprio, che v i e n detto invert i tore P A L , P A L - S c h a / f e r 
o, in ing lese R-Y suiich; è de l generatore de l la tensione quadra a 7,8 ch i loc ic l i , in 
tedesco Ha lbze i / en f requenz oszillator, od anche , in forma abbrev ia ta , 7,8 k H z - O s z . 

Principio del sistema PAL a linea di ritardo. 

Il s is tema P A L a l inea di r i fardo d i f fer isce dal P A L s e m p l i c e per il d iverso 
modo con cui è ottenuta la compensaz ione de l l ' e r ro re di tinta, dovuto al la va r iaz ione 
di fase de l s e g n a l e T V C in arr ivo. C o m e detto, il s istema PAL si basa sul l ' invers ione 
di fase de l s e g n a l e ( R - Y ) a r ighe a l terne. La trasmissione T V C a v v i e n e , in tal modo, a 
righe a / terne, per il rosso. A l l a eventua le va r i a z ione di co lore di una riga, cor r i spon 
de una va r i az ione ana loga di co lore , in senso opposto nel l 'a l t ra . Ne l P A L semp l ice , 
c o m e già accennato , la compensaz ione v i e n e effettuata da l l ' occh io stesso, mediante 
la sua proprietà di fondere color i d i ve rs i , c o m e detto a l l ' in iz io de l capitolo, 

Il P A L a l inea di ritardo p r o v v e d e a l la c o m p e n s a z i o n e prima che il segna le 
g iunga al c inescop io . Sul te leschermo non v i è er rore di t inta, per cui la c o m p e n s a 
z ione non è aff idata a l l ' occh io . T a l e c o m p e n s a z i o n e è ottenuta in un part icolare c i r 
cuito p r e c e d e n t e il demodu la to re de l rosso. 

Sovrappor re i segna l i di due r ighe è poss ib i le con part icolar i d isposit iv i . La 
difficoltà sostanz ia le consiste nel t rattenere, in qua lche modo, la pr ima de l le due, 
affinchè possa ven i r sovrapposta al la seconda , S e le due r ighe non sono s imu l tanea 
mente present i non si possono sovrapporre , 

Il segna le de l la r iga che d e v e r i tardare, in attesa de l la success i va , v i e n e con

vertito da osc i l laz ione elettr ica in osc i l laz ione ultrasonora. Quest 'u l t ima , r ispecchiante 
esattamente la pr ima, v ien fatta passare attraverso un sol ido, genera lmente un b l o c 
chetto di vet ro al sod io -coba l to . 

La lunghezza de l b locchetto di vet ro è esattamente que l la necessar ia per far 
passare le osc i l laz ion i ultrasonore nel tempo di una r iga, ossia di 64 microsecond i . 
A l l 'usc i ta de l b locchet to , l 'osci l laz ione ultrasonora v i e n e r iconvert i ta in osc i l laz ione 
e lett r ica . 

La c o n v e r s i o n e è ottenuta con due traduttori p iezoe /e f f r i c i , appl icat i al b l o c 
chetto. Il d isposi t ivo è usato in tutti i te lev isor i , esclusi i portati l i , e v ien detto l inea 
di r itardo. 
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Il c ircuito comp less i vo è detto decod i f icatore . 
Esso ha tre compit i ben distinti . Il pr imo è di ottenere il r itardo di 64 m i c r o 

second i . Il secondo è di separare le due modulaz ion i (que l la de l rosso e que l la del 
blu) . T a l e separaz ione è ind ispensabi le , po iché è solo la modu laz ione de l rosso 
( R - Y ) che è invertita di fase, a r ighe alterne. Il terzo compito è que l lo di sovrappor re i 
segnal i ( R - Y ) di due r ighe alterne, in modo da ottenere l 'e l iminaz ione de l lo s f a s a 
mento de l segna le e quindi l 'errore di tinta che esso d e t e r m i n e r e b b e sullo schermo. 

I l decodificatore PAL. 

• Cons is te , c o m e detto, de l la l inea di r i fardo di 64 microsecond i , de l separatore 
de l le due modulaz ion i , contenute ne l la r iga r itardata, e de i circuit i di s o v r a p p o s i 
z ione. 

È la stessa l inea di ritardo che consente , mediante un part ico lare ci rcuito, ad 

RIGHE 
LV UT I I B 

- A 

Fig. 16.22. - Principio di funzionamento della linea di ritardo. 
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ottenere anche la separaz ione de l l e due modulaz ion i , que l la de l rosso ( R - Y ) e quel la 
del blu ( B - Y ) . 

Il pr incipio bas i lare è illustrato da l la f ig . 16.22. 
Si supponga che le r ighe consistono, per semplicità, solo da semionde c o m e 

que l le indicate in alto , nel la f igura. La pr ima riga ha il « rosso » (R) in fase con il 
« b lu » (B ) . La s e c o n d a r iga ha il « rosso » in oppos iz ione di fase. La fase de l « rosso » 
si inverte ad ogni r iga ; la fase d e l « blu » r imane s e m p r e la stessa. 

Nel lo schema , in alto, la pr ima r iga è già pervenuta ; sta per uscire da l la l inea 
di r itardo. È in ar r ivo la s e c o n d a r iga. 

V a notato un fatto importante. A l l ' ent rata de l la l inea di r itardo v i è un trasfor
matore il cu i secondar io è provvisto di presa al centro. La presa è co l legata a massa. 
C o m e s e m p r e a v v i e n e , il segna le app l icato al pr imar io , è presente in oppos iz ione 
di' fase , ai cap i de l secondar io . 

La l inea d i r itardo è co l legata ad un capo de l l ' avvo lg imento secondar io . 
Non tuffa la s e c o n d a r iga in arr ivo passa attraverso la l inea di ritardo, m a s o l 

tanto una sua parte. 
Essa si d i v ide in tre parti . Una v a a l la l inea di ritardo, le altre due parti vanno 

a l le resistenze matrici. Di queste due parti una passa attraverso le resistenze R I e 
R 2 ; l 'altra attraverso le res istenze R3 e R4. 

Q u e s t e due parti de l la s e c o n d a r iga incontrano que l la parte de l la pr ima r iga 
che esce da l la l inea di ritardo. 

Q u a l e ne s ia il risultato r iesce ev iden te dando uno sguardo a l la f igura. Le s e 
mionde de l la pr ima riga sono in fase, que l le de l la seconda r iga sono in oppos iz ione . 

Att raverso le res istenze R1 e R2 s i annul lano le s e m i o n d e R, essendo di fase 
opposta. Si s o m m a n o i nvece le s e m i o n d e B, essendo de l la sfessa fase. 

Ne l le res is tenze R3 e R4, sono le semionde B a d annul lars i , mentre sono le 
R a sommars i . 

Il risultato è che al l 'uscita d e l decod i f i ca to re le due component i sono separate . 
Da un lato v i è la componente B di a m p i e z z a dopp ia , indicata con + 2 B , in quanto 
ha senso posit ivo. Dal l 'altro lato v i è la c o m p o n e n t e R, anch 'essa d i a m p i e z z a d o p 
pia, ind icata con - \ - 2R, essendo a n c h ' e s s a di senso posit ivo. 

C h e cosa a v v e n g a quando que l la parte d e l l a seconda r iga e s c e dal la l inea di 
r itardo, mentre g iunge la terza r iga , è indicato dal la f igura sottostante. 

Le modulaz ion i de l « rosso », corr ispondent i a due r ighe con il « rosso » i n 
vert i to di fase, si sono sommale . G l i eventual i errori di fase sono sfati e l iminat i . Il 
« rosso » non è più di senso pos i t ivo ; è di senso negat ivo, oss ia — 2 R . 

La stessa c o s a a v v i e n e per tutte le altre semionde . Per una cer ta r iga, le uscite 
saranno - j - 2 B e + 2R, per la success iva saranno + 2B e — 2 R , poi ancora + 2B e 
+ 2R e qu ind i + 2 B e — 2R 

S E G N A L I A L L ' U S C I T A D E L D E C O D I F I C A T O R E . 

C o m e detto, a d una de l le d u e uscite del decod i f icatore , v i è s e m p r e lo stesso 
segna le + 2 B , mentre al l 'a l t ra uscita il segna le è + 2R per una r iga, — 2 R per 
l 'altra, + 2R per la success iva , oss ia è un s e g n a l e a fase a l ternante. 
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I segnal i a l l 'usci ta de l decod i f icatore sono indicati c o m e segue : 

2 F ( B - Y ) 
± 2 F ( R - Y ) 

II s imbolo F è usato per ind icare la componente cromat ica di un'intera riga, 

Esempi pratici di decodificatori PAL. 

P R I M O E S E M P I O . — È quel lo di f ig . 16 .23 . È il t ipo c lass ico , bas i lare , di d e c o 
d i f icaz ione P A L con l inea di r itardo. Lo schema è ridotto ne l le sue parti essenz ia l i , 

II segna le M F - c o l o r e , de l le va r ie r ighe, g iunge ad un transistor ampl i f icatore 
posto a l l 'entrata de l decod i f icatore . Da esso passa al trasformatore d'entrata T 1 , il 
cui secondar io ha la presa al centro co l legata a massa. Esso p r o v v e d e sia ad adattare 
l ' impedenza d e l transistor con que l la de l la l inea di r itardo, s ia ad ottenere l ' inver 
s ione di polarità de l s e g n a l e in arr ivo. Ta le invers ione di polarità è indispensabi le 
per le ragioni già indicate. 

F ig . 16.23. - Esempio tipico di linea di ritardo. 

La l inea di ritardo ha l 'entrata co l legata ad un c a p o de l l ' avvo lg imento s e c o n 
dario di T 1 , e l 'uscita a l la p resa d i un ' impedenza , ind icata con T2 . Essa ag isce c o m e 
un autotrasformatore; e l e v a la tensione de l segna le in modo da compensarne la 
perdita subita attraverso la l inea di r itardo. È accordata a l la f requenza dei segnal i , 
ossia a 4 ,43 m e g a c i c l i . 

La res istenza va r iab i l e RV ha lo scopo di adeguare esattamente l 'azione di T2 . 
La bobina L è un correttore di ritardo. È anch 'essa una l inea di r itardo, ma di 

durata molto b r e v e e rego lab i le . S e r v e per a l l ineare esat tamente la l inea di ritardo 
totale, a l la durata d i una r iga. È di tipo a f i lo avvolto . 
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Dal centro de l le res istenze R1 e R2 e s c e il s e g n a l e + 2 F ( B - Y ) , sempre del lo 
stesso segno. 

Dal centro de l le res istenze R1 e R2 e s c e il segna le R -Y , di a m p i e z z a dopp ia e 
di segno invertito ad ogni r iga success i va , ossia ± 2 F ( R - Y ) . 

S E C O N D O E S E M P I O . — Il decod i f icatore P A L può assumere forme d ivers iss ime; 
il pr incip io r imane però sempre lo stesso. In f ig. 16.24 è riportato quel lo del t e l e 
v isore a color i de l la C G E mod. T X C 378. 

• *2iV 

t2F(R-YI 

Fig. 16.24. - Al tro esempio di linea di ritardo. 

Al posto de l trasformatore d 'entrata con secondar io provvisto di presa al c e n 
tro, è ut i l izzato un trasformatore con secondar io s ingolo (T) . La ind ispensabi le inver 
s ione di fase de l segna le in arr ivo è ottenuta con un ' impedenza provv ista di presa al 
centro, detta inver f / f r ice di fase, 

Le res is tenze matr ici sono ind icate con R1 e R2, nonché con R3 e R4. 
Il part i tore formato con le d u e res istenze R5 e R6 ha soltanto lo scopo di fornire 

una certa cont roreaz ione , per e l im inare la leggera distorsione de l segna le dovuta 
al la l inea di r i tardo. 

Il s e g n a l e in arr ivo v i e n e d iv iso in due parti nel punto A . Una di esse v a al la 
l inea di r i tardo, mentre l 'altra v a a l la invert i t r ice di fase d o v e si d iv ide in altre due 
parti. 

La sov rappos i z ione con il s e g n a l e ritardato a v v i e n e nei due partitori R1 e R2, 
nonché R3 e R4. 

A l l ' usc i ta de l la l inea vi è il sol ito autotrasformatore L2, accordato a 4 ,43 m e 
gac ic l i , con la res istenza va r iab i l e per il control lo di a m p i e z z a de l segna le uscente. 
La co r rez ione di r itardo è ottenuta con L3 . C'è, inf ine, una bobina- f i l t ro , con la 
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resistenza R7 in para l le lo , per e l iminare fransienti dovuti a l la l inea di r itardo p r in 
c ipa le e d a que l la di cor rez ione . 

T E R Z O E S E M P I O . — Il d e c o d e r usato nei te lev isor i G r u n d i g è indicato dal la 
f i ig. 16.25. V a notato che quasi tutti i Costruttori adottano un propr io decoder , per 
var ie ragioni . 

In questo esempio , la l inea di ritardo è p receduta da un transistor e seguita 
da due. 

Lo sfasatore è inserito a l l 'usci ta de l la l inea di ritardo anziché a l l 'entrata. È il 
segna le de l la l inea r itardata a subire l ' inversione di fase. Ciò a v v i e n e mediante un 
autofrasformafore, indicato con L4. 

BF167 
AHPL. CROMINANZA 

CONTROLLO 
COLORE 

Fig. 16.25. - Linea di ritardo dei televisori Grundig. 

Al l 'usc i ta de l la l inea di r itardo g iunge il segna le diretto, que l lo de l la r iga in 
arr ivo. I due segna l i , que l lo r i tardato e que l lo diretto si sovrappongono nei due a v 
vo lg iment i , esattamente egual i del l 'autotrasformafore L4. 

A l l a matr i zzaz ione dei segnal i pa r tec ipa anche l ' indutfanza L3 , posta a l l 'entrata 
de l la l inea di r itardo. Il segna le diretto si forma a i suoi cap i . Può veni r p re levato 
tramite una res istenza va r iab i l e di 50 ohm, affinchè la sua a m p i e z z a cor r isponda a 
quel la del segna le ritardato. 

A l l 'ent rata , le induttanze var iab i l i L1 e d L2 appar tengono r ispett ivamente al 
circuito di col let tore de l transistor d 'entrata Tr9 , e d a l la l inea di r i fardo. 

L ' induttanza -mafr ice L3 è p ra f icamente co l legafa a massa data l 'alta capacità 
che ad essa la co l l ega , 

L 'a l imentaz ione de l pr imo transistor a v v i e n e tramite la res is fenza di 2,2 chi loohm, 
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Le res istenze indicate con R 1 , R2 ed R3 p rovvedono a formare ii part itore di 
tensione per la po la r i zzaz ione di base dei due transistor ampl i f icator i d 'usci ta , Tr10 
e T r 1 1 . 

I circuit i di col lettore di tali transistor sono accordat i a l la f requenza di 4 ,43 m e 
gac ic l i , mediante le induttanze var iab i l i L5 e L6. 

T E R M I N O L O G I A . — Il fe rmine linea di rifardo è deffo, in f edesco Verzógerung-

sleìfung. Però, po iché nei fe lev isor i v i sono altre due l inee di r i fardo minori (quel la 
di co r rez ione al l 'uscita de l la p r inc ipa le e que l la nel circuito v i d e o ) per ev i ta re c o n 
fusioni è più usafo il fe rmine Laufzeii per la l inea di r i fardo pr inc ipa le . Inoltre, dato 
che la l inea di ritardo consente , con i circuit i re lat iv i , la separaz ione d e l l e due c o m 
ponenti de l segna le è in uso il te rmine Laufze/ ' f -Demodulafor. In ing lese , delay line. 

Tuffo lo sfadio comprendente la l inea di r i fardo, ossia il decod i f ica to re P A L , è 
detto P A L - D e c o d e r tanfo in f edesco quanfo in inglese. A n c h e in ital iano è g e n e r a l 
mente usafo il termine decoder-PAL. 

I l commutatore PAL a multivibratore. 

Nei p iccol i te lev isor i a co lor i , la fens ione a forma quadra , a meandro, è ottenuta 
dal demodulatore del burst. V i e n e ut i l izzata per far funzionare l ' invert itore P A L c o m e 
già deffo. Il demodu la fo re de l bursf è genera lmen fe denominato oscillatore a 7,8 
chilocicli. 

In tuffi gli altr i te lev isor i , la fensione a meandro è ottenuta med iante un 
mu/f/v/ 'brafore a due v a l v o l e o a d u e transistor. Esso forn isce una fens ione di forma 
quadra , a 7,8 ch i loc ic l i , più amp ia e meg l io adaf fa per far funz ionare l ' inverf i fore PAL. 

M a menfre con il demodu la fo re de l burst si ott iene una fens ione a f requenza 
esaffa e costante, con il mul f iv ibrafore sorge il p rob lema di far lo funz ionare in 
perfetto s incronismo. 

È poss ib i le usare il mul f iv ibrafore solo perchè dal d iscr iminatore di fase , a l la 
entrata de l confrol lo automat ico di f requenza de l l 'osc i l la tore l oca le a 4 ,43 m e g a 
c ic l i , è poss ib i le ot tenere una d e b o l e tens ione c h e in cer fo m o d o cor r isponde al la 
parz ia le r i ve laz ione de l bursf. C o m e è noto, al d iscr iminatore di fase g iungono gli 
impulsi de l burst, formati da osc i l laz ion i a 4 ,43 megac ic l i , 

La l eggera tens ione a m e z z a f requenza di r iga che è poss ib i le ot tenere dal 
d iscr iminatore , e che s e r v e ad « agganc ia re » il mul f iv ibrafore è detta fens ione o 
segna /e di identificazione. Per poter « a g g a n c i a r e » il mul f iv ibrafore , la fens ione di 
ident i f icaz ione d e v e far funz ionare un osci l latore a 7,8 ch i loc ic l i . E una comp l icaz ione 
piuffosfo notevole . È dovufa a l la inadeguata forma del s e g n a l e di ident i f icaz ione. 
Assomig l i a ad una fens ione a dent i di sega , 

Per comandare esat tamente il mul f iv ibrafore è necessar ia una fens ione s i n u 
so ida le adeguata , anzi solfanfo le s e m i o n d e negat ive di ta le tens ione. Ne risulta 
la necessità di adopera re un osc i l la tore (a v a l v o l a o a transistor) che possa ven i r s i n 
cronizzato con il segna le d ' ident i f icaz ione , e che possa fornire una fens ione s inu 
so ida le a 7,8 ch i loc ic l i , 
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Tale osci l latore a 7,8 chilocicli, p r e c e d e n t e il mult iv ibratore, non è da c o n 
fondere con l'altro osci l latore a 7,8 chilocicli, usato nei te levisor i a P A L sempl ice , 
senza mult iv ibratore. Di quest 'ult imo è già stato detto, e consiste essenz ia lmente in 
un demodulatore del burst. 

S C H E M A A B L O C C H I DI C O M M U T A T O R E PAL C O N M U L T I V I B R A T O R E . 

La f ig . 16.26 i l lustra, a b locchi , la sez ione d 'osci l latore locale a 4 ,43 M e e la 
sez ione commutatore PAL , quali sono usate ne l la maggior parte de i te levisor i con 
P A L a l inea di r itardo, 

SEZIONE COMMUTATORE PAL 

DSL LLATORE 

: FRED DI RICA 

Il 'VERI TORE 
. . LA 

TE L IE 
L CALE 

SEZIONE OSCILLATORE LOCALE A 4,43Mc 
[RIEHERATT E 01: .LA SOTTOP: ' 'ANTI.i 

SEPARATORE 
DEL 

DORSI 

COMPARATORE 
DI FTtEOUEI.IA 

E 01 FASE 

C^'.ILLA TORE 

QUARZO 
AMPLIFICAI 'RE 

IMPULSI FINE RIGA 

Fig . 16.26. - Schema a blocchi della sezione colore con P A L a linea di ritardo. 

Al l 'ent rata d e l l e due sez ion i v i è il separatore del burst. E l imina la modulaz ione. 
A l l a sua uscita v i è il solo burst, ossia il segna le di s incronismo cromat ico a 4 ,43 
m e g a c i c l i . 

Il s e g n a l e è appl icato al comparatore di f requenza e di fase, e consente di 
s incronizzare esattamente l 'osci l latore loca le ( r igeneratore de l la sottoportante) al la 
esatta f requenza di t rasmissione, 

Dal comparatore è pre levato anche il segna le di ident i f icaz ione. G i u n g e a l l ' e n 
trata de l l a sez ione commutatore PAL, 

IL S E P A R A T O R E D E L B U R S T ED IL S E G N A L E D ' I D E N T I F I C A Z I O N E , 

In f ig . 16.27 un transistor B C 1 0 7 A p r o v v e d e a l la separaz ione de l burst da l la 
modu laz ione c romat ica . D e v e funz ionare solo durante gli intervall i di r iga, quando 
è presente il solo burst. A ta le scopo il suo circuito di base è co l legato ad un a p p o -
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TENS. GENERATA Ai43M<: 

Fig . 16.27. - H separatore del burst e l 'oscil latore locale a 4,43 megacicl l . 

Al C I VERI ITO.; r PAL 
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sito avvo lg imento del trasformatore di r iga ed EAT . G l i impulsi di f ine r iga, p o s i 
t iv i , provenient i dal trasformatore, fanno funzionare il transistor solo quando essi sono 
presenti . Un d iodo zener stab i l i zza la tensione di tali impulsi . 

I gruppi di osci l laz ioni a 4 ,43 megac ic l i de l burst g iungono al comparatore di 
fase. Esso forn isce una tensione di control lo , c o m e già detto. In tal modo è ottenuto 
il control lo di f requenza e di fase de l l 'osc i l la tore locale, 

La tensione di ident i f icaz ione, necessar ia per mantenere in s incronismo tutta la 
sez ione commutatore P A L , è ottenuta da un capo de l comparatore , e p re levata t ra 
mite un condensatore di 10 jxF e d una resistenza di 220 chi loohm. 

V A L V O L A A M P L I F I C A T R I C E E O S C I L L A T O R E A 7,8 C H I L O C I C L I , 

Il segna le d ' ident i f icaz ione , f ig . 16.28, g iunge ad una v a l v o l a che lo ampl i f ica 
e gli comun ica la forma adaf fa . V a quindi a l l 'osc i / la fore a 7,8 ch i loc ic l i , costituito da 
un transistor B C 1 0 7 . 

Nel c i rcuito di col let tore de l transistor v i è una i m p e d e n z a var iab i le di a c 
cordo. Il condensatore elettrol i t ico di 10 microfarad ha il compi fo di imped i re che 
la fensione osci l lante prodof fa possa di f fondersi anche lungo la l inea di a l imentaz ione . 
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Al l 'usc i ta v i è una tensione s inusoidale a m e z z a f requenza di r iga. Un d iodo 
consente il passagg io al mult iv ibratore de l le sole semionde negat ive de l la tensione. 

IL M U L T I V I B R A T O R E , 

Le sez ion i di de f less ione de i te lev isor i sono spesso provv iste d i un osci l la tore di 
riga o di quadro de l tipo a mult iv ibratore. Il funz ionamento di tale osci l latore (che 
in realtà è un v ibratore ) è già stato descritto. La f ig . 16.29 r icorda il pr inc ip io b a 
si lare. 

I due transistor sono accopp ia t i d i rettamente. Il co l let tore di T r i è co l legato , t r a 
mite il condensatore C 2 , a l la base di Tr2 . Il col lettore di quest 'u l t imo è co l legato al la 
base de l pr imo, I due transistor si b loccano cont inuamente, con una f requenza che è 
determinata da i va lor i de i condensator i e d e l l e res istenze, 

A l mult iv ibratore g iungono gli impulsi posit ivi di f ine r iga , dal trasformatore 

TENS. SINUS 
A 1h FREQ. 
DI RIGA 

AL TRA SE DI RIGA 
ED EAT 

Rig. 16.30. - Esempio pratico di multivibratore, 
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di r iga e d E A T . Essi hanno la f requenza di r iga, ossia di 15,625 c ic l i . Devono invece 
ave re la f requenza pari al la mefà, ossia a 7,8 ch i loc ic l i . A fale scopo , la semionda 
negat iva , p roven iente dal l 'osc i l latore e dal d iodo interruttore, annul la uno sì e uno 
no gl i impulsi posit ivi di fine r iga, Il mult iv ibratore risulta in tal modo s incronizzato 
al la f r equenza di 7,8 ch i loc ic l i . 

La f ig . 16.30 riporta lo schema prat ico di un mult iv ibratore, con due transistor 
B C 1 3 0 . È di tipo c lassico, 

L ' I N V E R T I T O R E PAL. 

C o m e funzioni è già stato defto ne l la descr i z ione de l PAL semp l ice . La tensione 
osci l lante a 4 ,43 m e g a c i c l i , p roven iente dal l 'osc i l latore loca le , è presente ai cap i de l 
trasformatore sfasatore, quel lo che negl i schemi p recedent i è stato indicato a l l 'usci ta 
de l l 'osc i l la tore e al l 'entrata de l demodu latore B -Y . 

A l demodu la to re B -Y la tensione osci l lante g iunge sempre ne l la sfessa fase . A l 
demodu latore R - Y g iunge invece a fase invertita, a r ighe a l terne, in quanto la cor 
rente r ispett iva può passare attraverso l'uno o l'altro de i due diodi , 

DEMODULATORE 

B-Y 

DALLA LlHEA DI 
RITARDO 

DEMODULATORE 

BURST 
M I 1 1 

Fig. 16 .31 . - Schema completo di multivibratore e invertitore P A L . 
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La f ig . 16.31 riporta lo s c h e m a de l mulf iv ibrafore segui lo dal l ' invert i tore PAL, 
È costituito da i solit i due diodi e dal trasformatore d 'entrata co l legato a l l 'osci l latore 
locale , Quest 'u l t imo è indicato a b locchi . 

Seguono i due demodulator i , co l legat i a loro vo l ta al la l inea di ritardo ( d e 
coder P A L ) . 

Il soppressore di colore. 

Per la r icez ione di programmi T V in b ianco e nero è necessar io che tutta la 
parte re lat iva al co lore , v e n g a messa fuori funz ionamento, affinchè essa non abbia 
a causare disturbi sul v ideo . A ta le scopo serve un apposito c i rcuito, def fo soppressore 
di co /ore o Ki l le r , In tedesco è detto Farbabschal fer . Ki l ler è termine inglese. 

AMPLIF MF LINEA DI 

COLORE RITARDO 

KILLER 

) i 

k tensione 
\ sinusoidale 

OSCILLATORE 
a1/2

 F R E Q -
DI RIGA 

MUL TI VIBRA TORE 

OSCILLATORE 
a1/2

 F R E Q -
DI RIGA ^ 

MUL TI VIBRA TORE 

Fig. 16.32. - S c h e m a a blocchi del killer. 

Provvede a para l i zzare il funz ionamento di una d e l l e v a l v o l e , o dei transistor, 
de l lo stadio ampl i f icatore M F - c o l o r e . M a n c a n d o il segna le , tutto il resto de l la sez ione 
co lore r imane esc lusa . 

G e n e r a l m e n t e è uti l izzato un tr iodo qua le soppressore di co lore . Q u a n d o la 
trasmissione T V è a color i , il burst p r o v v e d e a b loccare il fr iodo. Quando , i nvece , la 
trasmissione TV è in b ianco e nero, il burst non esiste, e d il tr iodo risulta sb loccato , 
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G e n e r a una tensione negat iva e leva ta . A p p l i c a t a al la gr ig l ia confrol lo de l la va lvo la 

ampl i f icat r ice M F - c o l o r e , la b locca . A v v i e n e la stessa cosa se v i e n e app l icata al la 

base di un transistor. 

BC107B 
PREAMPLIF 

DISCRIMINATORE 
DEL KILLER 

BCW7A 
SEPARATORE 
DEL BURST 

i,7nF 

COMPARATORE DI FASE OSCILLAT. A i/3 Me 

Fig. 16.33. - Discriminatore del killer e circuito di soppress ione , 
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Questo risultato può essere ottenuto in molti modi d ivers i , per cui i circuit i di 
soppress ione di co lore sono numerosi . 

Un e s e m p i o a b locchi è quel lo di f ig . 16.32. Q u a n d o la trasmissione è a c o 
lori , il « Ki l le r » è b loccato . Per b loccar lo v i e n e ut i l izzata una parte de l l a tensione 
s inusoidale generata da l l 'osc i l la tore a m e z z a f requenza di r iga, quel lo che p r e c e d e 
il mult iv ibratore. 

Quando , i nvece , la trasmissione è in b ianco e nero, manca il burst e quindi 
l 'osci l latore non funz iona. Il tr iodo de l soppressore risulta sb loccato . Esso genera 
una tens ione negat iva . App l i ca ta a l la va l vo la o al transistor, li b locca . 

Nei te lev isor i portatil i non c'è il « K i l l e r » , Nei te lev isor i a grande schermo 
esso è i nvece , a vo l te , molto accurato . Il tr iodo soppressore può essere preceduto 
da un apposi to discriminafore del killer. È co l legato in para l le lo al comparatore di 

fase posto a l l 'entrata de l l 'osc i l la tore loca le a 4 ,43 m e g a c i c l i . 
Ne l l ' esempio di f ig . 16 .33 , con D1 e D2 sono ind ica l i i d iodi de l comparatore 

di fase , mentre con D3 e D4 sono indicati quel l i de l d iscr iminatore del ki l ler . Essi 
sono co l legat i al secondar io de l frasformatore d 'entrata. Le a l ternanze del burst p ro 
v o c a n o la fo rmaz ione di una tensione negat iva ai cap i de l le res istenze ad essi c o l l e 
gate. Il t r iodo de l la v a l v o l a P C L 2 0 0 risulta in tal modo b loccato , 

In assenza de l burst, la tensione è zero , per cui il tr iodo funziona. A l l a sua 
p lacca g iungono gl i impulsi posit ivi di f ine r iga da l trasformafore di r iga e d EAT. 

Dal l 'a ltro lato de l la res istenza di car ico de l tr iodo, la tensione è negat iva . È a p 
pl icata a l la base de l transistor preampl i f icatore , a l l 'entrata de l la l inea di ritardo, 

In p resenza de l burst, il tr iodo de l la P C L 2 0 0 è b loccato , 

La po la r i zzaz ione di base de l transistor preampl i f icatore è ottenuta dal partitore 
formato da l le res is tenze R3 e R4. È control lata dal d iodo D6. In assenza de l burst, la 
tensione negat iva generata dal triodo ki l ler , b l occa il d iodo D6. La tensione negat iva 
pot rebbe risultare di va lo re così e leva to da d ist ruggere il transistor. Interv iene per 
ciò il d iodo D5, il qua le c o n d u c e e d e l imina que l la parte de l la tensione negat iva 
che supera i 0,2 volt. 

La tens ione di 0,2 volt b locca il transistor, senza danneggiar lo . 
Q u a n d o il transistor v i e n e b loccato , la tensione di emittore si r iduce. A n c h e 

tale r iduz ione pot rebbe dannegg ia re il fransistor. Per ev i tare ciò, una p icco la tensione 
posit iva è p re levata dal catodo de l tr iodo e d app l icata a l l 'emit tore de l transistor, 

I due rivelatori audio e video. 

I te lev isor i a color i sono provvist i di due r ive lator i , uno per il segna le audio e 
l'altro per i segna l i v i d e o e a M F - c o l o r e . Non è poss ib i le ut i l izzare un solo r ive latore , 
p o i c h é in tal caso si f o r m e r e b b e un segna le -d is tu rbo , a l la f requenza di 1,07 m e g a 
c ic l i , ossia a l la f requenza audio (5 ,5 M e ) meno la f requenza co lore (4,43 M e ) . Il s e 
gnale cor r ispondente al batt imento di que l l e due f requenze , di 1,07 m e g a c i c l i , c a u 
s e r e b b e un notevo le disturbo su l l ' immagine . 

A l l 'usc i ta de l l 'u l t imo stadio d 'ampl i f i caz ione a m e d i a f requenza v i d e o v i sono 
perciò due r ive lator i , c o m e ne l l ' esemp io di f ig . 16.34. 
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R I V E L A T O R E A U D I O , 

Con la solita p i c c o l a capacità di 3,3 p icofarad , o c i r c a , il c i rcuito di p lacca 
del la f inale a m e d i a f requenza è co l legata a l l 'entrata de l la sez ione audio. Q u e 
st'ultima ha inizio con il r ive latore audio. Il segnale a l la portante audio si forma ai cap i 
del la bobina a nucleo va r i ab i l e L2 , e v i e n e r ivelato dal d iodo D2, un A A 1 3 8 . La 
bobina a induttanza va r iab i l e L6 è accordata a 5,5 m e g a c i c l i , la M F - a u d i o . 

Il secondo d iodo, D3, è un B A 1 3 0 . Ha il compito di l imitare i p icchi del s e 
gnale M F - a u d i o , affinchè non abbia a b loccare la va l vo la che p r o v v e d e a l la pr ima 

RIVEL. AUDIO 

ULTIMA AMPLIFIC. 

Fig. 16.34. - Rivelazione video (in basso) e rivelazione audio (in al to) . 
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ampl i f icaz ione di fa le segna le , e che ne l l ' esempio è costituita da un tr iodo. La b o b i 
na L7 ha lo scopo di b loccare eventual i t racc ie di alte f requenze . 

R I V E L A T O R E V I D E O . 

Nel circuito di p lacca del l 'u l t ima v a l v o l a ampl i f icat r ice M F - v i d e o v i è il f r a -
sformatore T 1 , ult imo trasformatore M F - v i d e o . Poiché è importante che in questo 
circuito non v i sia t racc ia de l la portante audio , v i sono due circuit i t rappola, in grado 
di e l iminar la . Uno c o m p r e n d e l ' induttanza L I , l'altro l ' induttanza L3 , ent rambe v a r i a 
bi l i . Altr i due circuit i t rappola, pe r f requenze armoniche , sono ottenuti con le bobine 
L4 e L5. 

La r i ve laz ione de l la portante M F - v i d e o e de l la sottoportante M F - c o l o r e è ot te 
nuta con il d iodo D 1 , un A A 1 3 8 , 

La separaz ione de l la f requenza v ideo , con l ' informazione d ' immagine , da far 
g iungere al c inescop io , ossia il segna le di luminanza ( Y ) , da l la med ia f requenza -
colore , a 4 ,43 m e g a c i c l i , è ottenuta dopo uno stadio di ampl i f icaz ione . Nei p iccol i 
te levisor i portatil i v i è una so la v a l v o l a f inale v i d e o , quindi la separaz ione è ottenuta 
dopo di essa , con circuit i accordat i a l l e due d iverse f requenze . In tutti i te lev isor i con 
grande schermo la separaz ione è invece ottenuta dopo lo stadio preampl i f icatore , 
genera lmente costituito da un transistor, c o m e indicato dal la f ig . 1 6 . 3 5 B . 

Gli amplificatori video e MF-colore. 

Nei p iccol i te lev isor i a co lor i , l 'ampl i f icatore v i d e o c o m p r e n d e una sola va lvo la 
pentodo. 

La f ig . 16 .35A riporta un e s e m p i o prat ico. La va l vo la f ina le v i d e o (co l legafa al la 
uscita del lo stadio r ive latore v i d e o ) p r o v v e d e a tutta l 'ampl i f icaz ione necessar ia per 
consent i re al segna le v i d e o (segna le Y o di luminanza) di p i lotare i catodi del c i n e 
scopio f r ic romico . Nel suo circuito di p l a c c a v i sono i sol i f i fi ltri, per imped i re che 
f requenze es t ranee possano g iungere al c inescop io . 

Un altro c i rcuito filtro, inserito ne l circuito di catodo de l la f inale v i d e o p rovvede 
al la separaz ione dei due segna l i , que l lo v ideo vero e propr io , ossia il segna le di 
immagine , e que l lo M F - c o l o r e a 4 ,43 m e g a c i c l i . 

Il segna le v i d e o è pre levato dal la p l a c c a de l la v a l v o l a , il s e g n a l e M F - c o l o r e è 
pre levato dal c ircuito di catodo de l la stessa. Il segna le M F - c o l o r e si forma ai cap i del 
pr imario di un trasformatore, in quanto è accordato al la f requenza di 4 ,43 megac ic l i . 
Il t rasformatore è a rapporto ascendente , genera lmente da 1 a 5. 

A n c h e l 'ampl i f icaz ione del segna le M F - c o l o r e è aff idata ad un solo pentodo. 
La b a n d a passante è di 2 M c / s per il secondo filtro di banda , e di 1,25 M c / s , per 
l ' intero ampl i f icatore . 

Nel circuito di catodo de l la f ina le v ideo è inserita una res istenza var iab i le . Essa 
regola l 'ampl i f icaz ione f inale v i d e o e cost i tu isce perciò il contro / lo di contrasto. 

La tens ione del segna le M F - c o l o r e app l icata ai due demodulator i può ven i r r e -
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golata med iante una seconda resistenza va r iab i le , in funzione di partitore di tensione. 
Cost i tu isce il confrol lo di colore. 

+208 V 

- v w v — 
39kn.3W 

~ +26SV 

F ig . 16.35 A . - L'amplif icazione finale video e l 'amplificazione MF-colore nei televisori portatili, 
a Pai sempl ice . 

E S E M P I O DI A M P L I F I C A T O R E V I D E O . 

L 'ampl i f icatore v i d e o ha il compito di far g iungere al c inescop io il segna le 
di luminanza ( v i d e o ) suff ic iente per ottenere una adeguata immagine in b ianco e 
nero. Ne l l ' esempio p r e c e d e n t e , l 'ampl i f icaz ione v i d e o è ottenuta con una sola v a l 
vo la . Ne l l ' esemp io di f ig. 16 .35B è i n v e c e ottenuta con tre stadi a transistor. 

La separaz ione de l s e g n a l e v i d e o da que l lo M F - c o l o r e a v v i e n e nel circuito 

486 



LA S E Z I O N E A C O L O R I 

emittore, de l pr imo transistor, per opera di un circuito fi ltro, comprendente le due 
bob ine L1 e L2, 

II s e g n a l e v i d e o v a al secondo stadio ampl i f icatore , comprendente i due f rans i 
sfor in cascata Tr2 e Tr3 . II s e g n a l e M F - c o l o r e , a 4 ,43 M c / s , v a i n v e c e al propr io 
ampl i f icatore . 

IOnF 

ALUAMPL. MF-COLORE 

Fig. 16.35 B. - Lo stadio amplificatore video nel televisori a grande schermo. 

II s e g n a l e v i d e o è app l icato a l la res istenza va r iab i l e di 2 500 ohm, in funz ione 
di controllo di contrasto. Ampl i f icato dal transistor Tr2 , v i e n e ritardato di 0,8 m i c r o s e 
condi , affinchè possa g iungere al c inescop io nel lo stesso istante in cui g iunge il s e 
gnale d i co lo re , il qua le ha un tragitto più lungo da percorrere . 

A ta le scopo , fra i due transistor, Tr2 e T r 3 , co l legat i in cascata , v i è una par t i 
co lare linea di ritardo, a f i lo, senza trasduttori u ltrasonici . È detta l inea di ritardo di 
luminanza. 

II d iodo D1 con in ser ie la res is tenza di 5 6 0 ohm, nel circuito di co l let tore di 
Tr2, ha lo scopo di c o m p e n s a r e le var iaz ion i causate da l la temperatura nel l 'a ltro 
transistor, Tr3 . 

Nel c i rcuito di emittore di Tr2 v i è il confrol lo d i luminosifà. Esso ag i sce sul la 
tensione d i emittore d i ta le fransisfor, e quindi sul la sua ampl i f icaz ione . 

A l l a base de l transistor Tr3 g iungono i segnal i di cance l laz ione di r iga e di 
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quadro. Non è opportuno che tali segna l i g iungano a l le gr ig l ie control io de l c i n e 
scopio , come a v v i e n e nei te lev isor i in b ianco e nero. I due segnal i di r iga e di 
quadro, provenient i dai r ispettivi avvo lg iment i de l trasformatore di r iga e d EAT , v e n 
gono rettificati e l imifafi dai r ispett ivi d iod i D3 e D4, 

Il segna le v i d e o ampl i f icato è pre levato dal l 'emit tore di Tr3 . Nel circuito v i è 
il t rasformatore T 1 , in funzione di trappola a 4,43 megacicli. 

Però, fa le t rappola non d e v e funz ionare quando il te lev isore r i c e v e una t r a 
smissione in b ianco e nero. Affinchè non funzioni , in assenza de l burst, una tensione 
negat iva g iunge dal ki l ler al d iodo D2, e lo apre. In tal modo il fi lfro è reso inef 
f ic iente. 

T R A N S I S T O R E D I O D I , 

Transistor T r i 

Transistor Tr3 

Transistor Tr3 

Diodo D1 . 

Diodo D2 , 

Diodo D3 , 

Diodo D4 . 

B C 1 0 7 B 

B C 1 0 8 

B C 1 0 7 B 

O A 1 6 1 

G 5 8 0 

O A 1 6 1 

O A 1 6 1 

Esempio di amplificatori MF-colore. 

Il segna le M F - c o l o r e p rov iene dal transistor p reampl i f ica fo re T r i ( f ig. 16.36) 
attraverso il fi lfro costituito da l le bob ine L1 ed L2, nonché dal condensafore C 1 . Esso 
lascia passare la sola componente M F - c o l o r e a 4 ,43 m e g a c i c l i , e l iminando tuffe le 
f requenze v ideo . 

L 'ampl i f icafore M F - c o l o r e c o m p r e n d e i due transistor Tr4 e Tr5. Il pr imo stadio, 
con il Tr4, è di t ipo ape r i od ico ; il secondo stadio, con il T r5 , ampl i f ica in modo 
selett ivo, esal tando le f requenze più alte. 

Il transistor Tr4 funziona con tens ione fissa di emittore . È ottenuta con un par 
titore di tensione co l legato al la l inea a 24 volt. In questo modo è assicurata una m a g 
giore stabilità di funz ionamento, 

La base de l lo stesso transistor Tr4 è ad ampl i f icaz ione control lata. Il punto X 
è co l legato a l la va l vo la ampl i f icat r ice se let t iva a cui g iunge il segna le d ' i dent i f i ca 
z ione, Essa p r e c e d e l 'osci l latore a 7,8 ch i loc ic l i nel la sez ione commutatore PAL . In 
tal modo è ottenuto un control /o automat ico di saturazione. Un control lo manua le 
( resistenza va r iab i l e di 250 ohm) consente di regolare una vol ta tanto il punto di 
lavoro di Tr4, e forma in tal m o d o un control lo di amplilicazione croma, 

Nel circuito di col lettore v i è un filtro accordato a l la f requenza di 4 ,43 m e 
gacic l i , 

La success iva ampl i f i caz ione è ottenuta con Tr5 . Nel suo circuito di col lettore 
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vi è il filtro di banda formato da i due circuit i accordat i formati da L5 e C 5 e da 
L6 e C 6 . Sono accopp iat i t ramite C 7 . 

Il pr imo de i d u e circuit i accordat i è accopp iato al la bob ina L5 . Essa , ins ieme 
al condensatore C 4 , di 5 p icofarad , determina un effetto di neutra l izzaz ione, e c o n 
tr ibuisce a l la stabilità de l lo stadio. 

AMPL C R I 

F ig . 16.36. - Stadio amplificatore MF-colore . (Fa parte della figura precedente) . 

Il segna le M F - c o l o r e ampl i f icato è trasferito ai cap i de l la bob ina L7 . Passa, più 
o meno , a l l 'entrata de l transistor Tr6, posto a l l ' ingresso de l la linea di ritardo p r inc i 
pale . La possibilità di va r ia re la tensione M F - c o l o r e è otfenuta con una resistenza 
var iab i le di 100 ohm, in funz ione di contro/ lo manuale di saturazione. 

Al transistor Tr6 g iunge la tens ione negat iva fornita dal ki l ler , quando il t e l e 
v isore è in r icez ione b ianco e nero. C o m e già detto, esso v i e n e b loccato , in modo 
da e l iminare il s e g n a l e M F - c o l o r e . 

T R A N S I S T O R E D I O D I . 

Transistor T r i B C 1 0 7 B 

Transistor Tr4 BF167 

Transistor Tr5 B F 1 8 4 

Transistor Tr6 B C 1 0 7 B 
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Pilotaggio del cinescopio a colori. 

I te lev isor i a color i si possono dist inguere in due categor ie , le seguent i : 

a) te lev isor i con pi lotaggio di gr ig l ia , 

b) te lev isor i con pi lotaggio di catodo. 

A l c inescop io de i primi g iungono segnal i diiierenza di co lore , a quel lo de i s e 
condi g iungono segna / i di colore. 

Nei pr imi , a pi lotaggio di gr ig l ia , i tre catod i de l c inescop io sono riuniti ins ieme, 
mentre le tre pr ime gr igl ie sono separate, 

Nei second i , a pi lotaggio d i catodo, i tre catod i de l c inescop io sono separat i , 
mentre le tre gr ig l ie sono riunite. (In alcuni te lev isor i di questo secondo tipo, a n 
che le tre gr ig l ie sono separate , ma questo solo per ottenere una part ico lare c o m 
pensaz ione ; in prat ica, r ispetto ai segnal i di co lore , sono riunite ins ieme) . 

La d i f fe renza sostanz ia le tra i due tipi d i te lev isor i consiste nel la d iversa maf r i -
cizzazione. In quel l i a p i lotaggio di gr ig l ia , essa è ottenuta dal c inescop io stesso, 
ossia il s e g n a l e di c iascun co lo re si forma tra il catodo e la gr ig l ia . Ne risultano tre 
raggi catod ic i di colore , uno b lu , uno v e r d e e d uno rosso. I catodi e le gr ig l ie a g i 
scono da elettrodi matrici. 

In quel l i a pi lotaggio di catodo, la mat r ic i zzaz ione a v v i e n e nei circuit i d e l t e l e 
v isore , p r ima de l lo stadio f inale di co lore . A tale scopo sono usati genera lmente tre 
transistor. Sono detti transistor matrici. 

II p r inc ip io de l la matr ic i zzaz ione risulta s e m p r e lo stesso, benché sia ottenuto 
in due modi d ivers i . 

La f ig . 16.37 i l lustra, schemat icamente , i due tipi d i pi lotaggio de l c inescop io , 
ossia i due tipi di matr ic i zzaz ione . In alto è indicato un c inescop io a p i lotaggio di 
gr igl ia . A i suoi tre catodi riuniti ins ieme g iunge il segna le di immagine , ossia il s e 
gnale di luminanza (Y ) . È un segna le ad alta def in iz ione , ad e leva ta banda passante, 

A l l e sue tre gr ig l ie , g iungono i segnal i ( B - Y ) , ( V - Y ) e ( R - Y ) , provenient i da l le tre 
v a l v o l e ampl i f icatr ic i f inal i . 

C o m e indicato, i tre segnal i di co lo re , B, V e R, si producono nei tre raggi 
catodic i . 

In basso è indicato un c inescop io a p i lotaggio di catodo. In questo caso i tre 
segnal i d i f fe renza di co lore v e n g o n o combinat i con il segna le di luminanza in tre 
transistor. Le tre va l vo le f inali ampl i f icano segnal i d i colore , 

Le tre pr ime gr ig l ie sono riunite ins ieme. A d esse g iunge la necessar ia t e n 
s ione di po la r i zzaz ione , p roven iente da l l 'a l imenfatore stabi l izzato. 

C o n questo secondo t ipo di pi lotaggio, la pendenza de l c inescop io d iventa più 
e levata . Esso ha una sensibilità maggiore , Q u e s t o a v v i e n e po iché in tal caso risulta 
modulata anche la s e c o n d a gr ig l ia . C o n il p i lotaggio di gr ig l ia , il c inescop io ha 
pendenza più bassa , è meno sens ib i le , per cui occor rono segnal i più ampl i f icat i . 
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ELETTRODI 
MATRICI 

i 

R 

AMPLIFIC. r i >_? 
VIDEO 

3 

AMPLIFIC. 

VIDEO 

DEMODULATORE 

R-Y 

MATRICE 

V - Y 

DEMODULATORE 

B-Y 

DEMODULATORE 

B-Y * 

DEMODULATORE 

R-Y 

TRANSISTOR 
MATRICI 

FINALI 
DIFFERENZA COLORE 

ALL' ALIMENT. 
STABILIZZATO 

Fig . 16.37. - I due tipi di pilotaggio del c inescop io . Sono ambedue in uso , 

V A N T A G G I ED I N C O N V E N I E N T I DEI D U E TIPI DI P I L O T A G G I O D E L C I N E S C O P I O , 

Poiché con il p i lotaggio di gr ig l ia , a d i f ferenza di co lo re , il c inescop io è meno 
sensib i le , sa rebbe opportuno esc luder lo , se non possedesse il g rande vantagg io di 
consent i re la r i cez ione de i p rogrammi in b ianco e nero, con la s e m p l i c e esc lus ione 
de l la sez ione co lore . 

È un vantagg io notevol iss imo. Non a p p e n a l 'ufenfe p reme il pulsante « b i a n c o 
nero », entra au fomaf icamenfe in az ione il « k i l l e r » . Esso b locca fuffa la sez ione 
colore. 

Inoltre, po iché il segna le d ' immag ine g iunge d i re f famenfe ai catod i de l c i n e 
scopio , è piutfosfo fac i l e rego la re la scala dei grigi, in modo da ottenere immagin i 
in b ianco e nero b e n e adeguate . 
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Ne risulta però un inconveniente inev i tab i le : po iché i segna l i g iungono tanto 
ai tre catodi riuniti, quanto a l le tre gr ig l ie separate , la rego laz ione del co lore è m e 
no tac i le di quanto non sia per i te lev isor i del l 'a l t ro tipo, quel l i a p i lotaggio di catodo, 
con segnal i di co lore . 

È indubbiamente uno svantaggio notevo le dei te lev isor i de l secondo t ipo, a 
pi lotaggio di catodo, que l lo di dover tar passare il s e g n a l e di luminanza, attraverso 
i circuit i di co lore , anche durante la ricezione in bianco e nero, 

È suff ic iente una min ima va r iaz ione nei tre sfadi d 'ampl i f icaz ione f inale (B, V e 
R) per a l terare l ' immagine in b ianco e nero. Non è fac i le s tab i l i zzare l 'ampl i f ica 
z ione f ina le del solo s e g n a l e di luminanza, costretto a passare attraverso i tre circuiti 
di colore, 

Nei te lev isor i più accurat i v i è un confrol lo automatico per ogni ampl i f icatore 
f inale di co lore , in modo da ass icurare la costanza de l la sca la de i gr ig i , ossia de l la 
immagine in b ianco e nero. Il control lo determina la s tab i l i zzaz ione di c iascun e l e 
mento ampl i f icatore ( va lvo la o transistor) , in modo da render lo ind ipendente da 
var iaz ion i . V i e n e deffo Stab i l i zzatore del lo stadio finale colore. 

TRANSISTOR AMPLIFIC. TRANSISTOR 
MATRICI FINALI COLORE STABILIZZATORI 

Fig. 16.38. - T rans is tor e valvole in circuiti a pilotaggio di catodo. 

La f ig . 16.38 ind ica la d ispos iz ione degl i e lement i attivi in un te lev isore de l tipo 
R - V - B , con stadio f ina le co lore stabi l izzato. C iascun transistor stab i l i zzafore compensa 
le var iaz ion i casual i di funz ionamento de l l a propria va l vo la . C o n tale d isposiz ione, 
le tre gr ig l ie control lo possono ven i r r iunite. A d esse è app l icata la tensione di p o l a 
r i zzaz ione stabi l izzata. 

Un altro metodo di c o m p e n s a r e le var iaz ion i di funz ionamento de l le tre v a l 
v o l e f inal i di co lore è que l lo detto di agganc iamento . I tre transistor stabi l izzator i 
sono sostituiti da tre d iod i , c iascuno con due res istenze. È però necessar io che le tre 
gr ig l ie siano separate . 
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Televisori con pilotaggio di catodo. 

L O S T A D I O M A T R I C E . 

La f ig . 16.39 riporta lo schema sempl i f icato del lo stadio matr ice necessar io 
quando i te lev isor i funzionano con pi lotaggio di catodo, ossia con il s istema R - V - B . 
Ha il compito di p r o v v e d e r e a comb ina re il segna le di luminanza (Y ) con i due segnal i 
di d i f ferenza di co lo re , in modo da ottenere i tre segnal i di co lore . Ta le mat r ic i z -
zaz ione può essere ottenuta con tre v a l v o l e , oppure con tre transistor, c o m e ne l 
l 'esempio riportato. 

AMPLIFICATORE 

VIDEO 

SEGNALE LUMINANZA 

ALL ALIMENT 
STABILIZZATO 

Fig. 16.39. - Stadio matrice a t ransistor In televisore con pilotaggio di catodo. 

Il segna le d ' in formazione, di luminanza, è appl icato agl i emittori dei tre t rans i 
stor, t ramite i component i R 3 - C 1 , R 4 - C 2 e R 5 - C 3 . 

I due segnal i c romat ic i , d i f ferenza di co lore , provenient i dal l 'usci ta de i rispettivi 
demodulator i , g iungono i n v e c e al la base de i corr ispondent i transistor, 

Nel c i rcuito di co l let tore de i due transistor a v v i e n e la sovrappos iz ione de l s e 
gnale di luminanza con l'uno o con l'altro de i segnal i B -Y e d R -Y . In questo modo 
sono ottenuti nuovamente i segnal i di co lore blu e rosso, così c o m e vengono forniti 
da l la t e l e c a m e r a , al l 'atto de l la r ipresa TV. 

Affinchè anche il s e g n a l e de l co lo re v e r d e risulti p resente al l 'uscita de l p ro -
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prio transistor (quel lo al centro) , v i e n e p re levata una percentua le de i due segnal i 
d i f ferenza di colore . Essa è de l 0,19 per il segna le B -Y , e de l 0,51 per il s e g n a l e R-Y, 

Le due percentual i di d i f ferenza di co lore sono ottenute con due res istenze di 
va lo re prec iso . Nel lo s c h e m a sono ind icate con R1 ed R2. Esse co l legano ins ieme 
i tre transistor. 

La percentua le de l 1 9 % de l blu è ottenuta tramite la res istenza R 1 , mentre 
que l la d e l 51 % de l rosso è r icavata con la res istenza R2, 

La base de l transistor de l v e r d e non è co l legata , in f igura, po iché fa parte de l 
circuito di stab i l i zzaz ione, 

I t re segnal i d i co lo re g iungono al l 'entrata di tre v a l v o l e amplìficatrici "finali. 
I segna l i ampl i f icat i passano quindi a c iascuno de i tre catodi de l c inescop io . 

y +2L0V 

REGOLATORE 
DEL BIANCO 

1.5 kn. 2 2kr 

+23,8 V 

+ 240V 

REGOLATORE 
DEL BIANCO 

!,5k^ 2,2 kr. 240 

+ 2Ì0V <-23,8 V 

3,3k^ 240JY 
- A W — 9 — r t W -

+23,8 V 

Fig . 16.40. - Stadio matrice a transistor e valvole finali. 
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E S E M P I O DI S T A D I O M A T R I C E E DI S T A D I O F I N A L E DI C O L O R E , 

Lo s c h e m a compless ivo de i due sfadi , maf r ice e f ina le , è que l lo di f ig . 16.40, 
I fre fransisfor de l lo s fadio mafr ice sono de l f ipo B C 1 3 0 A ; le fre v a l v o l e del lo 

sfadio f inale di co lore sono le sez ioni penfodo di f re P C L 2 0 0 , 
Lo s fadio maf r ice è que l lo già descr i t to. Il segna le di luminanza è a p p l i c a l o ai 

fre emittori att raverso fre res istenze di 680 ohm c iascuna , in para l le lo con fre c o n 
densator i , r ispett ivamente di 82 pF , 100 p F e 150 pF. Il segna le v e r d e è ottenuto 
con il 1 9 % de l blu, f ramife la res is fenza di 2,7 ch i loohm e con il 51 % de l rosso, f r a 
mife la res is fenza di 650 ohm, cosf i fui fa da una di 4 7 0 ohm in ser ie con altra di 
470 ohm. Sono res istenze con to l leranza de l 2 %. 

II s e g n a l e Y p rov iene dal terzo fransisfor ampl i f icatore v i deo , indicato in f igure 
precedent i . 

I segna l i di co lore vengono ampl i f icat i da l le f re v a l v o l e f inal i , da 100 a 120 
volf p i c c o - p i c c o , in modo da pofer p i lotare amp iamente il c inescop io f r icromico, 

Poiché i te lev isor i di quesfo f ipo r ich iedono una part ico lare rego laz ione per 
ottenere una buona r iproduz ione anche d e l l e f rasmissioni in b ianco e nero, v i sono 
due regolator i del bianco. In pos iz ione b ianco e nero, il segna le Y conf inua ad essere 
presente nei circuit i di co lore . È necessar io b i lanc ia re l 'ampl i f icaz ione de l blu e del 
v e r d e r ispetto al rosso. I due regolator i sono perciò posfi a l l 'entrata d e l l e f inali de l 
blu e de l v e r d e . 

Essi consentono di va r ia re il punto di lavoro d e l l e due va l vo le . La tens ione s t a 
b i l i zzata di 23 ,8 vo l t v i e n e regolata tramite le due res istenze var iab i l i di 1,5 c h i 
loohm c iascuna . 

Si può notare che la tensione di co l let tore de i tre friodi è ottenuta da quel la 
di 240 volt , fornita da l l 'a l imentatore . Le res istenze di car ico sono di 270 chi loohm. 
La tens ione ai tre col lettor i è c o m p r e s a fra 18 e 21 volf. 

L O S T A D I O S T A B I L I Z Z A T O R E . 

C o m e def fo , non basfa che i regolator i de l b ianco siano stafi regolat i , una volte 
fanfo, al l 'atto de l la taratura de l te lev isore . Dato che il p i lotaggio a v v i e n e med iante 
segnal i app l icat i ai f re catodi separat i d e l c inescop io , e visto che il segna le Y d e v e 
percor re re i c i rcuit i di co lo re , è necessar io p r o v v e d e r e al la s tab i l i z zaz ione de l lo s f a 
dio f inale di co lore , per ot tenere una buona r ip roduz ione d e l l e immagin i in b ianco 
e nero. S e n z a la s tab i l i zzaz ione , l ' immagine in b ianco e nero non è costante. Sub isce 
var iaz ion i sg radevo l i . 

La s tab i l i z zaz ione de l lo stadio f ina le può essere oftenufa in più modi . Uno di 
questi è di far segui re c iascuna de l le f re v a l v o l e f inal i da un transistor. Esso d e v e 
pofer r isent ire quals ias i va r iaz ione di funz ionamento de l la v a l v o l a , e p r o v v e d e r e a 
compensar la , in modo da cosfr inger la a funz ionare in modo costante. 

La f ig . 16.41 illustra un e s e m p i o t ip ico , l imitato ad una so la v a l v o l a . Le alfre 
due v a l v o l e sono s fab i l i zzate nel lo sfesso ident ico modo. 

II p r inc ip io di funz ionamenfo è un po ' s im i le a que l lo de l C A G . A n c h e il f r a n -
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sislor s lab i l i z za lo re , c o m e il iransistor C A G , r i c e v e gli impulsi di f ine r iga dal t r a -
sformafore di r iga e d E A T , La fensione de l suo emittore è di 24 volt , e prov iene 
dal l 'a l imentafore s fabi l i zzafo . È una fensione posit iva fissa e cosfanfe, 

Una p icco la parfe de l segna le Y che la v a l v o l a f inale fa perven i re al c o r r i 
spondente catodo de l c inescop io , pe rv iene anche a l la base e al l 'emittore del t ran 
sistor T r i , t ramite le res istenze R4 di 82 ch i loohm ed R5 di 4,7 chi loohm, 

DEMODULATORE 

FINALE 
COLORE 

Fig. 16.41. - Circuito stabilizzatore a transistor . 

Una quals iasi va r iaz ione de l la tensione di p l a c c a de l la va l vo la è risentita dal 
transistor. Esso p roduce una tensione di rego laz ione . Ta le tensione v i e n e retrocessa 
al demodulatore , nel caso che si tratti di una v a l v o l a de l blu o de l rosso, oppure al la 
base de l transistor mat r ice de l v e r d e . Ne risulta una va r iaz ione anche nel segna le al la 
base de l corr ispondente transistor, ta le da c o m p e n s a r e l ' in iz iale va r iaz ione de l fun 
z ionamento de l la v a l v o l a . 

Infatti, se la tens ione di p l a c c a di V 1 sub isce un aumento , s ia pure a causa 
di un certo esaur imento de l la va l vo la stessa, aumenta anche la tensione di base di 
T r i , t ramite R4 e d R5 . La corrente di col lettore di T r i d iminuisce, ma la sua tensione 
aumenta. Ne risulta una var iaz ione de l la tensione app l icata al d iodo D 1 . Esso forma 
un partitore di tens ione ins ieme con la resistenza R6, di 100 chi loohm. Nel punto 
di g iunz ione, tra R6 e D 1 , si avrà la tensione di regolazione. Essa verrà app l icata , t r a 
mite R7 , a uno o al l 'a ltro de i demodulator i , oppure al la base de l transistor -matr ice 
del v e r d e . 
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T A V O L A A 

Le r icez ion i te lev is ive a co lo r i sono ot tenute con tre so l i c o l o r i , il r o s s o , il verde e i] b lu . L a loro 
s o v r a p p o s i z i o n e determina tutte le s f u m a t u r e c r o m a t i c h e . A i tre co lo r i de l la T V c o r r i s p o n d o n o , 
dietro lo s c h e r m o del t e lev i so re , una mi r iade di punt in i , esa t tamente d i s p o s t i , come ind icato in 
alto a s i n i s t r a . C i a s c u n gruppo di t re c o l o r i f l u o r e s c e n t i f o rma una t r iade ( in a l to , a d e s t r a ) . Durante 

la r i c e z i o n e , s i i l l umina una tr iade per vo l ta . 



T A V O L A B 

Benché lo s c h e r m o dei t e l ev i so r i a co lo r i appa ia b ianco , in a s s e n z a di t r a s m i s s i o n e , il b ianco non 
viene t r a s m e s s o . E s s o r i s u l t a da l la f u s i o n e dei tre co lo r i p r i n c i p a l i . In alto è i l l us t ra to come la luce 
b ianca p o s s a veni r s u d d i v i s a nei co lo r i che la c o m p o n g o n o ; in b a s s o è ind icato il d i s c o di N e w t o n ; 

quando è immobi le r i su l ta co lo ra to , non appena è in c o r s a appare b ianco . 



R O S S O G I A L L O V E R D E 

R O S S O P O R P O R A B L U 

V E R D E C I A N O B L U 

T A V O L A C 

Altri tre colori si ottengono dalla sovrapposizione di quelli principali della T V , oss ia del r o s s o , 
del verde e del blu. Al la sovrapposizione di due colori corr isponde la formazione di un terzo colore, 

il quale può e s s e r e giallo, porpora o c iano. 



T A V O L A D 

In alto i tre colori della T V , il r o s s o , il verde e il blu. E s s i sono diversi da quelli usati per la 
stampa. In b a s s o , i risultanti altri tre colori dalla formazione dei primi, più, al centro il colore bianco, 

(La figura si r i ferisce a colori proiettati su uno schermo) . 



SCALA DEI COLORI 

SCALA DEI GRIGI 
T A V O L A E 

l n a l t o : l a l u m i n a n z a d e l b i a n c o è 1 0 0 ; l a s o m m a d e i t r e c o l o r i p r i n c i p a l i a d d i t t i v i d e l l a T V è a n c h ' e s s a 
di 100, infatti 59 (verde) + 30 ( rosso) + 11 (blu). Il giallo è complementare del blu (89 + 11), il 
ciano è complementare del rosso (70 + 30), infine il porpora è complementare del verde (59 + 4 1 ) . 
In b a s s o : la sca la dei grigi corr ispondente a quella dei colori indicati; è necessar ia per la regola

zione dei grigi per ass icurare ottime ricezioni in bianconero con trasmissioni a color i . 



REGOLAZIONI PURITÀ DI C O L O R E 

T A V O L A F 
(figure 16.63 e 16.64 a pag. 523) 

Esempio di regolazione degli spot per ottenere la purità di colore, 



REGOLAZIONI DI CONVERGENZA STATICA 

T A V O L A G 
(Vedi testo a paa . 522) 

Esempi di regolazione di convergenza stat ica al centro dello s c h e r m o . (Numeri 1 , 2 e 3 v. c o n 
vergenza d inamica) , 



REGOLAZIONI DI CONVERGENZA DINAMICA 

T A V O L A H 
(figura 16.66 a pag. 524) 

Indicazioni per ottenere la convergenza dinamica dei tre colori formanti il video. Esempi di 
convergenza dinamica verticale ed orizzontale per il controllo delle parabole . 



REGOLAZIONI DI CONVERGENZA DINAMICA 

T A V O L A I 
(figura 16.67 a pag. 524) 

Indicazioni per ottenere la convergenza dinamica dei tre colori formanti il video. Altri esempi 
per la regolazione della convergenza dinamica e per il controllo di bilanciamento orizzontale e ver

t icale. Il controllo 18 si r iferisce al blu orizzontale. 



T A V O L A L 

Diagramma di cromaticità o triangolo di Maxwell. I tre colori principali sono indicati agli angoli 
del triangolo. I numeri corr ispondono alle frequenze in mil l imicron. Sono indicate le varie tinte 

ottenibili. Per il bianco sono indicati i punti E (centrale) e C (di orientamento), 
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F ig . 16.42. - Stadio finale con circuiti di agganciamento. 
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C o m e risultato, varierà cor r ispondentemente la tensione di po la r i z zaz ione de l la 
va l vo la . Aumenterà l 'ampl i f icaz ione da parte del la stessa, aumenterà la corrente di 
p lacca e verrà compensato l 'aumento de l la tensione anod ica . 

Il c ic lo di rego laz ione risulta in tal modo completato . 
A l l 'entrata del transistor T r i vi è la resistenza RV, di 50 ch i loohm, in funzione 

di regolatore di tinia. Essa non fa altro che consent i re di spostare il punto di lavoro 
del transistor. V i è una sola R V per tutti i tre transistor. Va r ia la iinia, in quanto c o n 
sente di dare al quadro, sullo schermo del c inescop io , una leggera tinta, affinchè non 
appa ia nettamente b ianco, bensì leggermente colorato. 

S T A B I L I Z Z A Z I O N E A D A G G A N C I A M E N T O . 

È possib i le e l iminare i tre transistor stabi l i zzator i , e stab i l i zzare il funz ionamento 
de l le tre v a l v o l e finali di co lo re , per la buona r iproduzione anche de i programmi in 
bianco e nero, ma è necessar io far funz ionare le tre gr ig l ie del c inescop io s e p a r a 
tamente. Un esempio , re lat ivo al te lev isore C G E T X C 3 7 8 , è que l lo di f ig . 16.42. 

La p l a c c a di c iascuna de l le tre v a l v o l e finali V 1 , V 2 e V 3 , è co l l egata , at t ra 
verso un fi ltro, al cor r ispondente catodo de l c inescop io . In ser ie al f i l fro vi è una 
resistenza di 330 ohm. La tens ione anod ica è appl icata t ramite una res istenza di 
car ico in para l le lo ad un altro fi ltro. 

C iascun catodo è co l legato al la propria gr igl ia tramite una res istenza di 1 m e 
gaohm, in para l le lo con un d iodo ( D 1 , D2 e D3) e d una resisfenza di 4,7 ch i loohm. 

Una tens ione ad impulsi p e r v i e n e dal trasformatore di r iga. Un ci rcui to formatore 
p r o v v e d e a va r ia re la forma deg l i impulsi . Così modif icat i r isultano appl icat i a c i a 
scuno dei tre d iodi , t ramite tre condensator i di 10 nanofarad. 

Var iaz ion i di tensione anod ica nel le tre va lvo le f inal i causano, med iante questi 
c i rcuit i , var iaz ion i ne l la po la r i z zaz ione de l le tre gr ig l ie de l c inescop io . Le tre t e n 
sioni di po la r i zzaz ione sono ottenute l i ve l lando gli impulsi di f ine r iga modif icat i 
(160 volt pp) . Ques to risultato è ottenuto con tre gruppi di l ivel lator i . 

Le var iaz ion i di po la r i z zaz ione compensano que l l e di catodo, dovute a loro 
vo l ta a var iaz ion i di funz ionamento di una o del l 'a l t ra d e l l e tre v a l v o l e . La s t a b i 
l i zzaz ione è ottenuta in tal m o d o con gli elettrodi de l c inescop io . 

O l t re a ciò, una p i c c o l a va r iaz ione di tens ione v i e n e retrocessa dal circui fo di 
gr ig l ia schermo de l le v a l v o l e de l rosso e de l b lu , al la base de l cor r ispondente t ran 
sistor matr ice , t ramite un condensatore di 1,5 p icofarad . 

Convergenza dei tre raggi al centro dello schermo. 

I f re raggi catod ic i ragg iungono c iascuna tr iade di co lore , sul lo schermo , dopo 
essersi incontrati att raversando uno o l'altro dei tanti forel l in i de l la maschera d 'ombra. 

Affinchè ciò possa a v v e n i r e , i t re catodi sono leggermente incl inat i . L ' inc l ina 
z ione è d i c i rca 1 grado. È così ottenuta la conve rgenza siaiica al centro de l la m a 
schera d 'ombra e del lo schermo. 
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In prat ica è de l tutto imposs ib i le dare a ciascun catodo l 'esatt issima incl inaz ione 
necessar ia . Essa d i r ige i tre raggi catodic i verso il centro de l la maschera d 'ombra , 
ma non li può far c o n v e r g e r e in modo tale che s ' intersechino attraversando uno dei 
suoi forel l in i , 

Ne risulta che è ind ispensabi le regolare la c o n v e r g e n z a sfat ica. Per far ciò, i 
c inescop i a color i sono provvist i di alcuni magnetini g i revo l i . Per ottenere un r isu l 
tato sicuro sarebbero necessar i se i magnetini , due per c iascun raggio catod ico . P o i 
ché ciò è imposs ib i le , data la costruz ione de l c inescop io , essi sono tre sol i . Sono 
però insuff icienti . C o n i tre magnet i , regolandol i tutti e tre accuratamente , è poss i 
b i le « centrare » due raggi . Uno r imane i r r imediab i lmente fuori . È quel lo de l colore 
blu. Si r imed ia a ta le inconven iente con un quarto magnet ino, posto lontano dagl i 
altri t re, a l l ' in iz io de l col lo de l c inescop io (v. f ig. 16.60) , 

24 v 
STABILIZZATI 

Fig . 16.43. - Circuit i di convergenza stat ica. 

I t re pr imi sono dett i magnet i per la convergenza statica. Il quarto è detto m a 
gnete laterale del blu. Le abbrev iaz ion i sono: MR, M V , M B e MBL , 

Nel l ' interno de l co l lo de l tubo i tre raggi catodic i sono separat i con uno scher 
mo, affinchè c iascun magnete ag i sca sopra il propr io raggio e non già anche sugli 
altri due . V i e n e denominato schermo magnet ico a delia (v. f ig . 16.45) . È a causa 
de l la sua p resenza c h e il magnete laterale del blu è posto in altro punto de l co l lo . 

Per i c inescop i di p icco lo d iametro è suff ic iente la rego laz ione con i quattro 
magnet i per ot tenere l 'adeguata c o n v e r g e n z a stat ica. Per gli a l t r i , ed in genere 
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per i te lev isor i di c lasse, non sono suff icienti . È predisposta una ulter iore rego laz ione 
fine di convergenza statica. 

L'accurata rego laz ione de i tre raggi è ottenuta con una corrente continua e con 
tre res is tenze var iab i l i . I magnet i v e n g o n o anzitutto regolati per ottenere la c o n 
v e r g e n z a in iz ia le . Le tre res istenze var iab i l i consentono di comple ta re la r e g o 
laz ione. La corrente percor re gli avvo lg iment i de i tre p iccol i e lettromagnet i , 

E S E M P I O DI C I R C U I T I DI C O N V E R G E N Z A S T A T I C A , 

La f ig . 16.43 riporta lo schema de i control l i di conve rgenza statica de l t e l e 
v isore S i e m e n s F F 9 2 . C o n B, V e R sono indicati i tre p iccol i e lettromagnet i dei 
color i blu, v e r d e e rosso. G l i avvo lg iment i V e R sono co l legat i ins ieme, in ser ie , 
per l imitare il numero de i control l i . 

A l blu cor r isponde un propr io circuito comprendente la res istenza var iab i le R 1 . 
La tens ione è di 24 volt , ed è stab i l i zzata . Poiché gl i altri due avvolg iment i sono in 
ser ie , con tensione d iv isa in due parti, anche il c i rcuito de l blu c o m p r e n d e un par t i 
tore di tensione, formato da due res istenze di 4,7 ch i loohm. L 'ampiezza de l la c o r r e 
z ione de l raggio d i p e n d e dal campo magnet ico e quindi da l la co r ren le ne l l 'e le t t ro 
magnete , C o n R1 la tensione può var ia re da poco meno di 12 volt sino a 0 volt. 

Per gli altri d u e e lett romagnet i a v v i e n e la stessa cosa . L'intensità di corrente 
v i e n e var iata con R2. 

Poiché può a v v e n i r e che il raggio v e r d e e que l lo rosso debbano ven i r r e g o 
lati separatamente , v i è un terzo confrol lo, di d i f fe renza costituito da l la res istenza 
va r iab i l e R3 , con presa al centro co l legata a massa , È inserita in un circuito a ponte, 

Principio della convergenza dinamica. 

I t re raggi catod ic i di co lore sono centrat i , ossia convergono esattamente al 
centro de l lo schermo, dopo che è stata messa a punto la c o n v e r g e n z a statica, 

S e lo schermo del c inescop io fosse s fer ico , i f re raggi di co lore cont inuerebbero 
ad esse re centrati durante tuffa la corsa da sinistra a destra , e dal l 'a l fo in basso, 
Poiché lo schermo è i n v e c e d i forma appiaf f i fa , non appena i f re raggi sono in 
corsa , la loro c o n v e r g e n z a non è più esafta. È tanfo meno esatta quanto più si t rovano 
lontano dal centro de l lo schermo, 

Non s a r e b b e esatfa se non intervenisse cont inuamente una correz ione . Essa 
p r o v v e d e a fare in modo che i f re raggi catod ic i is incontrino s e m p r e sul la super 
f ic ie de l l a maschera d 'ombra , c o m e al cenfro, 

Senza la co r rez ione di c o n v e r g e n z a durante la scansione, i tre raggi si i n c o n 
t re rebbero pr ima di ragg iungere la maschera d 'ombra , con errore massimo verso 
le esfremifà del lo schermo. 

È quanto illustra la f ig . 16.44. Q u a n d o sono al cenfro de l lo schermo, i tre 
raggi passano ins ieme attraverso un foro de l l a maschera d 'ombra , per effetto de l l a 
messa a punto stat ica. Q u a n d o i n v e c e sono spostat i , si incontrerebbero lungo la 
curva di convergenza, s e m p r e più distante da l la maschera d 'ombra. 
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UNITA ' DI C O N V E R G E N Z A . 

La c o n v e r g e n z a dinamica è ottenuta con un secondo g iogo infilato sul col lo del 
c inescop io , d ietro quel lo pr inc ipa le di def less ione . È detto unità dì conve rgenza . 

Esso consiste di tre e lett romagnet i , uno per ciascun raggio di co lo re . Sono 
disposti a de l ta , e c iascuno ha forma di U, in modo da a v e r e a m b e d u e le espansioni 
polari r ivo l te v e r s o l ' interno de l co l lo de l c inescop io . Data la forma ad U, c iascun 
e let t romagnete ha due avvo lg iment i co l legat i in ser ie , que l la ve r t ica le e que l la 
or izzontale . G l i avvo lg iment i sono perciò quattro, per c iascuno dei tre e lett romagnet i . 

Fig. 16.44. - Il movimento del tre raggi catodici determina ampi errori di convergenza. 

La f ig . 16 .45 ind ica la d ispos iz ione de i tre e lett romagnet i dell'unità di c o n v e r g e n 
z a . Le se i bob ine di c o n v e r g e n z a v e r t i c a l e hanno un maggior numero di sp i re , data 
la f requenza di 50 c ic l i de l la corrente che le percor re . Q u e l l e di c o n v e r g e n z a or i z 
zontale sono formate da un numero molto minore di sp i re , essendo e leva ta la f re 
quenza di r iga . 

Sopra il nuc leo fe r romagnet ico di c iascun e let t romagnete è col locato il m a g n e -
lino rego lab i l e per la conve rgenza stat ica. 

Nel l ' interno de l col lo de l c inescop io v i è la schermatura magnet ica a de l ta , 
a l la qua le è già sfato accennato . V i sono pure i pro lungament i de l le espansioni polar i 
de i tre e let t romagnet i . 

C O R R E N T I DI C O N V E R G E N Z A . 

Le b o b i n e dell'unità di c o n v e r g e n z a sono percorse d a part icolar i corrent i , la 
forma d 'onda d e l l e qual i è determinata da l l ' e r ro re di c o n v e r g e n z a . Non sono corrent i 
ad andamento l ineare , c o m e que l l e a denti di s e g a per la def less ione, po iché l 'er 
rore aumenta s e c o n d o una part ico lare curva man mano che i tre raggi si a l lontanano 
dal centro. 

TELESCHERMO 

CANNONI 
INCLINATI 
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Per la loro caratter ist ica forma d 'onda, le corrent i di conve rgenza sono dette 
parabo l iche . 

V i è la costante pa rabo l i ca di cor rez ione ver t ica le , a 50 c i c l i , e v i è la parabo l ica 
di cor rez ione or izzonta le , a 15 ,625 c ic l i , 

L 'ampiezza de l la cor rez ione di conve rgenza d i p e n d e da l la intensità d e l l e cor 
renti parabo l iche . A sua vo l ta essa può veni r regolata con res istenze var iab i l i . For 
mano i confrol l i di c o n v e r g e n z a ve r t i ca le e d or izzontale . 

MAGNETE 
CONV. STATICA 

NUCLEO 

BOBINE 
CONVERGENZA 

VERTICALE 

BOB. CONV. ORIZZ. 

CA TOOICI 

Fig . 16.45. - L'unità di convergenza dinamica. 

Le correnti parabo l iche sono r icavate dagl i sfessi denti di s e g a , opportunamente 
modi f icat i . Q u e l l a v e r t i c a l e può ven i r pre levata dal catodo de l la va l vo la f ina le v e r 
t ica le , anziché da un avvo lg imento d e l trasformatore di quadro. 

Convergenza verticale dinamica. 

L'errore di c o n v e r g e n z a in senso ver t ica le è attenuato med iante la cor rente p a 
rabol ica a f requenza di quadro che f lu isce nel le tre bob ine di c o n v e r g e n z a ver t ica le . 
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La f ig . 16.46 ind ica un e s e m p i o l imitato, per semplicità, a l la so la bob ina ver t ica le 
de l l ' e le t t romagnete de l blu. 

Da un apposito avvo lg imento secondar io de l trasformatore d 'uscita di quadro, 
pervengono denti di s e g a . Essi att raversano il d iodo D 1 , e g iungono al circuito f o rma 
tore, costituito da l la res istenza R1 e dal condensatore C 1 . Un d iodo zener stab i l i zza 
l 'ampiezza de l l a corrente parabo l ica così ottenuta, 

Fig . 16.46. - Convergenza verticale sempli f icata. 

La bob ina è percorsa da l la corrente parabo l ica , la cui intensità è regolata con 
la res istenza va r i ab i l e RV. 

L'altro estremo de l l a bob ina è co l legato a massa. 
La f ig . 16.47 r iporta lo stesso e s e m p i o , con l 'aggiunta d e l l e altre due bobine, 

que l la d e l rosso e que l la de l v e r d e . Il c i rcuito d i c o n v e r g e n z a ve r t i ca le è in tal modo 
completo , a l m e n o in v i a di pr incip io , 

Le due bob ine de l rosso e de l v e r d e sono co l legate in ser ie . Ne risulta che è 
suff iciente una so la res istenza va r iab i l e ( R V 2 ) in più. 

È poss ib i le il co l l egamento in ser ie de l le bob ine de l rosso e de l v e r d e , po i 
ché gli error i di c o n v e r g e n z a sono s immetr ic i . Non è opportuno effettuare la r e g o l a 
z ione s ingo la , separatamente , dato che esse si inf luenzano rec ip rocamente . Non si 
fratta, qu ind i , solo d i e l im inare un control lo , bensì de l la necessità che g l i error i di 
conve rgenza , in a m p i e z z a , v e n g a n o el iminat i con la rego laz ione di un solo control lo. 

I due control l i , que l lo de l blu ( R V 1 ) e quel lo de l r o s s o - v e r d e ( R V 2 ) sono c o l l e 
gati anch 'ess i in ser ie , ma soltanto per semplicità. La tensione di cor rez ione ' si s u d -
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d i v i d e in due parl i ai cap i d e l l e bob ine de l rosso -ve rde . Affinchè una Tensione circa 
egua le si formi anche ai cap i de l la bobina de l blu, la resistenza RV1 è co l legata 
dopo la RV2, ed è con un estremo a massa, 

Fig. 16.47. - Collegamento delle tre bobine di convergenza vert icale. 

I due control l i v e n g o n o detti di c o n v e r g e n z a ver f ica /e o anche con / ro l l i della 

corrente parabolica verticale o controlli di ampiezza, È anche in uso dist inguerl i con 
i termini controllo parabola blu e controllo parabola rosso-verde, in tendendo quel l i 
di c o n v e r g e n z a d inamica ver t ica le . 
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LE C O R R E N T I DI C O R R E Z I O N E . 

La so la corrente parabo l ica non è suf f ic iente per ot tenere l 'accurata c o n v e r 
genza d inamica . È necessar io poter la var ia re , in modo da poter compensare altri e r 
rori , minor i ma pur s e m p r e tali da rendere s g r a d e v o l e la r iproduz ione de i co lor i , data 
l 'e levata sensibilità de l l ' occh io . 

A l lo scopo di consent i re l 'ulteriore c o m p e n s a z i o n e degl i errori di conve rgenza , 
al la cor rente parabo l ica v i e n e aggiunfa un'altra corrente di cor rez ione , 

È una corrente a denf i di s e g a . V i e n e p re levata da un altro secondar io del 
trasformatore di quadro. È un secondano simmetrico, formato da due avvo lg iment i 
egual i con la presa cent ra le co l legata a massa, In tal modo giungono all'unità di c o n 
v e r g e n z a due correnti a denti di sega, in oppos iz ione di fase , ossia una con a n d a 
mento posit ivo e l'altra con andamento negat ivo . 

Questo a l lo scopo di pofer sommare oppure sottrarre la corrente a denti di 
s e g a , s e c o n d o la necessità, al la corrente parabo l ica . 

È detta , genera lmente corrente di correzione a denti di sega, oppure , con ter 
mine ing lese , corrente tilt. 

PARABOLICA 

Fig. 16.48. - Principio della correzione di convergenza. 

La f ig . 16.48 è quel la p recedente , a cui è stato aggiunto il co l l egamento per 
la corrente a denti di s e g a . Quando , c o m e in f igura, il cursore d e l l a res istenza v a 
r iab i le R V 3 è al cenfro , non v i è corrente p r e l e v a b i l e , po iché il cenfro de l l a r e s i 
s tenza è co l legato a massa . S e v i e n e sposfafo in un senso o nel l 'a l t ro, v i è corrente 
a denti d i s e g a , e d essa v i e n e sommata oppure sottratta, a seconda del senso di 
rotazione. La corrente parabo l ica risulta in fai m o d o più o meno modi f icata , in un 
senso o nel l 'a l t ro , 

A n c h e per la cor rez ione della parabola non sono necessar ie f re res istenze v a 
r iabi l i . Sono suff icienti due so le . Una per il b lu e l 'altra in comune per il rosso e il 
v e r d e . 

La f ig . 16.49 riporta il pr inc ip io de l c i rcui to di conve rgenza d inamica v e r t i 
ca le , Da l l 'appos i to secondar io de l f rasformafore di quadro, le due correnti a denti 
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di s e g a , di senso opposto, pervengono al le due res istenze var iab i l i RV3 e RV4 . Sono 
co l legate in paral le lo . 

A n c h e in questo caso è suff iciente una sola resistenza va r iab i l e ( R V 4 ) in comu
ne per le due bob ine de l rosso e de l v e r d e , co l l egate in ser ie . 

I due controlli di correzione a denti di s e g a sono anche denominat i confroll i 
fili 1, oppure controlli di inclinazione o controlli di pendenza della parabola. Sono in 
uso le abbrev iaz ion i tilt del blu e filf del r osso -ve rde oppure pendenza blu o pen

denza rosso-verde. 

Fig . 16.49. - Circuit i di correzione verticale. 

E R R O R I T R A S V E R S A L I ED E R R O R I L O N G I T U D I N A L I . 

I tre cannoni de l c inescop io sono af f iancat i , e disposti in modo che quel lo 
del blu si trovi in alto, mentre quel l i de l rosso e de l v e r d e si trovino in basso, ai 
due lati de l b lu , c h e è in alto. I tre raggi catodi sono disposti ne l lo stesso modo, 
c o m e è e v i d e n t e ; il raggio de l blu si t rova sopra l 'asse de l c inescop io , mentre i raggi 
de l rosso e de l v e r d e si t rovano sotto. 

Le parabole de l rosso e de l v e r d e hanno perciò gl i ap ic i verso il basso, m e n 
tre que l la de l b lu ha l 'ap ice verso l'alto. 

Tutto ciò v a l e tanto per la scans ione or izzonta le quanto per quel la ver t ica le , 
con la d i f ferenza c h e l 'ap ice de l la parabola de l rosso è a sinistra, mentre l 'ap ice del 
v e r d e è a destra, v isto che in tali posiz ioni si t rovano i r ispett iv i cannoni de l c i n e 
scopio, 

Esiste una simmetria tra la parabola del rosso e quef la d e l ve rde . Ques to fatto 
sempl i f ica le rego laz ion i necessar ie per e l iminare le curve di d i v e r g e n z a d e l l e rette, 
ossia per e l iminar le , 

Quanto sopra si r i fer isce agl i error i trasversali, ossia agl i errori di curvatura d o 
vuti a l fatto che lo schermo de l c inescop io non è di forma s fe r ica . A queg l i errori 
vanno aggiunti gli errori longitudinal i , dovuti a l la d iversa velocità di corsa con la 
quale i tre raggi , e s s e n d o in posiz ioni d iverse , esp lorano la super f ic ie de l lo schermo. 
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Si fratta di error i di a m p i e z z a min ima, m a pur s e m p r e fali da non far co inc ide re i 
raggi cafod ic i con i propri « fosfori » d i co lore , e quindi di a l terare ia r iproduzione 
de i color i s fess i . 

Fig . 16.50. - Come si formerebbero i tre quadri di colore In mancanza della convergenza dinamica. 

Anche per gl i errori longitudinal i v i è una s immetr ia , e d è que l ia de l b lu . G l i 
errori longitudinal i d e l b lu sono di egua le v a l o r e , tanfo a desf ra quanto a sinistra. 
G l i errori longitudinal i de l rosso e de l v e r d e sono i nvece d i ve rs i , nei due sensi , 

Le due s immet r ie sono : 

a) que l la de l rosso e de l v e r d e per gli errori t rasversal i , 

b) que l la de l b lu per gl i errori longitudinal i . 

C O N T R O L L I PER LA C O R R E Z I O N E D I F F E R E N Z I A L E . 

I circuit i di c o n v e r g e n z a risultano piuttosto compless i dato il no tevo le numero di 
errori che si possono ve r i f i ca re , e c h e occor re e l im inare al l 'af fo de l la messa a punfo 
del te lev isore a color i . 
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A i quattro controll i necessar i per la c o n v e r g e n z a ve r t ica le , già indicat i , è n e 
cessar io agg iungerne altri due , a m b e d u e per il c ircuito c o m u n e rosso - ve rde . Per 
il blu non è necessar io nessun altro control lo. 

G l i errori di curvatura del rosso e de l b lu sono s immetr ic i ed oppost i . S e la 
curvatura de l la parabola è e c c e s s i v a in uno è mancante nel l 'a l t ro , nei ia stessa a m 
piezza , 

Ne risulta che se occor re aumentare la corrente di cor rez ione in un lato del c i r 
cuito, occor re anche diminuir la dal l 'a l t ro, 

ALLE BOBINE DI 
OEFLESS. VERTIC. 

Fig . 16 .51 . - S c h e m a completo dei circuiti di convergenza verticale. A lcun i televisori non sono 
provvisti dei diodi indicati. 

Questo risultato si ott iene con altre due correnti a denti di sega egua l i e d oppo 
ste, in oppos iz ione di fase , ottenute ne l lo stesso modo de l l e pr ime due, m a da un 
altro secondar io s immetr ico , con presa al centro, de l trasformafore d'uscita di quadro. 

Il punto di g iunz ione de l le due bob ine del rosso e del b lu è co l legato a l la presa 
al centro del secondar io , c o m e indicato dal la f ig . 1 6 . 5 1 . 

G l i esf remi de l l e due bob ine sono co l legat i ad una res istenza v a r i a b i l e RV6, 
mentre g l i estremi del secondar io a l la res istenza var iab i le R V 5 , 

Dal trasformatore di quadro g iungono le due correnti a denf i di s e g a , in o p p o -
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s iz ione . S e il cursore di R V 5 è al centro, nessuna d e l l e due passa agl i e le t t romagne 
ti r o s s o / v e r d e , po iché R V 5 ha il centro co l legato a massa, 

S e è necessar ia una de l le due corrent i , il cursore v iene ruotato in un certo senso, 
S e è necessar io agg iungere ta le corrente a l la corrente parabo l ica , già in altro 

modo corretta mediante RV4 , presente ne l l 'e le t t romagnete del v e r d e , s ign i f ica che 
occor re tog l ier la d a quel lo de l rosso. Il potenz iometro RV6 v a ruotato in un senso, 
Se , i n v e c e , occor re togl ier la a l ve rde e d agg iunger la a l rosso, RVó v a ruo/ato in senso 
opposto. 

I due controll i R V 5 e RVó v e n g o n o detti dillerenziali. La cor rente a denti di 
sega è anch 'essa denominata d i f fe renz ia le . È anche in uso il termine tilt dillerenziale, 
Poiché i due rami de l circuito si comportano c o m e i piatti di una b i lanc ia , i due 
control l i sono anche detti di bilanciamento. V i è il confrol lo di bilanciamento della 
pendenza ( R V 5 ) e d il confrol lo di bilanciamento della parabola (RVó). 

I color i sono indicati solo per gli altri quattro control l i (control lo parabo la blu, 
control lo parabo la rosso -ve rde , control lo pendenza blu, control lo p e n d e n z a rosso -
v e r d e ) non sono indicati per quest i ultimi due, appunto perchè si tratta d i control l i 
di d i f fe renz iamento , di b i lanc iamento , 

C O R R E N T E P A R A B O L I C A D A L C A T O D O D E L L A F I N A L E V E R T I C A L E , 

In a lcuni te lev isor i , la corrente parabo l ica per la c o n v e r g e n z a d inamica v e r t i 
ca le è p re levata da l catodo de l l a va l vo la f inale ve r t ica le , anziché da un secondar io 
s immetr ico de l trasformatore di quadro. In tal caso non è necessar io il c i rcui to f o rma -

OENTI LI rEGA 

Fig. 16.52. - Circuit i di convergenza verticale con il prelevamento della corrente parabolica dal 
catodo della valvola finale di quadro. 
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tore, po iché la corrente a denti di sega è già pa rabo l i z za ia nel circuito di catodo 
de l la f inale, da l la resistenza di catodo e dal condensatore l ive l latore . Tutto il c i r 
cuito risulta più s e m p l i c e , in quanto è suff ic iente p r e l e v a r e la corrente parabo l ica con 
un condensatore elettrol i t ico di capacità adeguata , 

In altri te lev isor i è usato il secondar io s immetr ico e il circuito formatore, c o m e 
negli e s e m p i p recedent i , per poter ut i l izzare la corrente parabo l ica di catodo del ia-
f inale per uno scopo d iverso , quel lo di regolare l 'a l tezza de l quadro senza d e t e r m i 
nare anomal ie ne l la c o n v e r g e n z a . La rego laz ione di a l tezza non può veni r effettuata 
come nei te lev isor i in b ianco e nero, 

Un e s e m p i o pratico di p re levamento de l la corrente parabo l ica da l la f inale v e r 
t icale è quel lo di f ig . 16.52. Il condensatore elettrol i t ico è di 250 microfarad . È a p p l i 
cata a l le due res istenze var iab i l i RV1 (blu) e d RV2 (rosso e v e r d e ) , per la rego laz ione 
dell'intensità. 

L'altro est remo de l le bob ine de i tre elettromagnet i è co l legato al circuito a denti 
di s e g a , t ramite le due res istenze var iab i l i R V 3 e R V 4 . Essi consentono di ottenere la 
corrente a denti di sega a l la intensità e d al la polarità necessar ia , in modo da c o n 
sentire la va r iaz ione de l l ' i nc l inaz ione de l la corrente parabo l ica . 

I circuit i di rego laz ione d i f ferenz ia le non sono sfati indicati per semplicità. 

Convergenza orizzontale dinamica. 

I c i rcuit i di c o n v e r g e n z a O R I Z Z O N T A L E sono comp le tamente d ivers i da quel l i 
di c o n v e r g e n z a ve r t ica le . Ques to a v v i e n e perchè mentre a l l 'usci ta ve r t ica le v i è 
suff iciente intensità di corrente , in modo da poterne inv iare una parte a l le bob ine 

dell'unità di c o n v e r g e n z a , a l l 'uscita or izzonta le essa è a p p e n a suff ic iente, in quanto 
una parte s e r v e per la tensione extra al fa . È quindi necessar io p re leva re dal t ras forma
tore di r iga la min ima cor rente poss ib i le . Per far ciò, i circuit i di c o n v e r g e n z a di r iga 
sono in r isonanza, sono accordat i a l la f requenza di r iga. 

DAL TRASFORM. 
DI RIGA 

Fig. 16.53. - Principio della convergenza orizzontale. 
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Inoltre, la c o n v e r g e n z a d inamica or izzonta le ag i sce solo agl i estremi . Nel la parte 
cent ra le del lo schermo v i è solo la c o n v e r g e n z a statica, 

C o m e per i circuit i di c o n v e r g e n z a ve r t ica le , la bob ina de l blu è separata ; 
que l le de l v e r d e e de l rosso sono co l legate . 

La f ig . 16 .53 riporta lo schema di pr incip io . La corrente proveniente da un 
apposito secondar io de l trasformatore di r iga g iunge al circuito formatore de l la c o r 
rente parabo l ica al la f requenza or izzonta le . Cons iste d e l l e bob ine ad induttanza 
va r iab i l e L1 e L2 , è da i condensator i C1 e C 2 . 

La bob ina L1 determina la var iaz ione dell'intensità de l l a corrente parabo l ica . 
La rego laz ione di ta le bob ina ne var ia la reattanza. Essa sostituisce in tal modo la 
res istenza va r iab i l e RV1 de i circuit i di c o n v e r g e n z a ve r t ica le , oltre che concor re re 
al la fo rmaz ione de l la corrente parabo l ica a f requenza di r iga, 

Nei circuit i di c o n v e r g e n z a or izzonta le non v i sono le due correnti a denti di 
sega uti l izzati in quel l i di c o n v e r g e n z a ve r t i ca le . V i è una so la corrente a denti di 
s e g a , que l la che v i e n e convert i ta in corrente parabo l ica , 

Le due ulteriori correnti a denti di s e g a per la cor rez ione de l la parabo la non 
sono necessar ie , po iché tale co r rez ione è ottenuta con altre bob ine ad induttanza 
va r iab i le , per ot tenere un effetto sfasatore, 

F ig . 16.54. - I circuiti di convergenza orizzontale. 

N e l l ' e s e m p i o de l l a f igura, la bob ina L2 p r o v v e d e a mod i f ica re la corrente p a r a 
bol ica , ossia contr ibu isce a dar le la forma d 'onda r ich iesta . Essa sostituisce, in un 
certo senso, la pr ima d e l l e corrent i di s e g a di cor rez ione de l la parabola . 

La f ig . 16,54 r iporta i circuit i di c o n v e r g e n z a or izzonta le di tutte e tre le bobine. 
C o m e detto, que l l e de l rosso e de l v e r d e sono in para l le lo anziché in ser ie . Hanno 
i terminal i co l legat i a l la bobina L4 da un lato, e d a massa dal l 'a l t ro lato, 
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La bob ina L4 è di tipo s immetr ico , con nucleo rego lab i le , ed è in paral le lo con 
la resistenza va r iab i l e R V 8 , da l la qua le è separata con i due condensator i C 5 e C 6 , 

Una seconda resistenza var iab i le R V 9 è co l legata tra il cursore de l la R V 8 e 
massa. R V 8 ha il compito di sfasare la cor rente parabo l ica , mentre RV9 ha quel lo 
d i f ferenz ia le . I due condensator i C 5 e C 6 sono di capacità adeguata per rappresentare 
de i cortocircuit i al la f requenza di r iga. 

A n c h e la resistenza va r iab i l e RV7 , nel circuito de l blu, determina lo sfasamento 
de l la corrente parabo l ica , ins ieme con la bob ina L2 , 

Fig, 16.55. - S c h e m a completo di circuiti di convergenza orizzontale, 

La rego laz ione de l la cor rez ione de l la parabo l ica , ne l le bob ine rosso e v e r d e , 
è ottenuta modi f icando la pos iz ione de l nuc leo de l la bobina L4. Essa sost ituisce, in 
un certo senso, la pr ima corrente a denti di sega di correz ione. 

C o n la d ispos iz ione indicata in f igura, la c o n v e r g e n z a d inamica si e s t e n d e r e b b e 
su tuffo lo schermo. Per l imitarla ai soli es t remi , d o v e è magg iormente necessar ia , e 
imitare quindi l 'assorbimento di energ ia , sono usati tre diodi l imitatori . Sono i n d i 

cati con D 1 , D2 e D3 in f ig . 16.55. Essi determinano una tensione negat iva l imitatr ice, 
la cui a m p i e z z a d i p e n d e dal va lo re de l le tre res istenze in ser ie (100 ohm). 
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C O N T R O L L I DI C O N V E R G E N Z A O R I Z Z O N T A L E . 

I circuiti di conve rgenza or izzonta le var iano da un tipo di te lev isore al l 'a ltro, 
benché il pr incip io sia quel lo indicato. Va r ia anche il numero dei control l i . Que l l i 
de l l ' esempio fatto sono i seguent i : 

a) confrol l i di a m p i e z z a de l la corrente parabol ica L1 e L3, 

b) confrol l i d i correz ione de l l a parabo la L1 e L4, 

c) confrol l i di p e n d e n z a R V 7 e RV9 , 

d) confrol lo b i lanciamento rosso -ve rde (confrol lo d i f fe renz ia le ) RV8 . 

La piastra di convergenza. 

I confrol l i di conve rgenza di co lore risultano comp less ivamente 2 1 , così suddiv is i : 

a) tre magnet i di c o n v e r g e n z a sfat ica, 

b) un magnete per il b lu latera le , 

c) tre control l i per la c o n v e r g e n z a stat ica, 

d) due controll i per la c o n v e r g e n z a d inamica ve r t i ca le de l b lu , 

e) quattro per que l la de l rosso -ve rde , 

f) quattro control l i per la c o n v e r g e n z a d inamica or izzonfa le de l blu, 

g) quattro per que l la de l rosso -ve rde . 

CONVERGENZA 
STATICA 

CONVERGENZA DINAMICA 
VERTICALE 

r ,--~BLU — r , 

è è è ò 
DIFFER. SFASAT. 

^ v ^ ) C*"^) 
PAR AB. TILT LATERALE 

(*v^ ( ^ ) C * ^ ) 
DIFFER, TILT 

I 
DIFFER. 

-R0SS0-VERD5-• 

SFASAT 

t 
PARAB 

f 
ROSSO - VERDE 

Fig . 16.56. - Piastra di convergenza con I relativi controll i . 

A d e c c e z i o n e de i quattro magnet i , tutti i 17 controll i sono sistemati sopra un 
solo pannel lo rettangolare, denominato piastra di convergenza (Konvergenz Piatte 

in tedesco) . 
È posta sopra il c inescop io in a lcuni te lev isor i . È provvista di co l legament i lun 

ghi, in modo da poter ven i r r ibaltata durante la messa a punto de l l a conve rgenza , 
affinchè sia poss ib i le v e d e r e l'effetto d e l l e regolaz ion i sullo schermo. 
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In altri te lev isor i è posta f rontalmente, nascosta sotto un pannel i ino decorat ivo 
s taccab i le . 

La f ig . 16.56 indica c o m e possono venir raggruppat i sul la piastra di c o n v e r 
genza i 17 control l i indicati negl i schemi p recedent i . (O l t re ad essi v i è il controllo 
laterale del blu, non indicato nel le f igure p recedent i . Cons iste in una bobina a 
nucleo rego lab i le in ser ie con la bobina di conve rgenza laterale de l blu, quando il 
magnete è sostituito da un elett romagnete, per la rego laz ione più f ine) . 

A l centro de l la piastra v i sono i tre controll i per la c o n v e r g e n z a statica de l blu, 
del rosso e de l ve rde . Sono indicat i con R 1 , R2 e R3 . A destra sono riuniti i control l i 
di conve rgenza d inamica ver t ica le , a sinistra quel l i di c o n v e r g e n z a or izzontale. 

In alto sono disposti tutti i control l i per il co lore b lu ; in basso, tutti quel l i per i 
colori rosso e ve rde . 

Piastra di convergenza Grundig serie 1000. 

Lo schema è quel lo di f ig . 16.57. 
L'unità di conve rgenza è d isegnata l inearmente anziché a del ta . I tre e let t ro 

magneti sono riportati in centro, af f iancati . La parfe alta de l lo schema si r i fer isce ai 
circuiti di c o n v e r g e n z a ve r t ica le ; la parte bassa, a quel l i di conve rgenza or izzontale. 

Fig , 16.57. - Insieme dei circuiti di convergenza verticale ed orizzontale nei televisori Grundig , 
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C I R C U I T I DI C O N V E R G E N Z A D I N A M I C A V E R T I C A L E . 

La cor rente a parabola è pre levata dal catodo de l la va l vo la f inale di quadro, 
tramite la presa K10 . Le due res istenze var iab i l i (9) e (13) ne regolano l'intensità 
nel le bob ine , r ispett ivamente in que l le de l v e r d e e de l rosso, co l legate in ser ie , e d in 
quel la de l b lu . Sono questi i due control l i pr incipal i de l l a c o n v e r g e n z a ver t ica le . 

La cor rente a denti di sega di cor rez ione (tilt) è pre levata da un apposito s e 
condar io , con presa al centro, de l trasformatore f ina le di quadro. Le prese di c o n 
tatto con la piastra sono due: K 4 e K 5 . C o m e al sol ito, v i sono due res istenze v a 
riabil i in para l le lo , una de l le qual i (R14) v a al l 'a ltro estremo de l la bobina de l blu, 
mentre l 'altra (R10 ) v a a l l 'est remo de l la bob ina de l rosso. Sono questi i due c o n 
trolli di p e n d e n z a de l la parabola . 

La cor rente a denti di sega per la cor rez ione d i f fe renz ia le è ottenuta da un altro 
secondar io s immetr ico de l trasformatore di quadro. A d esso fanno capo le due prese 
K1 e K3 de l la piastra. 

La corrente per la rego laz ione d i f ferenz ia le percor re anzitutto la resistenza 
var iab i le (11 ) quindi la (12) , 

(Il centro de l l ' avvo lg imento è co l legato con il punto di g iunz ione de l le bobine 
del rosso e de l v e r d e ) , 

Sono questi i due control l i d i f ferenz ia l i de i circuit i di convergenza ver t ica le , 

C O N V E R G E N Z A S T A T I C A F INE . 

Per la c o n v e r g e n z a statica amp ia sono usati i quattro magnet i rego lab i l i , uno 
dei qual i per il b lu latera le , c o m e detto a pag, 499 . Per la conve rgenza statica fine 
è ut i l izzata una tensione cont inua, app l icata a l le bob ine di conve rgenza ver t ica le . In 
altri te lev isor i ta le tensione è p re levata da l l 'a l imentatore stabi l i zzato , ed è di 24 volt, 
È usata soltanto metà de l la tensione, ossia 12 volt , c o m e in f ig . 16.43. 

In questo esemp io i n v e c e la tensione contìnua è ottenuta p re levando una t e n 
sione a dent i di s e g a dal trasformatore di r iga, in quanto esso è separato da quel lo 
de l generatore EAT . Ta le tensione è raddr izzata con i due diodi D26 e D27, e l i v e l 
lata con d u e condensator i da 100 microfarad . Data l 'e levata tensione di r iga , il l i 
ve l lamento risulta pressoché perfetto. 

Le due prese de l l a piastra sono K6 e K 7 , a destra nel lo s c h e m a . G l i avvo lg iment i 
de l secondar io non sono egual i , per cui risulta d isponib i le una tensione che v a da 
+ 6 volt da un lato a — 5 volt dal l 'a l t ro . La va r iaz ione comp less i va è quindi di 11 volt. 

V i sono quattro control l i di c o n v e r g e n z a stat ica. A d essi corr ispondono a l t ret 
tante res is tenze va r i ab i l i , tutte di 2 0 0 0 ohm. Il control lo (7 ) p r o v v e d e al la c o n v e r 
genza stat ica de l b lu . I control l i (4 ) (5 ) e (6) p rovvedono a l la conve rgenza statica 
de l r osso / ve rde . 

Per la c o n v e r g e n z a statica de l b lu v i è un secondo control lo, quel lo de l b lu l a 
terale. A d esso fa capo una quinta res istenza va r iab i l e di 2 000 ohm (8) . 

515 



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

C I R C U I T I DI C O N V E R G E N Z A D I N A M I C A O R I Z Z O N T A L E . 

La corrente parabo l ica per tutte le tre bobine di conve rgenza or izzonta le è ot te 
nuta da que l la a denti di sega che perv iene da l l 'avvo lg imento secondar io de l trasfor
matore di r iga e che fa capo a l la presa K8 . La formaz ione è ottenuta con la bob ina a 
nucleo rego lab i le (15 ) , in ser ie con un condensatore di 47 manofarad per le bobine 
del rosso e de l ve rde , co l l egate in para l le lo . Q u e l l a per il blu è ottenuta con (L1 ) ed 
il condensatore di 56 manofarad. 

Fig . 16.58. - Disposiz ione dei controlli sul la piastra dì convergenza. (Figura precedente) . 
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La cor rez ione è ottenuta con la sfessa correnfe framife le bob ine (L17 ) per il 
r osso -ve rde e (L2) per il blu. G l i sfasafori del circuifo sono fre res is fenze var iabi l i 
(16) e (18) per il r osso - ve rde e (3) per il blu. 

Tre diodi (D23 , D24 e D25) escludono da l la cor rez ione la par fe centra le de l lo 
schermo. 

A l l a c o n v e r g e n z a d inamica del blu laferale p r o v v e d e un ' impedenza con presa 
al cenfro e con nucleo rego lab i le ( L 1 9 ) . A d essa è app l ica fa la fens ione a denfi di 
sega p roven ien fe da l le prese K6 e K 7 , pr ima del raddr izzamento da parte dei diodi 
D26 e D27. 

P O S I Z I O N E DEI C O N T R O L L I . 

La f ig . 16.58 il lustra la pos i z ione dei controll i sulla piastra di c o n v e r g e n z a dei 
te levisor i a color i G rund ing , ser ie 1 000 . La piastra è co l locata anter iormente , a f i an 
co de l lo schermo sotto un portel l ino. 

I t re primi control l i in alto (5) (4) e (6) si r i fer iscono al la c o n v e r g e n z a statica 
del rosso -verde . Il control lo al centro (4) consente la c o n v e r g e n z a de l l e r ighe or i z 
zontal i e centra l i , rosse e v e r d i . Il control lo (5 ) , que l la de l le r ighe ve rd i con le blu. 
Il control lo (6 ) , quel la de l le r ighe rosse con le blu. 

I sottostanti tre control l i (9) (14) e (12 ) si r i feriscono a l l ' a m p i e z z a rosso -ve rde 
ve r t ica le ( separaz ione de l l e r ighe rosse e verd i ) , a l la rego laz ione de l la parabo la del 
blu ed a l la d i f ferenz iaz ione del rosso -ve rde . 

I control l i (10 ) (13) e (11) sono posti sotto i p recedent i fre po iché consentono 
regolaz ioni in senso opposto, 

I control l i (16) (3) e (15 ) si r i fer iscono al la c o n v e r g e n z a or izzontale , con r e g o 
lazioni in un senso, mentre i control l i ( 18 ) (1) e (17 ) determinano cor rez ion i ana loghe 
in senso opposto. 

I quattro control l i in basso si r i fer iscono tutti al blu. Il control lo (1 ) è quel lo de l la 
parabo la or izzonta le , ins ieme con il (2 ) . Il (7) cor r isponde al la c o n v e r g e n z a stat ica del 
blu. Infine (8) e (19) p r o v v e d o n o al blu laterale , statico e d inamico, 

L'unità di convergenza dei piccoli televisori. 

I te lev isor i da 11 po l l ic i non hanno la piastra di c o n v e r g e n z a , con tutti i suoi 
numerosi control l i . Essendo lo schermo di p i cco le d imensioni , gli errori di c o n 
v e r g e n z a sono modest i . Possono ven i r corretti in modo semp l ice . 

Anzitutto la c o n v e r g e n z a è l imitata a due soli raggi catod ic i , que l lo de l b lu e 
quel lo del rosso. Il cannone de l v e r d e è posto in posiz ione cent ra le , in modo che 
il suo raggio co inc ida esat tamente con i fori de l la maschera d 'ombra. 

Inoltre, è lo stesso g iogo di de f less ione che p r o v v e d e a l la c o n v e r g e n z a , sia 
pure entro certi l imit i . I suoi avvo lg iment i toroidal i sono predispost i in modo da d e 
terminare la de f less ione de i tre raggi con l 'andatura parabo l ica necessar ia , 

Per rego la re la c o n v e r g e n z a sfatica del b lu e del rosso, sono impiegat i i due 
soliti magnet in i permanent i g i revo l i , 
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Per rego lare que l la d inamica , v i sono quattro e lett romagnet i , una copp ia per 
la c o n v e r g e n z a or izzontale , ed un'altra per que l la ve r t ica le , sempre l imitatamente 
al b lu e al rosso. 

L ' ins ieme dei magnet in i e degl i e lett romagnet i forma l'unità dì convergenza , 
Essa non ha la forma a de l ta , in quanto gli e lement i sono due sol i . Ha forma rettan
golare. È infi lata nel col lo de l c inescop io , in prossimità de i cannoni . 

Non v i sono resistenze regolabi l i , e neppure bob ine ad induttanza var iab i le . Per 
la c o n v e r g e n z a d inamica or izzontale , i due elett romagnet i possono ven i r spostati , più 
o meno, r ispetto al co l lo de l c inescop io . Sono perciò sistemati in slitte. 

G l i e let t romagnet i d i conve rgenza ver t ica l i sono fissi . Hanno de i conduttori 
uscenti . C o l l e g a n d o in var io modo tali conduttori si va r i a , grosso modo, il numero 
de l le sp i re deg l i avvo lg iment i . 

G l i avvo lg iment i dei quattro e lett romagnet i sono col legat i in ser ie con le r i 
spett ive bob ine di def less ione de l g iogo. In tal m o d o le correnti a denti di sega che 
provvedono al la def less ione , sono ut i l izzate anche per la convergenza . 

Nel l ' interno de l co l lo de l c inescop io v i sono le corr ispondent i espansioni polari 
per il b lu e il rosso. A l posto de l la schermatura magnet ica a de l ta , v i è un ci l indretto. 
È attraversato dal raggio catod ico de l ve rde , il qua le risulta in tal modo esente d a l 
l 'az ione dei due elett romagnet i . 

Componenti montati sul collo del cinescopio. 

La f ig . 16.59 riporta schemat icamente la d ispos iz ione dei var i component i , inf i 
lati sul co l lo de l c inescop io tr icromico. 

Il pr imo componente è l'unità di deflessione. P r o v v e d e a l la def less ione o r i z zon 
tale e ver t ica le de i tre raggi catod ic i , su tutta la super f ic ie del lo schermo, 

Il secondo componente è costituito dall'unità di convergenza radiale. S e g u e il 
magnete di purità di colore. Infine, per ultimo, è infilato il magnete dì convergenza 

laterale del blu. 

S C H E R M O M A G N E T I C O E S M A G N E T I Z Z A Z I O N E , 

Sul la parte con ica de l c inescop io si t rova lo schermo magnetico. Esso imped isce 
che il c a m p o magnet ico terrestre possa in f luenzare le traiettorie de i tre raggi . È 
comple tamente smagnet izzato . Affinchè la smagnet i z zaz ione risulti permanente , e 
non abb ia a subi re gli effetti de i campi magnet ic i prodotti in altre parti d e l te le 
v isore , è provvisto di un circuito dì smagnetizzazione automatica. Consìste dì una 

bobina posta tra lo schermo e l 'ampol la di vetro de l c inescop io . La smagnetizzazione 

automatica è ottenuta med iante una corrente fornita da l l 'a l imentatore . C i rco la nel m a 
gnete non a p p e n a v i e n e messo in funz ione il te lev isore , senza necessità di alcun 
part icolare comando , 
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Fig . 16.59. - Il c inescopio con i vari elementi di convergenza e purità di colore. 
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Fig . 16.60. - Elementi di convergenza e di unità di colore posti dietro II giogo di deflessione del 
c inescopio . 
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PURITÀ' DI C O L O R E . 

La purità di co lore consiste nel l 'esatta co inc idenza dei t re raggi con i r ispett iv i 
« fosfori ». V i è purità di co lore quando il rosso è soltanto rosso, il v e r d e soltanto 
v e r d e e il blu soltanto blu. Affinchè ciò avvenga è necessar io p r o v v e d e r e al la r e g o 
laz ione mediante il magnete di puriià. Esso consiste di due anel l i di lamier ino leg 
germente magnet izzato , spostabi l i e sovrappost i . La rego laz ione v i e n e fatta con il 
solo co lore rosso in quanto è più ev idente il centraggio con i fosfori di questo 
colore . Il rasfer rosso che si forma sul lo schermo fornisce l ' ind icaz ione de l la purità. 

I controlli della scala dei grigi. 

Le tre gr ig l ie schermo ( G 2 ) de l c inescop io vengono ut i l izzate per rego lare la 
« sca la dei grigi », ossia le tonalità di gr ig io de l l ' immag ine in b ianco e nero, quando 
il p rogramma non è a color i . Ta le rego laz ione ha però anche effetto sul la r ip rodu 
z ione de i co lor i , per cui i tre controll i servono per la messa a punto gene ra le de l 
te lev isore , ins ieme con i control l i di co lore , 

La f ig . 16.61 indica c o m e sono disposte le tre resistenze var iab i l i da 1 m e g a 
ohm nei circuiti d e l l e tre gr ig l ie schermo. Benché la var iaz ione di tensione v a d a da 
20 a 360 volt , in prat ica risulta opportuno co l legare un lato d e l l e tre res istenze al la 

+ 880V CONTROLLI 
SCALA DEI GRIGI 

Fig . 16.61. - Circuit i per la regolazione della sca la del grigi. 
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tensione posit iva di 240 volt de l l 'a l imentatore , e l'altro lato al la tensione r ia lzata a 
880 volt , p roven iente dal generatore EAT . 

C iascuna gr ig l ia schermo è co l legata ad uno scar icatore per la e l iminaz ione di 
sovratensioni . 

Le terze gr ig l ie de l c inescop io p rovvedono al la messa a fuoco eleiirosiaiica de l 
c inescop io . A d esse è app l icata una tensione posit iva compresa tra 4 400 e 5 500 
volt. Ta le tensione è ottenuta con una presa al pr imario de l trasformatore di r iga ed 
EAT e rett i f icata con un d iodo al s i l ic io . 
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SCALA DEI ORICI 

Fig . 16.62. - S c a l a del grigi. 

Messa a punto del cinescopio tricromico. 

S E Q U E N Z A . 

Qua lo ra il te lev isore a color i s ia già smagnet izzato , la sequenza de l la messa a 
punto de l c inescop io risulta la seguente : 

A) in iz iare con le operaz ion i di messa a punto de l l a c o n v e r g e n z a stat ica ; 
B) p r o c e d e r e con le rego laz ion i per ottenere la pu rezza di co lore , 
C ) ult imare con le operaz ion i di messa a punto de l la c o n v e r g e n z a d inamica . 

È necessar io p r o v v e d e r e per pr ima cosa a far co inc ide re al centro dello schermo 
i tre raggi catod ic i , rosso, v e r d e e b lu . D iversamente non è possib i le effettuare le 
regolaz ioni per ottenere la purezza di co lore . A sua vol ta , non è possib i le p r o v v e 
de re a l la c o n v e r g e n z a stat ica se il c inescop io non è smagnet izzato . La s m a g n e t i z z a 
z ione non è necessar ia se non in qua lche caso par t ico lare ; il te lev isore è g e n e r a l 
mente provvisto di smagnet i z zaz ione automat ica. 

La messa a punto de l la c o n v e r g e n z a d inamica a v v i e n e sempre per ult ima, non 
essendo poss ib i le effettuarla d i v e r s a m e n t e , se non v i è c o n v e r g e n z a sfat ica o se manca 
la purezza di co lore . 

Strumento necessar io ; un generatore di immagine a ret icolo. 
Cautela necessaria: far funz ionare il te lev isore per un certo tempo, da 12 a 15 

minuti, affinchè il c inescop io e tutte le sue parti meta l l iche abb iano il t empo di r a g -
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giungere la temperatura di reg ime. Farlo funzionare con l ' immagine a ret icolo . La l u 
minosità può essere e leva ta durante il tempo di assestamento. V a ridoffa per pofer 
effettuare la messa a punfo, e v a ridoffa anche l ' i l luminazione de l l ' ambiente , in modo 
da poter sco rge re il ret icolo quanto più accuratamente possib i le , e da poter v e d e r e 
l'effefto d e l l e regolaz ioni . 

M E S S A A P U N T O D E L L A C O N V E R G E N Z A S T A T I C A . 

A) C o n i soli color i rosso e v e r d e regolare in modo da ottenere r ighe gial le 
al cenfro de l lo schermo ; 

B) con fuffi i f re colorì, rego lare in modo d a ottenere r ighe bianche al c e n 
tro de l lo schermo. 

Con la pr ima operaz ione v i e n e regolata la c o n v e r g e n z a statica fra il rosso e d il 
ve rde , con il cannone blu interdetto. Le r ighe g ia l le sono ottenute per s o v r a p p o s i 
z ione d e l l e rosse e d e l l e verd i . 

C o n la seconda operaz ione v i e n e reinserito il raggio catod ico de l blu, e vengono 
al l ineate le r ighe blu rispetto a i le rosse / ve rd i , già a l l ineate tra di loro. La risultante 
de l le tre r ighe, è appunto una r iga b ianca , ossia un ret icolo b ianco al centro del lo 
schermo. 

La p r ima operaz ione r ich iede la rego laz ione de i fre magnet i permanent i col locat i 
sul le estremità dell'unità di c o n v e r g e n z a , a del ta , c o m e indicato da l la f ig. 16.45. 

Il re inser imento de l b lu r ich iede la rego laz ione de l magnete de l blu ( r e g o l a 
z ione rad ia le ) e quel la dell'unità de l blu laterale, posto in c ima al co l lo , dal lato dei 
piedin i , c o m e indicato da l la f ig. 16.60. 

La rego laz ione dell'unità laterale de l blu determina l ' inconveniente di spostare 
or izzonta lmente le r ighe rosse /ve rd i . V a perciò r ipetuta la pr ima operaz ione . 

La messa a punto de l la c o n v e r g e n z a statica è faci l i tata se oltre i quattro magnet i , 
vi sono a n c h e quattro control l i di rego laz ione fine, con altrettante res istenze var iab i l i . 
Q u e l l e re lat ive a l le regolaz ioni radial i sono indicate da l la t ig. 16,43. La quarta r e s i 
stenza va r iab i l e appart iene all'unità b lu laterale, 

M E S S A A P U N T O D E L L A PURITÀ' DI C O L O R E , 

La purità di co lo re è determinata tanto dai due lamier in i de l magnete d i p u 
rità (t ig. 16.60) quanto da l la pos iz ione de l g iogo di def less ione. I lamierini hanno 
effetto p reva lentemente al centro de l lo schermo, mentre la posiz ione de l g iogo i n 
fluisce sui bordi de l lo schermo, 

Si effettua la messa a punto ut i l i zzando il solo raggio catod ico rosso, esc ludendo 
quindi il v e r d e e il b lu , e con il g iogo di def less ione arretrato per quanto possib i le . 
I due lamier in i de l magnete vanno regolat i in modo da ottenere futta la parte c e n 
trale de l lo schermo un i formemente rossa (il « red ba l l »). Ta le zona rossa ha un d i a 
metro di c i rca 10 cent imetr i . È c i rcondata da zone scolor i te blu e verd i . 

Per fez ionare quesfa operaz ione facendo s c e n d e r e il « r e d b a l l » di c i rca 15 o 
20 mm, verso sinistra, r ispetto il centro del lo schermo. 

A v a n z a r e quindi il g iogo di de f less ione sino a far estendere la zona rossa su 
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tutta la superf ic ie del lo schermo. C o m p l e t a r e la messa a punto con tutti e tre i r e t i 
col i per assicurarsi dell'uniformità de l b ianco , spostando ancora il g ioco , se n e c e s 
sario, con molta caute la . 

È opportuno ver i f icare i tre ret icol i separatamente , pr ima il b lu , poi il v e r d e e 
quindi il rosso. Qua lo ra non risultassero uniformi, è necessar io p r o c e d e r e ad una 
success iva messa a punto, più p rec isa , r ipetendo tutte le operaz ion i , 

V a tenuto conto che la messa a punto de l la purezza è molto importante, po iché 
da essa d i p e n d e la fedeltà de l la r iproduz ione de i var i color i . 

Più p rec isa risulta la rego laz ione di purità di co lore con l ' impiego di una lente 
o di un microscop io . È b e n e adatto un microscop io con 20 , sino al massimo 50 i n 
grandiment i (d iametr i ) . C o n esso è possib i le v e d e r e tanto i punti di fosforo del lo 
schermo, quanto i tre spot dovuti ai raggi ca fod ic i . A ta le scopo è necessar io i l l umi 
nare lo schermo con una luce radente , affinchè risultino ben v is ib i l i . G l i spot sono 
più p icco l i de i punti di fosforo. Sono indicati da l la f ig. 16.63 (su tavo la a color i 
fuori testo) . 

Ne l la stessa f igura sono indicat i quattro e s e m p i , i seguent i : 

a) Trio di spot r ivolto in basso. I tre raggi catod ic i raggiungono la parte bassa 
dei punti di fosforo. O c c o r r e portarl i al centro. Per far ciò v a ruotato il lamier ino NS 
(d2) d i m e z z o giro, c o m e indicato al centro. Il trio di spot v a in alto. Per farl i andare 
in centro, occor re g i rare un po' , in senso orario l 'altro lamier ino , e r iportare un po' 
indietro il pr imo. 

b) Tr io di spot r ivolto a sinistra. Ne l s e c o n d o e s e m p i o il trio di spot è r ivolto 
a s in istra; in tal caso occor re portarlo nel la pos iz ione opposta, a desf ra , muovendo di 
un quarto di giro i due lamier in i , uno in un senso, l'alfro nel l 'a ltro. È suf f ic iente una 
p icco la co r rez ione in senso opposto per centrare il trio di spot, c o m e indicato. 

c) Tr io di spot r ivolto in alto. Il terzo e s e m p i o è s imi le al pr imo. O c c o r r e a n 
zitutto ruotare il lamier ino S N (d1) di m e z z o giro, anziché l 'NS, c o m e indicato, e poi 
p r o v v e d e r e al cent ragg io con le p i c c o l e rego laz ion i di a m b e d u e i lamier in i , que l le a 
sinistra. 

d) Trio d i spot r ivolto a desfra. L e operaz ion i sono que l le de l s e c o n d o e s e m 
pio, in senso opposto. C o n un quarfo di giro de i d u e lamier in i si fa andare il trio di 
spot tutto a sinistra, e quindi , con le regolaz ion i ind icate , lo si porta al centro. 

Con questo cent ragg io esaffo deg l i spot sui relat iv i fosfori non è necessar io n e s 
sun ampio spostamento de l g iogo di def less ione , per ottenere la purità di co lo re su 
tutto lo schermo . È suff iciente quel lo normale , consent i fo da l lo « spread » (12 mi l l i 
metri ) . 

Eccentricità richiesta. L 'esatto centraggio de l trio di spot sul la t r iade de i fosfori 
non è opporfuno, in quanto non cor r isponde a l le es igenze de l c inescop io , date le 
sue caratter ist iche costrutt ive. È necessar io che il trio di spot abb ia una certa e c c e n 
tricità, a l centro de l lo schermo, c o m e indicato da l la f ig . 16.64. In tal modo risulta 
esaffa la purità di co lore su tutta la super f ic ie de l lo schermo ; si ott iene cioè un 
esaffo ianding. 
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M E S S A A P U N T O D E L L A C O N V E R G E N Z A D I N A M I C A . 

V a usato il generatore d ' immagin i a ret icolo, co l legato al la presa d 'antenna, e 
osservando l ' immagine in ambiente a bassa luminosità, per poter la d ist inguere n i 
t idamente. 

S E Q U E N Z A : si in iz ia con la conve rgenza d inamica V E R T I C A L E (con tensioni a 
f requenza di quadro) e d eventua le r i tocco de l la conve rgenza stat ica ; si conc lude 
con la c o n v e r g e n z a O R I Z Z O N T A L E (con correnti di sega a f requenza d i r iga) ed 
eventua le r i tocco de l la c o n v e r g e n z a statica. 

P R O C E D I M E N T O : 
I) con i soli ret icol i de l v e r d e e de l rosso sullo schermo, rego la re in modo 

da ottenere un'unica immag ine G I A L L A su tutto lo schermo; 
II) agg iungere il ret icolo blu e p r o c e d e r e a l le rego laz ion i in modo da far 

scompar i re su tutto lo schermo l ' immagine gia l la e d ottenere al suo posto un ' immagine 
B I A N C A . 

C A U T E L A : occorre tener presente che la conve rgenza d inamica or izzonta le blu 
determina un r i levante consumo di corrente , per cui essa inf luenza notevo lmente la 
convergenza de l ve rde e de l rosso; se v i e n e fatta per ult ima, determina alterazioni 
cosp icue nel la conve rgenza in i z ia le ; è perciò opportuno che la c o n v e r g e n z a d inamica 
or izzontale de l blu abb ia la p r e c e d e n z a , ossia che essa s ia già effettuata pr ima di in i 
z ia re le operaz ion i di c o n v e r g e n z a d inamica genera le , ve r t ica le e or izzonta le . Si tratta 
di ottenere una r iga or i zzonta le blu al centro del lo schermo. 

E S E M P I O (v. f igure 16 .65 , 16.66 e 16.67 su tavo le fuori testo) : 
I) Confro l l i 8 e 9 - rego la re i due control l i per ottenere che le r ighe v e r d i e 

rosse, al centro de l lo schermo , in pos iz ione ver t ica le , sì r iuniscano e formino l inee 
g ia l le . Il control lo 8 ag i sce sul la parte infer iore, il control lo 9 sul la parte super iore . 

II) Controlli 10 e 11 - rego la re i due controll i per ottenere che le r ighe ve rd i e 
rosse, or izzontal i , in alto e in basso de l lo schermo d ivent ino g ia l le . 

I l i ) Confro l l i 12 e 13 - rego la re i due control l i , i nserendo anche i l b lu , in 
modo che le r ighe or izzontal i g ia l le , in alto e in basso del lo schermo , d ivent ino 
b ianche. 

IV) Control l i 14 e 15 - rego lare i due control l i , in modo che le r ighe verd i 
e rosse, a destra e d a sinistra de l lo schermo, in pos iz ione ve r t i ca le , d ivent ino g ia l le . 

V ) Confro l l i 16 e 17 - rego la re i due control l i , in m o d o che gli est remi de l le 
r ighe ve rd i e rosse, a destra e a sinistra, in pos iz ione or izzontale , d ivent ino g ia l le . 

V I ) Confro l lo 18 - agg iungere il blu e rego la re il control lo in modo che su 
tutto lo schermo le r ighe ver t ica l i r isultino b ianche, 

F U N Z I O N E D E I C O N T R O L L I . 

Ne l l ' esemp io de l le tre f igure a color i ( f igg. 16.66, 16.67 e 16.68) i control l i sono 
comp less ivamente diciotto. Ne l l ' esemp io d i f ig. 16.57 e ne l la cor r ispondente piastra 
di c o n v e r g e n z a di f ig . 16.58 i control l i sono i n v e c e d ic iannove . A vo l te un certo 
comando v i e n e d iv iso in d u e control l i , s p e c i e per la c o n v e r g e n z a stat ica. Così al 
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posio de l confrol lo 5 di f ig. 16.67 v i possono essere due control l i , uno per la r e 
go laz ione di destra e uno per que l la di sinistra. Però, d isponendo in altro modo le 
bob ine di conve rgenza stat ica, si ott iene lo stesso risultato con un solo control lo, il 5 , 

La funzione de i control l i indicati ne l le f igure a color i sono quel l i indicati da l le 
f igure d a 16.47 sino a 16.55, oss ia : 

Confrol lo I cor r ispondente ad 1.1. C o n v e r g e n z a d inamica , confrol lo d i a m p i e z z a 
de l la parabola b lu or izzontale . 

Contro / Io 2 cor r ispondente a L2 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di c o r r e 
z ione de l l a parabo la b lu or izzontale . 

Control lo 3 cor r ispondente a R V 7 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di s f a s a 
mento blu or izzontale, 

Controllo 4 cor r ispondente a R2 di f ig. 16.43. C o n v e r g e n z a stat ica, control lo di 
centraggio de l rosso / ve rde , in senso or izzontale . 

Confro l lo 5 corr ispondente a R3 di f ig. 16 .43 . C o n v e r g e n z a stat ica, control lo di 
centraggio de l r o s s o / v e r d e , in senso ver t ica le . 

Conf ro l lo 6 corr ispondente a R1 di f ig . 16 .43 . C o n v e r g e n z a stat ica, control lo 
di cent ragg io de l b lu , in senso or izzontale . 

Confrol lo 7 cor r ispondente a resistenza va r i ab i l e non indicata in f igura, appa r 
tenente a circuito separato . C o n v e r g e n z a stat ica, control lo di cent ragg io de l b lu , in 
senso ve r t ica le . 

Conf ro l lo 8 corr ispondente a R V 2 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di a m p i e z z a 
de l la parabo la r o s s o / v e r d e ve r t ica le , in basso, 

Confro l lo 9 corr ispondente a RV4 , C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di cor rez ione 
del la parabo la r o s s o / v e r d e ve r t i ca le , in alto. 

Controllo 10 cor r ispondente a R V 5 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo d i f fe ren 
z ia le d e l l a parabola in senso ve r t ica le , alto. 

Confro l lo 11 cor r ispondente a RVó. C o n v e r g e n z a d inamica , control lo d i f fe ren 
z ia le de l l a parabo la in senso ve r t i ca le , basso. 

Confro l lo 12 cor r ispondente a R V 1 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di a m 
p iezza da l la parabo la b lu ve r t ica le , in alto, 

Confro l lo 13 corr ispondente a R V 3 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di c o r r e 
z ione de l l a parabo la b lu ve r t ica le , in basso. 

Confro l lo 14 cor r ispondente a L 3 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di a m p i e z z a 
de l la parabo la r o s s o / v e r d e or izzonta le , a destra . 

Confro l lo 15 cor r ispondente a R V 9 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di s f a s a 
mento de l l a parabo la r o s s o / v e r d e or izzontale , a sinistra. 

Conf ro l lo 16 cor r ispondente a L4. C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di p e n 
denza de l l a parabo la r o s s o / v e r d e or izzonta le , a destra. 

Confro l lo 17 cor r ispondente a RV8 . C o n v e r g e n z a d inamica , control lo di b i l a n 
c iamento de l la corrente parabo l ica rosso / ve rde or izzonta le , a sinistra. 

Confrol lo 18 cor r ispondente a R V non indicata in f igura. C o n v e r g e n z a d inamica , 
control lo de l blu latera le per ret icolo b ianco su tutto lo schermo. 
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D E N O M I N A Z I O N I . —• I control l i sopra indicati vengono denominat i in modo 
d iverso , a seconda del Costruttore, per cui possono veni r confusi . Le denominaz ion i 
corrent i , in uso, sono le seguent i : 

a) control lo di a m p i e z z a de l la corrente parabo l ica , control lo parabo la , c o n 
trol lo parabola rosso / ve rde , control lo parabola b lu ; sono controll i distinti a seconda 
de l la c o n v e r g e n z a ver t ica le o or izzonta le ; sono quattro: n. 1 , 8 , 12 e 14; 

b) control lo di cor rez ione de l la parabo la , control lo di pendenza de l l a p a r a 
bola , control lo de l tilt, control lo pendenza blu o rosso / ve rde , control lo tilt b lu , c o n 
trollo tilt r osso / ve rde ; sono quattro: 2, 9, 13 e 16. (Per la c o n v e r g e n z a in senso or i z 
zonta le sono in uso gli stessi sfasatori ) ; 

c) control lo d i f ferenz ia le de l la parabo la , control lo di b i lanc iamento d e l l a p a 
rabo la , control lo de l tilt d i f ferenz ia le ; sono due, relat iv i a l la sola c o n v e r g e n z a rosso / 
v e r d e , 10 e 11 ; 

d) controllo di sfasamento de l la parabo la rosso / ve rde or izzontale , control lo 
d i f ferenz ia le or izzonta le , control lo b i lanciamento parabola or izzonta le ; sono due : 
15 e 17. 

I l generatore PAL per la messa a punto dei televisori a colori. 

È un generatore di segnal i a rad io f requenza adatto per te lev isor i a color i . V i e n e 
genera lmente denominato G E N E R A T O R E P A L o, con termine inglese, P a l - S e r v i c e - G e -
nerator. È in uso anche la denominaz ione corrente di generatore d i ref ico/o, in quanto 
p roduce un ret icolo r o s s o - v e r d e - b l u sullo schermo del te lev isore , bene adatto per la 
messa a punto de l l a c o n v e r g e n z a statica e d inamica de l c inescop io t r icromico. Non 
è però soltanto un generato re di ret icolo , in quanto può far anche appar i re sullo 
schermo la sequenza de l le barre co lorate , in cor r i spondenza de l la sca la de i gr ig i , op 
pure de i puntini . È un generatore di ret icolo , bar re e puntini. Consente anche la t a 
ratura de i circuit i a m e d i a f requenza de i tre ampl i f icator i (comune, audio a 5 ,5 Me 

Fig . 16.68. - Generatore P A L per servizio T V Phi l ips mod. PM5507. 
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e co lore a 4 ,43 Me) , in quanto forn isce tutta la g a m m a d e l l e rad io f requenze n e c e s 
sarie. 

La f ig . 16.68 riporta un esemp io di s e m p l i c e e prat ico generatore PAL . È il 
Phil ips mod . P M 5 5 0 7 . Consente se i d ive rse immagini sullo schermo, a s e c o n d a de l la 
posiz ione de l commutatore di prestaz ione, a sinistra. Le sei immagin i sono: 

a) immag ine a puntini di co lore (pr ima posiz ione a sinistra); 
b) immag ine a ret icolo b l u - r o s s o - v e r d e ; 
c) r ighe or izzontal i di co lore ; 
d) r ighe vert ica l i di co lore ; 
e) barre ver t ica l i di co lore (color bar ) ; 
0 a rcoba leno ( ra inbow) . 

Forn isce due g a m m e di segnal i R M , da 0 a 200 m e g a c i c l i e da 500 a 900 m e 
gac ic l i . 

La f ig . 16.69 r iporta l 'aspetto de l generatore Pai de l la G r u n d i g . È il mode l lo F G 4. 
I numeri indicati in f igura hanno la seguente cor r ispondenza : 

(1) a c c e s o - s p e n f o , 
(2) l ampad ina -sp ia , 
(3) uscita, 
(4) p rese s incronismo esterno, 
(5) c a m b i o - c a n a l i V H F , 

F i g . 16.69. - Generatore di reticolo e barre per il servizio T V Grundig mod. F G 4 . 
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(6) m e d i a f requenza audio a 5,5 megac ic l i , 

(7) immagine a barre di co lore , 

(8) immag ine con sca la dei gr igi , 

(9) immagine a punfini d i co lore , 

(10) immagine a ref ico lo di colore, 

(11) f requenza s incronismo di colore (bursf), 

(12) f requenza R F canale , 

(13) f requenza porfanfe v ideo , 

(14) m e d i a f requenza co lore a 4 ,433 megac ic l i , 

La deformazione a cuscinetto. I l trasduttore magnetico. 

La de fo rmaz ione de l l ' immag ine a cuscineffo si mani festa fanfo in senso or iz 
zontale quanto in senso ve r t i ca le . Per effetto di ta le distorsione, il quadro raggiunge 
gli angol i de l lo schermo ma non i lati , c o m e indicato da l la f ig. 4.7 a pag . 5 3 . Ciò 
a v v i e n e per l ' insuff iciente az ione d e l l e due correnti a denti di s e g a , l 'or izzontale e 
la ve r t ica le . Si p r o v v e d e ad aiutare fal i due correnti , med iante magnet in i posti a l le 

_ N 

'1 • | '1 
1 i ; 

i 

F i g . 16.70. - In alto, deformazione a cusc ine t to ; in b a s s o , principio del trasduttore magnet ico. 
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estremità del g iogo. Sono due magnet i scor revo l i , o due espansioni polar i , poste in 
posiz ione adeguata . 

Ment re la de fo rmaz ione a cuscinetto può ven i r b e n e compensata con i due 
magnet i , o le due espansioni polar i , quando si tratta di te lev isor i in b ianco e nero, 
per quel l i a color i occor re p r o v v e d e r e in altro modo, po iché i magnet i d is turbereb 
bero fortemente la c o n v e r g e n z a statica e d inamica , rendendo la più complessa . 

Non essendo possib i le ut i l izzare i magnet i , si p r o v v e d e a modi f icare le correnti 
a denti di s e g a che c i rco lano ne l le bob ine del g iogo di def less ione . Tal i correnti v e n 
gono deformate in senso opposto a l la distorsione che determinano. La deformaz ione 
avv iene mediante un apposi to trasformatore a nucleo saturabi le , detto trasduttore 
magnet ico. 

La f ig. 16.70 indica in alto la de formaz ione da e l iminare , e d in basso il trasfor
matore a tre avvo lg iment i adatto a ta le scopo. In alto è indicato che la pr ima riga 
dov rebbe andare d a A a C d i rettamente, mentre i n v e c e sub isce una f lessione nel la 
parte cent ra le , indicata con B. O c c o r r e tener presente che propr io mentre v ien t r a c 
ciata la pr ima riga or izzonta le , l'intensità de l la corrente a denti di sega ver t ica le è 
massima, in senso posit ivo. Si ut i l izza tale corrente verticale per aiutare quel la 
or izzonta/e. 

Nel lo stesso modo , quando v i e n e tracciata l 'ultima riga or izzontale , essa d o 
v r e b b e andare da G a K s e n z a incurvarsi nel punto H. A n c h e in questo caso si può 
approf ittare de l la mass ima intensità de l la corrente a denti di s e g a verticale, per a i u 
tare que l la or izzonta le , in modo che la r iga passi nel punto S. 

Dei tre avvo lg iment i de l trasduttore magnet ico , quel lo cent ra le è in ser ie con 
le bobine d i def less ione ve r t i ca le e con l 'avvolg imento corr ispondente de l trasfor
matore d 'uscita ve r t ica le . 

G l i altri due avvo lg iment i sono in ser ie tra di loro e d in para l le lo con le b o 
bine d i def less ione or izzonta le e l 'avvolg imento de l trasformatore d 'uscita di r iga. 
L' induttanza de i due avvo lg iment i non è costante, e la corrente che li attraversa non 
è neppure essa costante. Ciò a v v i e n e perchè la corrente a denti di s e g a ver t ica le 
satura il nuc leo d i fe r roxcube , quando è mass ima. In queste condiz ion i , l ' induttanza 
d iminuisce, e d iminu isce la corrente che le percor re , con conseguente aumento di 
intensità de l l a corrente ne l le bob ine di def less ione or izzontale . 

G l i avvo lg iment i or izzontal i sono due, disposti in oppos iz ione , in modo d a a p 
profittare uno d e l senso posit ivo de l l a corrente ve r t ica le ( r ighe in alto) e l'altro di 
quel lo negat ivo ( r ighe in basso) . 

L'effetto d i c o m p e n s a z i o n e è rec iproco . Ment re la cor rente a denti di sega v e r 
t icale aiuta que l la or i zzonta le nel punti B e H, que l la or i zzonta le aiuta la ver t ica le 
nei punti D e F , ossia a sinistra e d a destra de l lo schermo. 

In f igura è indicata una i m p e d e n z a va r iab i l e in ser ie a l l ' avvo lg imento centra le . 
È indicata con K E . C o n s e n t e l 'esatfa rego laz ione del l 'ef fetto di compensaz ione de l la 
de fo rmaz ione a cuscinetto. I terminal i (d) e (k) sono co l legat i a l le bob ine di de f l es 
sione or izzonta le . A sinistra sono indicati denti di s e g a ve r t ica l i . 
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L'ANTENNA PER L A RICEZIONE T E L E V I S I V A 

Il dipolo. 

L'antenna te lev is iva più s e m p l i c e è quel la con due ast iccio le meta l l iche isolate 
tra di loro e poste una di seguito a l l 'a l t ra ; è detta antenna a dipo/o o brev. dipolo. 

Da essa scendono due fili conduttori e perciò gli apparecch i per TV possiedono 
una dopp ia presa d'antenna e nessuna presa di terra, in quanto il d ipolo a g i s c e da 
antenna e da presa di terra, secondo la c lass ica d isposiz ione hertziana. 

La lunghezza del dipòlo è pari a l la metà de l la lunghezza d 'onda da r icevere , 
ossia è un'antenna a semionda o dipo/o a semionda . In pratica però, al lo scopo di 

1 / £ LUNC-H. D'ONDA 

Fig . 17 .1 . - Dipolo sempl ice . La lunghezza delle due ast icciole metalliche orizzontali è pari 
a metà della lunghezza d'onda da ricevere. E s s e n d o costituito da due parti, II dipolo va col 

legato a l l 'apparecchio con due conduttori di d i s c e s a . 

compensare l ' induttanza propr ia de l l 'antenna, il d ipo lo è leggermente più corto di una 
semionda . La sua lunghezza esatta risulta da : 

lunghezza de l d ipolo = 0,9 X ( lunghezza d 'onda : 2) . 

S e l 'onda da r icevere è di 6 metr i , la lunghezza de l dipolo non è di 3 metr i , ma 
di 2,7 metr i . Le due ast icc io le , ossia i due semidipoli, sono lunghe 1,32 metr i c i a -
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scuna, distanti 4 cm ci rca l'una dal l 'a l t ra . Sono f issate ad un isolante comune o tra due 
str isce isolanti . L ' isolante è poi fissato a l la sommità del sostegno c o m e ne l le f igure 
17.1 e 17.2. Da ciascun semid ipo lo s c e n d e un conduttore; i due conduttori di d iscesa 
vanno al la presa d 'antenna e formano la l inea di a l imenfaz ione, detta anche l inea di 
trasmissione. 

Poiché il d ipo lo d e v e captare una banda di f requenze di 7 M c / s , cor r ispondente 
al cana le T V , l 'antenna è accordata ad una f requenza intermedia detta f requenza di 
cent robanda. Se , ad es. , il cana le da r i c e v e r e è quel lo de l la T V - M i l a n o (da 200 a 
207 M c / s ) , essa è: 

Frequenza di cent robanda = -\/200 X 207 = V 41 4 0 0 = 203 ,47 M c / s . 

La f requenza di 203,47 M c / s è pari a l la lunghezza d 'onda di 1,41 m, quindi la 
lunghezza comp less i va de l d ipolo è di 66 c m , e c iascun semid ipo lo è lungo 31 ,5 c m . 

Principio del dipolo. 

Le onde e let t romagnet iche irradiate da l l 'antenna trasmittente T V possono veni r 
captate da un'ast icciola meta l l ica di lunghezza corr ispondente a metà di que l la de l le 
onde stesse . S e l 'ast icciola è intera, non interrotta al centro c o m e a v v i e n e per i d ipol i , 
essa capta le onde e let t romagnet iche TV , e in gran parte le r itrasmette nel lo spaz io . 
L 'ast iccio la meta l l ica si comporta c o m e un'antenna r icevente e trasmitfente; essa non 
re - i r rad ia nel lo spaz io esattamente tutta l 'energia capta la , po iché una parte di tale 
energ ia v i e n e convert i ta in ca lore , per effetto de l la corrente che scorre lungo la sua 
superf ic ie esterna. 

L 'energia captata da l l 'ast icc io la non può ven i r ut i l izzata, non può ven i r trasferita 

Fig. 17.2. - Dipolo sempl ice e sue parti componenti . 
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u „ 

Frequenze Frequenza di Lunghezza Dimensioni del dipolo 

Canale estreme centrobanda d'onda 
li Di a 

Mc/s Mc/s m m mm mm 

1° 6 1 + 6 8 64,5 4,65 2,10 25 40 

2° 81 + 8 8 84,5 3,55 1,60 25 40 

3° 174 + 181 177,5 1,69 0,76 10 30 

4° 200 + 207 203,5 1,475 0,66 10 30 

5" 209 + 216 212,5 1,41 0,64 10 30 

all 'entrata de l te lev isore , po iché manca il car ico, manca cioè una resistenza ai cui capi 
la corrente possa dete rminare una tensione. In tali condiz ion i , l 'ast icciola non può 
far altro che restituire a l lo spaz io l 'energia ad esso assorbita. 

Tagl iando l 'ast icciola in due parti egual i , e co l legando fra queste due parti una 
resistenza var iab i le , si forma ai capi del la resistenza una tens ione; rego lando la res i 
stenza si può dar le un va lo re tale da ottenere la massima tensione. Ta le va lo re è di 
72 ohm. Se le due m e z z e ast icc io le vengono riunite con una resistenza di 72 ohm 
(= impedenza dei dipolo), metà de l l ' energ ia captata da l le due ast icc io le v i e n e uf i -
l izzata, mentre l'altra metà de l l ' energ ia v iene re - i r rad iata nel lo spaz io . Questa metà 
di energ ia re - i r rad iata si può cons iderare perduta in una seconda resistenza, detta 
resistenza di radiazione. 

Con un part icolare accorg imento è possibi le fare in modo che l 'energia r e - i r r a 
diata nel lo spaz io possa ven i re nuovamente riassorbita dal le due ast iccio le , ossia dal la 
antenna. A tale scopo , a una certa distanza dal d ipolo , dietro di esso, v i e n e posta 
una seconda ast icc io la , lunga quanto m e z z a onda e senza interruzione. Questa seconda 
ast icciola capta l 'energia irradiata dal dipolo, que l la che altr imenti andrebbe perduta, 
e poi la di f fonde di nuovo nel lo spaz io ; una parte di questa energ ia v i e n e in tal modo 
restituita al dipolo. La seconda ast iccio la si comporta esattamente c o m e un riflettore, 
e v i e n e perciò denominata rif lettore. 

Per la p resenza de l rif lettore, il d ipolo capta energ ia da due sorgenti , da l l ' an 
tenna trasmittente TV e dal proprio riflettore. Il r i f lettore aumenta l 'energia captata 
dal l 'antenna a d ipolo , e d iminu isce la resistenza di radiaz ione. 

Per i semid ipo l i si adopera genera lmente tubetto di ottone, al luminio, dura l lu 
minio, oppure rame, 
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Sopra il tetto, il d ipolo v a col locato in posiz ione or izzontale come quel lo del la 
trasmittente. So lo in qualche caso, quando è necessar io ev i tare interferenze, il dipolo 
è ver t ica le , essendo ver t ica le anche quel lo de l la trasmittente. 

MASSIMA 
R I C E Z I O N E ^ 

Fig. 17.3. - Orientamento del dipolo. 

O c c o r r e conoscere la pos iz ione in cui si trova la staz ione trasmittente e orientare 
il d ipolo verso di essa . S e l 'asse de l d ipolo è para l le lo al la d i rez ione di propagaz ione 
dei segnal i in ar r ivo , ossia se il d ipolo è « puntato » verso la trasmittente, nessuna r i ce 
z ione è possib i le , c o m e indicato in f ig. 17.3, 

LOBO Z E N I T A L E 

DIREZIONE DEI 
SEGNALI 

DIPOLO 

LOBO AZIMUTALE 

Fig . 17.4. - Zone di ricezione di dipolo sempl ice . Per effetto di queste 
zone II dipolo deve venir orientato verso la trasmittente, affacciato 

ad e s s o . 

La mass ima r icez ione si ottiene quando l 'asse de l d ipolo è a d angolo retto rispetto 
al la d i rez ione de i segna l i . In posiz ioni in termedie , la captaz ione dei segnal i è pure 
intermedia. G i r a n d o il d ipo lo intorno a l l 'asse de l sostegno si ottengono due massimi 
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di r icez ione e due minimi . L 'andamento de l la captaz ione è indicato da l le due curve 
di f ig. 17.4; esse costituiscono i lobi di r icez ione de l dipolo, ed il loro ins ieme forma 
la caratteristica direttiva del dipolo. 

DIPOLO 

F ig . 17 .5 . - Dipolo con riflettore. Il riflettore 
è posto dietro II dipolo ed ha lo scopo di Impedire 
captazioni di onde radio provenienti da direzione 
opposta da quella della trasmittente. El imina s o 

prattutto le onde r i f lesse da ostacol i . 

Le stazioni di te lev is ione devono di f fondere uni formemente sopra tutta la zona 
servita . Sono perciò co l locate su edi f ic i central i molto alt i , e la loro antenna è cos t i 
tuita da più dipol i var iamente accopp iat i al lo scopo di assicurare l'uniformità de l la 
diffusione. In genere si tratta di antenne assai complesse . 

Portata dei segnali di televisione. 

La r icez ione dei segnal i T V è limitata al la so la onda diretta, que l la che congiunge 

l 'emittente con i d ipol i r icevent i , ed è perciò poss ib i le solo entro una zona c i r c o 

stante non molto amp ia . Ciò po iché per le onde ultracorte non si manifesta il f e n o 

meno de l la r i f lessione da parte de l la ionosfera, c o m e invece a v v i e n e per le onde 

lunghe, med ie e corte. 

La r icez ione te lev i s i va risulta ottima entro un raggio di c i rca 15 km dal t rasmet 

titore, purché non ostacolata ; risulta buona fino a 30 km e discreta fino a 100 km. 

Olt re i 100 km è poss ib i le per canal i T V a f requenza più bassa (i pr imi due) , s p e c i e con 

l'ausilio di un preampl i f ica lo re ad A F (booster ) posto al l 'entrata de l te lev isore . L' insuf

f iciente segna le T V rende l ' immagine cosparsa di macchio l ine b ianche in continuo mo

vimento (effetto neve ) . 

In casi del tuffo part icolar i , l imitati a sporad iche condiz ioni di p ropagaz ione , è 

possibi le la r icez ione te lev is i va da grandi distanze. 

La d istanza mass ima al la qua le è ancora poss ib i le la buona r icez ione te lev is iva , 

d ipende da l l ' a l tezza de l le due antenne, que l la trasmittente e que l la r icevente . M a g 

giore è l 'a l tezza a cui si trova l 'antenna emittente e maggiore è, entro certi l imiti , la 

sua portata, appunto c o m e a v v i e n e per i fari maritt imi. Ciò v a l e anche per l 'antenna 

r icevente , per cui più essa è lontana dal l 'emittente, più alto d e v e veni r co l locato il 

dipolo sopra il tetto. 
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Fig. 17.6. - Le onde radio ultracorte Irradiate dalla trasmittente T V si propagano rettl-
linearmente non ol t repassando la curvatura terrestre. 

Ti 

Fig. 17.7. - Le onde ultracorte Irradiate dalle trasmittenti T V non superano gli ostacol i . 
A destra della trasmittente, la ricezione è poss ib i le ; a s in is t ra , la ricezione non è pos

sibile, data la presenza della col l ina. 

i 
Fig. 17.8. - Al l 'antenna ricevente, a destra in f igura, giungono due onde T V , quella 
direttamente proveniente dall 'antenna trasmittente e quella r i f lessa dalla col l ina . La 
ricezione risulta disturbata per la presenza sullo schermo di due Immagini non perfetta

mente sovrapposte (effetto spettri) . 

F ig. 17.9. - Al l 'antenna ricevente, a destra in f igura, giungono due onde T V , una delle 
quali per effetto del l 'ostacolo interposto. 
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La mass ima distanza in l inea retta è determinata da l l ' a l tezza del l 'antenna trasmit
tente ( A i ) e da quel la de l l 'antenna r icevente ( A r ) , e risulta da l la formula: 

Mass ima distanza di r icez ione = 3,73 ( V A - + VAI) • . . in km. 

Se , ad esempio , l 'a l tezza del l 'antenna trasmittente è di 200 m e quel la del la 
r icevente è di 20 m, la mass ima distanza al la qua le è poss ib i le la r icez ione è d i : 

D = 3,73 {-\JYo + V^0°~) = 3,73 (4 ,47 + 14,14) = 69,4 km. 

Questo dato è solo approssimat ivo , po iché la distanza d ipende dal l ' ind ice di r i f ra 
z ione de l l ' a tmosfera , temperatura , press ione, p resenza di pulv iscolo e altri fattori 
minori . 

S e l 'a ltezza del l 'antenna trasmittente v iene aumentata da 200 a 210 m, la distanza 
aumenta e da 69,4 passa a 70 ,5 k m ; se è invece l 'a l tezza del l 'antenna r icevente che 
v iene aumentata, e da 20 passa a 30 m sopra il suolo, a l lora la distanza passa da 
69,4 a 73,1 km. 

Da quanto sopra risulta che è importante l 'a l tezza de l l 'antenna trasmittente, ma 
è pure importante quel la del l 'antenna r icevente , s p e c i e se quest 'ult ima si trova a 
notevole d istanza. Infatti, se l 'a l tezza del l 'antenna trasmittente venisse e levata di 
10 m, la portata aumente rebbe d i : 

70,5 — 69,4 = 1,1 km, 

mentre se i n v e c e ven isse e levata di 10 m quel la de l l 'antenna r icevente , la portata a u 
menterebbe d i : 

73,1 — 6 9 , 4 = 3,7 K m . 

Per questa rag ione , o v e possib i le , le stazioni trasmittenti T V vengono p re fe r i 
b i lmente costruite sul la sommità di r i l ievi (Monte Pen ice , co l le de l l ' E remo , Monte 
Venda , Monte Ser ra , e c c . ) , su torri meta l l iche molto alte. 

R I C E Z I O N E N E L L A Z O N A M A R G I N A L E . — A l l imite de l la portata ottica de l tra
smettitore gl i effetti de l la p ropagaz ione anormale sono maggiormente pronunciat i . Il 
tratto di zona ivi compreso è chiamato a rea o zona l imite o marg ina le . In questa zona 
ed oltre, la r icez ione è quasi s e m p r e soggetta a condiz ion i var iab i l i ss ime di p r o p a g a 
z ione, dovute a moltepl ic i cause di natura meteoro log ica present i nel la fascia che 
circonda la ter ra , ch iamata troposfera, 

Uno dei fenomeni che può favor i re la r i f lessione de l le onde e permettere quindi 
la r icez ione anche a grande distanza, è la cosiddetta invers ione della temperatura at
mosfer ica, che a v v i e n e quando la temperatura degl i alti sfrati de l l 'a tmosfera subisce 
uno scarto da l l ' andamento normale di 5,5 gradi C° per chi lometro. In queste cond i 
zioni, le onde radio subiscono una ri frazione, 
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R I C E Z I O N E O L T R E LA P O R T A T A O T T I C A . — S e l 'antenna r icevente è sistemata 
fino a c i rca il 30 % sotto il punto di tangenza de l l 'onda diretta con la superf ic ie te r re 
stre, la r icez ione è ancora possib i le . Ciò è dovuto ad un fenomeno di di f f razione de l le 
onde su un ostacolo. L'infensilà di r icez ione d ipende anche in questo caso da l l 'a l tezza 
de l le antenne. 

Collegamento tra i l dipolo e l'apparecchio. 

L 'energ ia captata dal d ipolo tende a reirradiars i , per effetto de l l ' e levat iss ima 
f requenza . È necessar io minimizzare / 'effetto di re i r rad iaz ione, in modo da l imitare la 
perdita. S e r v e a tale scopo un part icolare co l legamento tra il d ipolo e l'entrata de l 
te lev isore , ossia l 'apposita d iscesa d 'antenna, detta iinea di t rasmissione o l inea di 
alimentazione. 

e: 

Fig. 17.10. - T r e tipi di d i s c e s a d 'antenna. In alto, 
piattina; al centro, cavo schermato; In b a s s o , t recc ia . 

F ig . 17.11. - Linea a nastro. Esempi 
di conduttori doppi per d i s c e s a di di

polo nelle installazioni T V o FM. 
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Vi sono più tipi comuni di l inee di a l imentaz ione . V i è la l inea aperta detta anche 
a ti/i paralleli o para l le la o in ar ia , la qua le consiste di due tili conduttori para l le l i , 
distanziati di alcuni mi l l imetr i , con apposit i isolatori . V i è la l inea intrecciata che c o n 
siste di due tili r icopert i di g o m m a e intrecciati in modo da formare una t recc ia f l ess i 
b i le. V i è la l inea concentr ica o l inea coassiale, costituita da un cavo schermato, e che 
può essere r ig ida, se il conduttore esterno è formato da un tubo metal l ico , o flessibile 

se è costituito da una ca lza metal l ica. 

legature In filo 
rame rosso 

Fig. 17.12. - Come vanno preparati l terminali della linea a cavo c o a s s i a l e . 

È molto usata una l inea bi f i lare formata da un nastro isolante che p r o v v e d e a 
mantenere distanziati i due conduttori . È detta piatt ina ( l inea a nastro) , ved i f ig . 17 .11 . 

Un altro tipo di l inea molto in uso è la bifilare schermata; consiste di una linea 
bif i lare protetta da r ivest imento meta l l ico il qua le ag isce da schermo. Lo schermo 
evita la captaz ione di disturbi esterni , consente di f issare la l inea d i ret tamente a l le 
pareti e di att raversare muri ; è anche b e n e adatta per il co l locamento esterno. 

Un tipo part ico lare di l inea bi f i lare è la schermata con due fili laterali, illustrata 
in f ig. 17.13. A l l ' es terno sono fissati la tera lmente d u e fili conduttori , con i qual i è pos 
s ib i le far g iungere tensioni di lavoro a l l ' eventua le ampl i f icatore di antenna, ut i l izzando 
per il ritorno comune lo schermo metal l ico , oppure per comandare l 'accens ione d e l -
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l 'ampl i f icatore stesso. È usato per gli impianti central izzat i ed anche per quel l i provvisti 
di booster posto in prossimità del l 'antenna. 

È stata recentemente rea l i z za ta 'una nuova d iscesa di antenna bi f i lare schermata , 
di t ipo auìoadaìianie; presenta la particolarità di poter venir co l legata a l le antenne 
dirett ive, a più e lement i , con impedenza di 150 ohm. È detta autoadattante in quanto 
va d i rettamente co l legata al l 'entrata de l te lev isore , la cui impedenza è di 300 ohm. A 
tale scopo è suff iciente togl iere un tratto di schermo in prossimità del te lev isore , di 
lunghezza pari ad un quarto d 'onda. 

Fig . 17.13. - Cavo schermato provvisto lateralmente di due fili conduttori , 
adatto per impianti televisivi centralizzati, 

La l inea di a l imentaz ione oppone una certa impedenza al passagg io de l l 'u l t ra 
f requenza . Ta le impedenza non d ipende dal la resistenza ohmica de i conduttori , bensì 
d ipende dal la distanza a l la qua le si trovano e d al la loro d isposiz ione. C iascuna linea 
ha la propr ia impedenza . 

A n c h e il d ipolo presenta una certa i m p e d e n z a , ed in genere , po iché i dipol i sono 
molto simi l i fra loro, essa è compresa tra i 72 e i 100 ohm. Affinchè la trasmissione 
de l l ' energ ia radioelettr ica dal d ipo lo a l l ' apparecch io a v v e n g a con la min ima perdita, 
è necessar io che l ' impedenza de l la l inea sia la stessa di quel la de l d ipolo, d iversamente 
occorre adattar la. 

L ' impedenza de l la l inea a copp ia intrecciata è di 72 ohm, però è la meno eff i 
c iente, e si adopera quando la d iscesa non è lunga. L ' impedenza de l le l inee aperte 
può essere di 75 , 100, 150 ohm. Q u e l l a de l la l inea a nastro è di 150 o 3 0 0 ohm, 
Q u e l l a dei cav i coassia l i var ia con il d iametro de i conduttori interno ed esterno. 

A D A T T A T O R I D ' I M P E D E N Z A PER C A V O C O A S S I A L E . 

La piattina bi f i lare ha l ' impedenza di 300 ohm, e può perciò ven i r d i re t ta 
mente co l l ega fa al d ipo lo ; il cavo coass ia le , i nvece , ha i m p e d e n z a minore, di 50, 
60 o 75 ohm, a seconda de l t ipo, e non può ven i r co l legato d i ret tamente al dipolo. 
È necessar io effettuare il co l l egamento t ramite un adaiiaiore d'impedenza. Può e s 
sere costituito da un apposi to traslatore, pronto in c o m m e r c i o ; esso è predisposto 
per il co l legamento al d ipo lo , e al c a v o ; v a fissato al sostegno de l l ' an tenna , molto 
in alto, poco sotto il d ipolo. 

L I N E A A FIL I I N T R E C C I A T I . 

Vantagg i : costo molto l imitato essendo poss ib i le aufocostruir la int recciando due 
conduttori bene isolati . 

Svantagg i : necessità di determinare volta per volta l ' impedenza caratter ist ica; 
deter ioramento rapido de l tratto co l locato a l l 'esterno. 
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Utilizzazione: cons ig l iab i le solo per antenne interne in città con trasmittente TV 
locale. 

C A V O C O A S S I A L E . 

Vantaggi: fac i le posa in opera , durata e levata , 
Svantagg i : costo re lat ivamente e levato , necessità di r icorrere a circuiti adattatori 

di impedenza , 

L / f i / i zzaz ione: ne l le parti esterne de l la l inea di a l imentaz ione, 

P IATTINA B I F I L A R E . 

Vantaggi: va lo re di attenuazione ridotto, costo modesto, posa in opera sempl ice . 
Svantagg i : rapido deter ioramento de l la parte co l locata a l l 'esterno (da 6 a 18 mesi 

di durata) . S e la sez ione del l ' iso lante è piana si ha facilità di depos i to di mater ia le 
estraneo con il risultato di un diminuito rendimento anche dopo pochi giorni dal la 
messa in opera , 

Ut i l i zzaz ione : scons ig l iab i le ne l le zone cost iere ed industr ial i ; consig l iab i le per 
lo più solo per percors i interni. 

L INEA B I F I L A R E S C H E R M A T A , 

Vantaggi: fac i le posa in opera , durata e levata , 
Svantaggi: costo re lat ivamente e l e v a l o , attenuazione sensib i le . 
Ut i l i zzaz ione : ne l le parti esterne de l la l inea di a l imentaz ione, 

Norme per la posa in opera della discesa di antenna. 

La l inea bi f i lare in ar ia v a messa in opera con molta cura, d istanz iando i condut 
tori da qualunque super f ic ie metal l ica , 

La l inea bif i lare (p iatt ina) , va tenuta distanziata da l le pareti mediante gli adatti 
isolatori e non d e v e : 

a) mai essere inchiodata ai muri o a d altri sostegni ; 
b) d e v e cor rere distanziata di a lmeno 20 cent imetr i da qualsiasi conduttura 

elettr ica; 
c) d e v e correre lontana da termosifoni o altre condutture che possono essere 

percorse da fluidi ca ld i ; 
d) non d e v e mai essere più lunga di quanto streftamente necessar io . La linea 

bif i lare schermata ed il c a v o coass ia le possono essere posati senza spec ia l i precauzioni 
lungo il percorso più b r e v e ev i tando, qualunque sia il t ipo di r ivest imento usato, curve 
troppo strette o percors i t roppo lunghi non sostenuti (mass imo 2 ^ - 3 metri) . 

Per ev i tare che de l l ' acqua , infi ltrandosi per igroscopicità fra la guaina e l ' iso
lante interno, possa essere portata nel l ' interno o raccogl iers i all'estremità de l cavo 
compromettendone il rend imento , è necessar io sia prat icata un'apertura nello schermo 
nel punto di passaggio dal l 'esterno al l ' interno de l fabbr icato, in modo di dare l ibera 
fuorusci la a quel poco di umidità che può raccogl iers i a l l 'esterno de l la d i scesa , s p e 
c ia lmente nel caso di cav i con vani in ar ia . 

Una buona so luz ione può essere ottenuta adottando per il percorso esterno al 
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fabbr ica lo , cavo coass ia le o linea bif i lare schermafa o, nel le zone dove il va lore de 
segnale r icevuto sia molfo basso, l inea bif i lare in ar ia , mentre nel percorso inferno si 
può r icorrere al l 'uso de l la piattina bi f i lare o de l cavo coass ia le o de l la l inea bif i lare 
schermafa . 

Il raccordo tra i due tronchi a v v i e n e d i rettamente (nel caso di valor i di impedenza 
uguali) o con adattatore (nel caso di valor i di impedenza d ivers i ) . 

Nel la posa in ope ra di una l inea si tenga presente che : 

a) il punto più de l icato è quel lo di attacco de l la l inea a l l 'antenna, punto s o g 
getto a continue v ib raz ion i che possono portare al la rottura de l conduttore di l inea; 

b) sul la l inea bi f i lare schermata la ca lza schermata d e v e essere sempre meta l l i 
camente co l legata al sostegno meta l l ico de l l 'antenna r icevente messo a terra. 

Riflettore e direttore del dipolo. 

La caratter ist ica de l d ipolo or izzontale presenta due lobi , c o m e indica la f ig . 17.4, 
uno rivolto verso la staz ione emittente, e l'altro rivolto nel la d i rez ione opposta. Se 
però una qua lche sorgente di disturbo si trova nel la d i rez ione opposta a quel la del la 

Fig. 17.14. - Dipolo con riflettore. La d i s c e s a è In cavo schermato . 
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emittente, questo secondo lobo risulta dannoso e v a el iminato. Per la TV esso è d a n 
noso anche se dietro il d ipolo v i sono altri edi t ic i , i qual i possono rif lettere l 'onda 
proveniente dal l 'emittente, e farla g iungere al dipolo. 

Si ottiene al lora una sovrappos iz ione imperfetta d ' immagine , e quindi un d i 
sfurbo (effetto spettr i ) . 

Per e l iminare il secondo lobo di r icez ione basta co l locare un 'ast icciola metal l ica 
de l la lunghezza di una semionda più il 5 % dietro il d ipolo, ad un quarto d 'onda da 
esso, c o m e indicato da l le f igg. 17.5 e 17.14. Ques to nuovo e lemento r imane senza 

. - Dipolo con riflettore e direttore. Il d l -
n posto davanti al dipolo ed ha lo scopo di 

eliminare Interferenze laterali. 

nessun contatto diretto con il d ipolo o con la l inea di a l imentaz ione, fa da schermo e 
v ien detto riflettore. Per la presenza de l rif lettore, da b id i rez ionale il d ipolo d iventa 
unid i rez ionale , ossia r i c e v e segnal i solo se provenient i dal lato de l la stazione emittente. 

È possibi le anche restr ingere il lobo di r icez ione rivolto verso la trasmittente, 
allo scopo di ev i tare la r icez ione di disturbi present i ai due lati de l la d i rez ione di pro-

Fig. 17.16. - Zona di r icezione di di
polo con riflettore e direttore. 

ven ienza dei segnal i des iderat i . È suff ic iente co l locare un'altra ast iccio la metal l ica 
(stesso tubo di cui è fatto il d ipo lo) davant i a l d ipolo, ossia fra la emittente e il d ipolo, 
come indicato in f ig. 17.15. 

Questo terzo e lemento è detto direttore. La sua lunghezza è quel la di una s e m i 
onda meno il 4 %. V i e n e posto a c i rca un quarto d 'onda ( X / 4 ) , davant i al dipolo, 
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Non ha alcun co l legamento . Rif lettore e direttore sono fissati a l le estremità di una st r i 
scia meta l l ica al loro punto centra le . Il centro del la str iscia meta l l ica è a sua volta 
fissato al palo di sostegno. 

La f ig . 17.16 indica la caraf ter is f ica d i rez iona le di un d ipolo provvisto di rif lettore 
e di direttore. Un s imi le d ipolo d e v e veni r accuratamente orientato ve rso la stazione 
emittente. 

Il r if lettore e il direttore costi fuiscono gli elementi parassiti del d ipo lo : il dipolo 
vero e propr io è deffo radiatore. 

D I P O L O A D U E E L E M E N T I . — V i sono due fipi di dipolo a due elementi: 

a] quel lo con radiatore e ri f lettore (f ig. 17.17) ; 

bj quel lo con radiatore e direttore (f ig. 17.18). 

Nel le f igure sono indicato le lunghezze degl i e lement i e la distanza a cui si 

trovano, in rapporto al la lunghezza d 'onda corr ispondente a l la f requenza di cenf ro -

P R O V E N I E N Z A 

S E G N A L E 

0,9 5 A 
' 2 

R I F L E T T O R E 

0 1 , 0 5 • 

D I P O L O 

I M P E O E N Z A 6 0 -n-

P R O V E N I E N Z A 

S E G N A L E 

0 9 0 A. 
2 • 

D I P O L O 

D I R E T T O R E 

I M P E D E N Z A 6 0 - n . 

Fig . 17.17. - Rapporto di lunghezza e 
distanza tra II dipolo e II riflettore. 

Fig. 17.18. - Rapporto di lunghezza e 
distanza tra il dipolo e II direttore. 

banda de l cana le T V da r i ceve re . I due semid ipo l i del radiatore sono isolati , come 
deffo p recedentemenfe . 

La p resenza di uno o più e lement i parassiti non al fera le d imensioni de l dipolo 
( radiatore) le qual i , perciò, sono le sfesse del d ipolo s e m p l i c e ; a l tera , i nvece , l ' impe
denza de l d ipolo, la qua le da c i rca 75 Q s c e n d e a 60 Q. 

Il dipolo ripiegato. 

Le ast icc io le de l d ipolo possono esser p iegate anziché dir itte, c o m e in f ig. 17.19; 
in tal caso tuffe le sue d imensioni r imangono invar iate, ossia la d istanza tra i due g o 
miti è que l la del d ipolo s e m p l i c e a m e z z a lunghezza d 'onda. Ques to tipo di d ipolo 
v ien deffo dipolo ripiegato ( fo lded d ipo le ) . Cost i tu isce un per fez ionamento de l d ipolo 
normale e presenta a lcuni importanti vantagg i , 
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La sua lunghezza è meno cr i t ica . Inoltre l ' impedenza al punto di d iscesa è m a g 
giore, è di c i rca 300 ohm, per cui v a col legato d i rettamente al r icev i tore TV con una 
discesa in piattina da 300 Q,, che risulta più economica de l la d iscesa a cavo coass ia le 
da 75 O necessar ia per i dipol i sempl ic i , non r ipiegati , 

C o m e il d ipolo semp l ice , anche quel lo r ipiegato può veni r reso unid i rez ionale e 
più dirett ivo, con l 'aggiunta di un riflettore e di uno o più direttori , ossia di elementi 

parassiti. 

II d ipolo r ip iegato presenta anche il vantaggio di essere assai poco sens ib i le al le 
f requenze de i canal i ad iacent i a quel lo per cui è stato costruito. Ta le d iscr iminaz ione 
v ien detta effetto di fagl io. 

Fig . 17.19. - Antenna a dipolo ripiegato con sostegno e d i s c e s a in piattina. 

Normalmente i d ipol i r ipiegati vengono costruiti con tubetto di al luminio da 10 
a 20 mm di d iametro . La l inea di d iscesa v a co l legata agl i estremi af facciat i , i quali 
si t rovano al centro d e l d ipo lo r ip iegato ; gli est remi stessi sono distanziati d a 2 a 
4 cm, con una piastr ina di c e r a m i c a o di lucite o altro isolante a basse perdite. 

Le antenne provv is te di e lement i parassiti (r i f lettore e direttore) sono dette c o 
munemente antenne l 'agi , dal nome del g iapponese che le propose per primo. 

La f ig . 17.20 indica un d ipolo r ip iegato con tre direttori e un riflettore. 
L ' impedenza de l d ipo lo r ip iegato è di c i rca 3 0 0 Q,, quando v i e n e usato senza 

e lement i parassit i . C o n e lement i parassiti l ' impedenza del l 'antenna è tanto minore 
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i ri, " i r — - p ^ . 

r ., , . D imension i del di] Frequenze Frequenza di Lunghezza 
estreme centrobanda d'onda 

li D. a 

Frequenze Frequenza di Lunghezza Dimensioni del dipolo 

Canale estreme centrobanda d'onda 
li D i a b 

Mc/s Mc/s m m mm mm 

1° 61 -=-68 64,5 4,65 2,10 25 40 95 

2° 8 1 + 8 8 84,5 3,55 1,60 25 40 80 

3° 174 + 181 177,5 1,69 0,76 12 30 36 

4° 200 + 207 203,5 1,475 0,66 12 30 36 

5° 209 + 216 212,5 1,41 0,64 12 30 36 

Fio- 17.20. - Dipolo ripiegato con tre direttori e un riflettore. 

quanfo magg io re è il numero di e lement i parassiti e quanto più essi si trovano v ic in i 
al d ipolo . 

Antenne ad alta direttività. 

In zone molto disturbate o nei grandi centr i abitati in cui la presenza degl i edi f ic i 
circostanti può causare r i f lessioni mult iple, tali da produrre sullo schermo una ser ie di 
immagin i spostate (effetto spettr i ) , è necessar io restr ingere al mass imo il lobo di r i c e 
z ione, in modo da limitare la sensibilità de l l 'antenna al la sola d i rez ione verso il t ra 
smettitore, ciò che normalmente si ottiene aumentando il numero dei direttori . 

Essi sono col locat i ad una distanza l'uno dal l 'a l tro pari a c i rca un quarto d 'onda 
e sono di lunghezza dec rescen te a partire da quel lo prossimo al dipolo, pa ra l l e l a 
mente al radiatore. 

In f ig. 17.21 è fatto l 'esempio di un'antenna a d ipo lo r ip iegato molto dirett iva, 
con tre direttori distanziati l'uno dal l 'a l tro in modo crescente , ciò che determina la 
curva di direttività. È detta antenna a cinque elementi. 

G e n e r a l m e n t e sono suff icienti due soli direttori , ossia l'antenna a quattro ele

menti. Le antenne di questo tipo, essendo più pesanti , presentano l ' inconveniente di 
r ich iedere un sostegno più robusto e, per essere molto più di rett ive, r ich iedono una 
messa a punto più accurata . 

In località molto disturbate e d in que l le molto v ic ine al trasmettitore, è oppor 
tuno che la d i scesa sia fatta con piattina schermata , ossìa provvista di ca l za metal l ica 
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esterna da co l legare a massa . Di notevole ef f icacia risulta pure, qualora i disturbi non 
siano molto intensi, torcere la piattina ad interval l i da uno a due metri , tra un distan
z iatore e l'altro. 

DIRETTORI 

SOSTEGNO 

DISTANZIATORE 

DISCESA 

Fig . 17 .21 . - Antenna Yagi a 5 elementi . 

Antenne ad alto guadagno, per zone marginali. 

Nel le zone a notevole distanza dal la trasmittente TV, il p rob lema di ottenere 
buone r icez ioni te lev i s i ve nonostante il debo le segnale disponìbile può ven i r risolto 
con antenne ad alto guadagno, ossia ad alfa efficienza. Sono antenne comp lesse , for 
mate con l 'aggiunta di altri e lement i a l d ipolo s e m p l i c e o piegato. V i sono numerosi 
tipi di dipoli complessi, con caratfer isf iche d ive rse , adatti a tale scopo ; la scel ta d e l 
l'uno o del l 'a l t ro tipo d ipende da l le condiz ion i part icolari de l l ' insta l laz ione, p r inc ipa l 
mente da l la distanza de l la trasmittente, dal la p resenza di ostacol i , da strade a grande 
traffico nel le immediate v ic inanze , ecc . Le antenne complesse si possono dist inguere 
in due categor ie : a) que l le ad un solo d ipolo completato con uno o più riflettori e con 
uno o più direttor i ; b) que l le a d ipolo dopp io , con uno o più riflettori e direttori , 
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Il r if lettore, de l qua le è già stato detto, aumenta cons iderevo lmente il guadagno 
del l 'antenna, po iché si comporta c o m e un e lemento re - i r radiante, in grado di restituire 
a l l 'antenna parte de l l ' energ ia e let t romagnet ica da essa captata e re - i r rad iata , po iché 
non tutta l 'energia captata da l l 'antenna, e proveniente da l la trasmittente, v i e n e t ra 
sferita al la l inea di trasmissione che la co l lega al te lev isore . Una par ie di tale energ ia 
captata v i e n e re - i r rad iata , « r imbalza » da l l 'antenna e v a perduta, a meno che in pros 
simità del l 'antenna non si trovi qua lche e lemento c a p a c e di captar la e di restituirla 
a l l 'antenna. È questa l 'azione de l rif lettore, posto dietro il d ipolo . Affinchè la sua p re 
senza possa risultare e f f icace d e v e essere di lunghezza appropr iata e trovarsi a una 
certa d istanza prestabi l i ta dal d ipolo . Affinchè l 'ef f ic ienza risulti mass ima, è n e c e s 
sar io che il segna le captato d i ret tamente dal l 'antenna sia in fase con quel lo r e - i r r a 
diato dal rif lettore; la lunghezza e la d istanza a cui si trova il r i f lettore condiz ionano 
questo rapporto di fase, genera lmente , l 'e lemento rif lettore è più lungo de l d ipolo 
de l 5 per cento, e d è co l locato ad un quarto d 'onda dietro di esso. In tal modo l 'e f f i 
c ienza de l d ipolo s e m p l i c e aumenta di 1,5 vo l te , ossia di 3 dec ibe l c i rca . 

La p resenza de l rif lettore d iminu isce , c o m e detto, l ' impedenza di centro del la 
antenna, ma tale d iminuz ione può considerars i min ima se il rif lettore dista di un quarto 
d 'onda dal d ipo lo ; se il d ipolo è s e m p l i c e , l ' impedenza passa da 72 a 60 ohm, se il 
d ipo lo è p iegato da 300 a 250 ohm. L 'ef f ic ienza di un dipolo p iegato con un riflettore 
è d a 2 a 3 vo l te que l la di un d ipo lo s e m p l i c e , senza riflettore, 

Un ulteriore aumento di guadagno risulta co l locando un e lemento re - i r rad iante 
davant i a l l 'antenna. È costituito da un'asta meta l l ica di lunghezza pari a que l la del 
d ipolo , meno il 5 per cento , e co l locata a c i rca un quarto d 'onda davant i ad esso. Il 
guadagno che ne risulta è di c i rca 3 d e c i b e l . Ques to nuovo e lemento è denominato, 
c o m e già detto, direttore. La p resenza di un rif lettore e di un direttore r iduce l ' impe
d e n z a de l d ipolo da 300 a 120 ohm; risulta necessar io un adattatore di impedenza . 

Spesso risulta opportuno l ' impiego di più di due e lement i re - i r radiant i in modo 
da e l e v a r e al massimo il guadagno e la direttività del l 'antenna. In gene re i riflettori 
possono essere da due a s e i , mentre non r iuscendo quasi mai opportuno impiegare 
più di due direttori . In gene re , l 'aumento di guadagno risulta più accentuato per i 
canal i superior i ( 1 7 4 - 1 8 1 , 2 0 0 - 2 0 7 e 2 0 9 - 2 1 6 megac ic l i ) e meno accentuato per quell i 
inferiori ( 6 1 - 6 8 e 8 1 - 8 8 megac ic l i ) . A d un aumento di guadagno di 5 dB ottenuto nei 
canal i superior i corr isponde, in genere , quel lo di 3 ,5 dB nei d u e canal i inferiori , 

V A R I A N T I DEL D I P O L O R I P I E G A T O , 

Nel le zone marginal i , lontane d a trasmitfenti TV , possono ven i r ut i lmente instal 

late due part icolar i versioni de l d ipo lo p iegato ; esse sono; a) il dipolo disuguale, con 

gli e lement i di d iametro d ive rso , uno grosso di 25 o 20 mm, e l'altro sott i le di 10 

o 8 m m ; b) il dipolo a ire e lement i , il qua le d i f fer isce dal d ipolo r ip iegato per ave re 

un terzo e lemento tra i due e lement i or izzontal i . 

La f ig. 17.22 riporta le quattro vers ion i de l l 'antenna dipolo. In A è indicato il 

d ipo lo semp l ice , l ineare, a m e z z a lunghezza d 'onda, e la cui i m p e d e n z a di centro è 
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di 72 ohm. In 8 ) è indicato il d ipolo r ip iegato; esso ha un ' impedenza più costante e 
una sensibilità più uni forme sul l ' intera banda di f requenza ; mentre il d ipolo sempl ice 
può ven i re rappresentato e let t r icamente da un circuito accordato in ser ie , quello 
r ipiegato può ven i re rappresentato dal lo sfesso circuito accordato in ser ie al quale 
sia posto in der ivaz ione un circuito accordato in para l le lo ; l ' impedenza del dipolo 
piegato è quattro vo l te maggiore di que l la de l d ipolo sempl ice , ossia è di 
4 X 72 = 288 ohm. 

In C ) è indicato un dipolo a tre e lement i , tutti de l lo stesso d iametro, ad esempio 
20 m m ; mentre nel d ipolo r ip iegato a due e lement i , la corrente A F si d i v ide in due 

0 o 

(A) 

< 0 > ) 

(B) 

(D) 

Fig . 17.22, - Il dipolo nelle sue quattro versioni . 

parti, in quel lo a tre e lement i si d iv ide in tre parti , e po iché l ' impedenza var ia con 
il quadrato de l la corrente , nel dipolo a due e lement i è di 2 2 = 4, e in quel lo a tre 
element i è dì 3 2 = 9, ossia è di 9 X 72 = 650 ohm, 

Infine, in D) è indicato un d ipo /o disuguale, con i due bracc i di d iametro d iverso; 
il b racc io pilota è il più soff i le dei due, per cui la maggior parte del la corrente fluisce 
nel braccio di d iametro magg iore . S e il b raccio pilota ha un diametro pari a l la metà 
del l 'a l t ro, l ' impedenza del d ipolo è anche in questo caso di 9 X 72 = 650 ohm. V a 
riando il rapporto dei d iametr i , va r ia quel lo de l le due correnti e quindi l ' impedenza, 

Il d ipolo d isuguale e quel lo a tre element i consentono un guadagno da 4 a 5 dB, 
pari a 2 o 3 vo l te il guadagno de l dipolo s e m p l i c e . Possono ven i re uti l izzati da soli, 
senza aggiunta di e lement i re - i r radiant i qualora non v i s iano ostacoli di r i l ievo. In 
genere però vengono usati con un direttore e uno o più riflettori posti a conveniente 
distanza, e di lunghezza prestabi l i ta . Sono meg l io adatti per i tre canal i a f requenza 
e levata , quando sono accompagnat i da molti e lement i re - i r rad iant i ; da sol i , o con un 
direttore e un rif lettore, si prestano bene per tutti i c inque canal i . 

La f ig. 17.24 il lustra un t ip ico esemp io di antenna a d ipolo a tre e lement i , c o m 
pletato con tre direttori e un rif lettore. È un'antenna ad alto guadagno, bene adatta per 
località marginal i ove esistano ostacol i , c o m e ad es . in centr i urbani. Il responso di 
f requenza è l ineare entro ampi limiti. 
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Fig. 17.24. - Dipolo a tre elementi con tre direttori e un riflettore. 
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Le caratter ist iche di direttività di questi dipol i sono ottime, se provv iste di un 
adeguato numero di rif lettori. La f ig. 17.25 riporta il d iag ramma po lare di un dipolo 

1,9 HO I(Q U 0 iM 

Fig. 17 .25 . - Dipolo a tre elementi di cui la fig. 17.24 e relativo diagramma polare. 

a tre e lemenf i provvisto di un rif leffore e di otto direttori . La f ig. 17.26 r iproduce 
una fotografia di quest 'antenna, nel la qua le risulta ben v is ib i le il d ipolo a tre e lement i , 
gli otto direttori e un riflettore. 

Fig. 17.26. - Dipolo a tre elementi , con otto direttori e un riflettore. 
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IL C H A L L E N G E R Y A G I . 

Le recenti innovazioni nel campo de l le antenne te lev i s i ve hanno messo di nuovo 
in r i l ievo l 'antenna Yag i con un d ipo lo r ip iegato, un direttore e tre rif lettori ; il d ipolo 
è de l tipo d isuguale , in mezz 'onda con i due e lement i di d iverso d iametro . Questo 
d ipo lo d isuguale con tre riflettori e un direttore è detto c f ia / lenger yag i . È una de l le 

Fig . 17.27. - Dipolo d isuguale , con un direttore e tre riflettori. È un'antenna Challenger yagi , 
ad alto guadagno. 
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antenne a più alto guadagno, esc ludendo le mult iple. Nel quinto cana le consente un 
guadagno di 7 dB , con un responso di f requenza ottimo e una direttività notevolmente 
accentuata . Il rapporto avant i - ind ief ro è di 5 a 1 , 

o 

150 180 210 

Fig, 17.28. - Diagramma polare della Challenger yagl di fig. 17.27. 

La f ig . 17.27 il lustra l 'aspetfo di un'antenna Chal lenger yag i , mentre la f ig . 17.28 
ne riporta il d i a g r a m m a polare. 

Fig. 17.29. - An tenna Challenger yagi a doppio accordo , adatta per la ricezione da due canal i . 
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La f ig . 17 .29 illustra un fipo part icolare di Chal lenger yag i , adatto per la r i c e 
z ione di due cana l i , ad es . il 3° ed il 6°, oppure il 4° e il 5° , o, infine, il 2° e il 5°. È 
un'antenna utile in a lcune part icolar i zone. È del tipo a doppio acco rdo ; un sottile 
d ipolo posto ad angolo retto con il dipolo pr inc ipa le , di tipo d isuguale , si comporta 
in modo equ iva lente ad un circuito accordato in para l le lo posto in der ivaz ione al dipolo 
pr inc ipale . È un'antenna a guadagno molto e levato , di c i r c a 8 dB. Non è necessar io 
a lcun comando per il passaggio da un canale al l 'altro p o i c h é l 'antenna risulta au toma
t icamente accordata tanto a l l 'uno quanto a l l 'a l i ro . Sono possibi l i tre sole c o m b i n a 
z ioni , que l le accennate , ossia per tre copp ie di canal i , 3° e 6°, 4° e 5° o 2° e 5°. Il 
guadagno per c iascuno dei due canal i è prat icamente lo stesso; è un po' minore per 
il cana le a f requenza più bassa. 

Antenne ad alto guadagno, a doppio dipolo. 

Nel le zone marginal i sono necessar ie antenne ad alto guadagno per assicurare 
r icezioni t e lev i s i ve soddis facent i onde ovv ia re a l l ' i nconven iente de l debo le segna le 
d isponib i le . Una antenna a dipolo con un certo numero di e lement i re - i r rad iant i , ad es, 
un direttore e tre rif lettori , può non risultare suff iciente in località per i fer iche , o quando 
si tratti di captare un segna le r i f lesso, non essendo poss ib i le la captaz ione del segna le 
diretto per presenza di ostacolo di grande mole . Q u a n d o l 'antenna a un dipolo non 
consente un guadagno suff iciente, non essendo poss ib i le innalzarla oltre una certa 
m i s u r a , è ind ispensabi le r icorrere a un'antenna a dopp io dipolo, detta anche antenna 
a due piani, oppure antenna a due complessi dipolo, a doppia yagi. 

( . . . 

.A 

4 

f ~ ) 

i\_ 
2 

F i g . 17.30. - Principio del doppio dipolo. 

C o m e indica la f ig . 17.30, i due dipol i co l legat i ins ieme formano un unico c o m 
p lesso r icevente , ossia si comportano c o m e un d ipo lo so lo ; a tale scopo sono col legat i 
a l l a stessa l inea di a l imentaz ione , ad una distanza pari a un quarto d 'onda da ciascuno 
d i ess i . Nel punto di co l legamento , l ' impedenza è di 3 0 0 ohm, benché l ' impedenza 
d i c iascun d ipolo s ia di c i rca 170 ohm. Le due l inee a d un quarto d 'onda col leganti 
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i due dipol i fra di loro e con la l inea di a i imenfaz ione hanno lo scopo di far sal ire 
l ' impedenza di c iascun dipolo a 600 ohm; p o i c h é i due dipol i sono in para l le lo , l ' im
p e d e n z a nel punfo di attacco con la l inea è di 300 ohm, c o m e necessar io . 

C iascuno dei due dipol i può ven i re provv isto dei propri e lement i re - i r radiant i , 
per aumentare la direttività e il guadagno. La f ig . 17 .31 , i l lustra un 'antenna a doppio 

Fig . 17 .31 . - Caratter ist iche di doppio dipolo con riflettore. 

dipolo, in cui c iascun dipolo è provvisto de l propr io rif lettore. C o n A è indicata la 
lunghezza di c iascun dipolo, con B que l la de l rif lettore, con C la distanza tra il dipolo 
e il r i f lettore, e con D la d istanza tra i due d ipo l i , da centro a cenfro. 

Per i c inque canal i i tal iani , queste quattro misure sono le seguent i : 

Canale A B C D 

n. m m m m 
1 2,10 2,35 0,93 2,88 
2 1,59 1,79 0,72 1,83 
3 0,77 0,85 0,34 0,87 
4 0,66 0,75 0,29 0,76 
5 0,63 0,71 0,28 0,72 

Lo spessore de l tubo metal l ico per i due dipol i e per i due riflettori è di 25 mm 
per i due canal i inferiori (n. 1 e n. 2 ) e di 10 m m per gli altri tre (n. 3 , n. 4 e n. 5) . 
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La distanza tra i due e lement i di c iascun d ipo lo è di 75 mm per i due canal i inferiori 
e di 30 mm per gli altri tre. I due conduttori de l la l inea a un quarto d 'onda sono di 
10 mm di d iametro , a una distanza di 30 m m , per tutti i c inque canal i , 

La f ig. 17.32 r iporta l 'aspetto di una dopp ia yag i a c inque e lement i , ad e l e v a t i s 
s imo guadagno, di 9, 5 dB , adatte per l inea d 'a l imentaz ione a 3 0 0 ohm. 

Fig. 17.32. - Doppia yagi a cinque elementi , ad elevatissimo guadagno. 

Le dopp ie yag i possono ven i r rea l i zzate anche con dipol i d isugual i a bracc i di 
d iametro d iverso , e con dipol i a t re e lement i . C o n antenne di questo tipo si possono 
ragg iungere valor i assai e levat i di guadagno , ad es. 10,5 dB . 

Antenna omnicanale, a larghissima banda. 

La f ig. 17.33 r iporta l 'aspetto di un 'anfenna a larghissima banda , in g rado d i c o n 
sent i re la captaz ione di segnal i T V entro una banda di f requenze estesa olfre 150 m e 
gac ic l i , 

E anch 'essa costituita da due d ipo l i , c o m e la dopp ia y a g i , ma essi sono col legat i 
in para l le lo , su uno stesso piano, anziché in ser ie , su due piani d ivers i . 

II pr inc ip io è il seguente . Un d ipo lo p iegato, accordato al la f requenza di 
cent ro -banda de l cana le di r icez ione , consente un guadagno più e levato a l centro 
de l la banda e m e n o e levato ai d u e est remi ; se ad esso si agg iunge un direttore, la 
curva di guadagno var ia notevo lmenfe , il guadagno si accentua a l l ' es t remo a f requenza 
a l ta , mentre d iminu isce for temente a l l ' es t remo a f requenza bassa , tanto da non poter 
v e n i r e uti l izzato. S e i n v e c e de l direttore, il d ipo lo v i e n e completato con un rif lettore, 
a v v i e n e c i rca l ' inverso, il guadagno aumenta a l l 'est remo a f requenza bassa e d i m i 
nu isce verso que l lo a f requenza a l ta . La p resenza de l direttore e de l rif lettore consente 
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una suff iciente la rghezza di banda , con guadagno abbastanza uni forme da un estremo 
al l 'a ltro, per i normali apparecch i te lev isor i , 

Per ottenere un guadagno pressoché uniforme entro una banda molto larga, pos 
sono ven i re usati due dipol i , uno accordato a l la f requenza più alta de l la banda e 
l'altro al la f requenza più bassa. S e i due dipol i vengono accordat i a l le f requenze 

' Hi IT • 4 ni 

Fig . 17.33. - Antenna adatta per ricezioni entro una banda e s t e s i s s i m a , di 150 megacicl i . 
È una antenna omnicanale. 

estreme del terzo cana le , l ' ampiezza di banda che ne risulta è tale da consent i re r i ce 
zioni con modesto guadagno da tutti e c inque i cana l i , più quel lo a modulaz ione di 
f requenza . Il guadagno è compreso tra 3 e 4 dB entro l ' intera banda de i canal i TV, 
più l 'FM. 

I l dipolo a V. 

Il d ipolo a V è un dipolo a cono sempl i f icato , in cui i due e lement i a cono solido 
sono sostituiti da d u e ast icc io le meta l l iche, apparentemente da due dipol i con un 
centro comune, e con gli e lement i posti ad un certo angolo tra di loro, c o m e in figura 
17.34. Il d ipolo a V appar t iene a l le antenne a larga banda , essendo l ' impedenza a b -
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bastanza uni forme lungo tutta la sua lunghezza . È un'anfenna a cono a due dimensioni , 
L ' impedenza è compresa tra 100 e 200 ohm; d ipende da l l 'angolo di apertura de l le 
asf iccio le di c iascun e lemento , in gene re compreso tra 30 e 40 grad i . Le sue d i m e n 
sioni sono que l l e dei dipoli a m e z z a lunghezza d 'onda, 

Il vantagg io de l la larga banda e quindi del la r icez ione abbastanza uniforme di 
tutte le f requenze di trasmissione rendono utile l ' impiego del dipolo a V in zone non 
molto distanti da l la trasmittente; il guadagno di captaz ione è limitato, non essendo 
questo tipo di d ipolo adatto per funz ionare con e lemento frontale, e d essendo pos 
s ib i le co l locare ut i lmente un solo riflettore retrostante. Dato il basso guadagno non si 
presta per zone marginal i a basso segna le , 

Fig. 17.34. - Dipolo a V con riflettore. 

La pratica ha dimostrato che il d ipolo a V si presta b e n e part icolarmente per il 
terzo cana le , e anche per i pr imi due, in zone v ic ine al la emittente; benché la sua 
ef f ic ienza di captaz ione aumenti con la f requenza , è meno adafto per il quarto e il 
quinto cana le , per una part icolare caduta di guadagno dal l 'esterno basso a que l lo alfo 
di c iascuna banda . 

I l dipolo a ventaglio. 

Un'altra ve rs ione de l l 'antenna con ica è il d ipolo a ventaglio, del quale la f ig . 17.35 
illustra un e s e m p i o . C iascun e lemento è cosfituito da tre asf icc io le , anziché da due 
c o m e nel d ipo lo a V , inoltre i due e lement i sono posti ad angolo verso la trasmittente. 
La lunghezza di c iascun e lemento è pari al la lunghezza d 'onda corr ispondente al la 
f requenza di centrobanda. de l cana le . L ' impedenza è di 150 ohm. II guadagno di c a p t a 
z ione è di c i rca 3 dec ibe l per il pr imo cana le , e di c i rca 5 dec ibe l per il quarto cana le ; 
per il secondo , terzo e quinto cana le è di c i rca 4 dec ibe l . 

Il d ipolo a ventag l io è super iore al d ipolo a V ; mentre quest 'ult imo è adatto per 
zone cittadine e suburbane, il d ipolo a ventagl io è adaffo anche per zone per i fer iche. 
È un'antenna a larga banda, con direttivifà non molfo accentuata e guadagno piuttosto 
modesto, c o m e indicato. In gene re v i e n e ut i l izzata con un solo rif lettore. L 'angolo di 
apertura tra le due asf icc io le esterne è compreso tra 30 e 40 gradi . 
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F ig . 17.37. - Aspetto di antenna a doppio dipolo a ventaglio. È un'antenna a larga banda 
e ad elevato guadagno. 

La f ig. 17.37 il lustra un e s e m p i o di dopp io d ipolo a ventag l io , con guadagno 

compreso tra 5 e 8 d e c i b e l , a s e c o n d a de l cana le . 
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Antenne UHF per la ricezione del secondo programma TV. 

Per la r icez ione de i segnal i T V provenient i da l le emittenti U H F del secondo pro 
g ramma, sono necessar ie antenne apposite, di d imension i adeguate e di adeguato 
guadagno. 

Il s e c o n d o p rogramma è irradiato in d iec i cana l i U H F , compres i nel la Q U A R T A 
B A N D A , la qua le si estende da 4 7 0 a 585 m e g a c i c l i , ossia 63 ,8 cent imetr i a 51,4 
cent imetr i . 

I segna l i de l l a quarta banda ( U H F ) hanno caratter ist iche s imi l i , m a non egual i a 
quel l i d e l l e tre bande interiori ( V H F ) . I segnal i U H F tendono a mantenere più retti l inea 
la loro p ropagaz ione , si est inguono a distanza molto minore , determinano zone di 
d iversa intensità di c a m p o anche a brev i d is tanze ; intine i segnal i U H F sono più s o g 
getti a r i f lessioni . 

Due di queste caratter ist iche sono part ico larmente importanti : 

a) l 'area utile per la captaz ione de i segna l i U H F è assai minore di que l la dei 
segnal i V H F , per cui è necessar io maggior imp iego di antenne ad alto e ad alt issimo 
guadagno; 

b) l 'effetto « spettri » si ver i f ica molto più fac i lmente ne l la quarta banda , data 
la facilità con cui i segnal i U H F possono ven i r r i f lessi , per cui occorre maggior i m 
piego di schermi estesi al posto de l solito r i f lettore usato ne l le altre tre bande , 

Le antenne per U H F si basano sullo sfesso pr inc ip io di que l le per V H F ; il dipolo 
sempl ice , con un rif lettore e un certo numero di direttor i , è bene adatto per la r i c e 
z ione de i segnal i U H F ; lo stesso a v v i e n e anche per i d ivers i t ipi di d ipolo p iegato. 

Vi sono antenne meg l io adatte de l d ipolo s e m p l i c e o p iegato , anche per la r i c e 
z ione dei segnal i V H F , le quali non sono adoperate ne l le tre bande inferiori perchè 
r isul terebbero ingombrant i e troppo soggette a l l ' a z ione de l vento. 

Tal i antenne sono i n v e c e b e n e adatte nel la quarta banda , date le minori d i m e n 
sioni. Le antenne a m e z z a onda U H F sono di modeste d imens ion i : vanno da 30 c e n 
timetri per i canal i più bassi ai 25 cent imetr i per i canal i più alt i . 

All'inìzio di queste part icolar i antenne per U H F sta il d ipo lo a cono. Le altre a n 
tenne der ivano , più o m e n o da esso. 

IL D I P O L O A C O N O . 

La f ig . 17.38 il lustra il pr inc ip io de l d ipo lo a cono, 
I vantagg i de l d ipo lo a cono risultano ev ident i se si t iene conto che il d ipolo 

l ineare è un caso par t ico lare de l la l inea di t rasmiss ione, l ' impedenza de l la qua le d i 
pende dal d iametro dei due conduttori e dal la d istanza a cui si trovano. Poiché i con 
duttori di un d ipolo l ineare sono ad angolo retto, la loro distanza, dal centro a l le es t re 
mità, aumenta gradatamente , per cui l ' impedenza var ia lungo il d ipolo , e d è di ci rca 
72 ohm solo a l centro. Ne risulta che l 'ef f ic ienza dì captaz ione non è affatto uniforme 
entro la banda di f requenza de l segna le TV. L 'e f f ic ienza di captaz ione sa rebbe uni 
forme se l ' impedenza fosse uniforme lungo tutto il d ipolo . C o n il d ipolo a cono si 
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ottiene un ' impedenza uniforme lungo tuffo il d ipo lo , po iché l 'aumento del la distanza 
è compensato dal l 'aumento de l d iametro dei d u e conduttori ossia da l la loro forma 
conica . 

Un altro vantagg io de l d ipolo a cono è di poter a v e r e un va lo re quals iasi di 

Fig. 17.38. - Principio del dipolo 
a cono. 

i m p e d e n z a , entro ampi margin i , po iché fa le va lo re d i p e n d e da l l 'angolo di apertura 
dei due e lement i con ic i . C o n l 'angolo di apertura di 15 gradi l ' impedenza è di 
300 ohm. 

Una var iante molto diffusa de l l 'antenna U H F a cono è il d ipo /o a fr /ango/o detto 
anche dipolo a farfalla. A l posto dei due e lement i con ic i v i sono due tr iangol i , i qual i 
rappresentano una sempl i f i caz ione dei 
coni . La f ig. 17.39 ind ica , in alto, un d i 
polo a tr iangolo. 

Un 'a l t ra var iante ancora è il dipolo 

conico, usato al posto de l d ipo lo a cono 
o de l d ipolo a tr iangolo in caso di p o l a 
r i z zaz ione ve r t ica le . È indicato nel la stessa 
f igura, in basso, 

L O S C H E R M O R I F L E T T O R E , 

Data la facilità con cui vengono r i 

f lesse le onde dec imet r i che de l l a quarta 

banda , il p rob lema di isolare l 'antenna 

r i ceven te dai segnal i rif lessi d e v e venir 

accuratamente risolto. La si r iso lve sost i 

tuendo il solito r i f lettore retrostante, con 

uno schermo, formato da più riflettori 

co l locat i su uno stesso p iano ver t ica le , 

oppure da due schermi posti ad angolo, 

in m o d o da pro teggere il d ipolo r icevente 

anche da i segnal i r if lessi da l l 'a l to e dal 

basso, 
Fig . 17.39. - Le tre versioni del dipolo 
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La f ig . 17.40 mostra un dipolo a cono col locato davant i ad uno schermo ango 
lato. O l t re a costituire una protez ione contro i segnal i r i f lessi , lo schermo angolato 
ha anche il vantagg io di aumentare l'intensità de l segna le U H F , r i f lettendo parte 

F ig . 17.40. - Dipolo U H F a cono, con 
schermo riflettore angolato. 

del segna le captato sul d ipo lo r i cevente . Il guadagno di captaz ione risulta in tal 
modo notevo lmente maggiore . 

In prat ica, al posto de l d ipolo a cono, si adopera un dipolo a far fa l la , con 
schermo p iegato , ossia con schermo a 
corner, come ne l l ' esempio di f ig . 1 7 . 4 1 . 
Il te rmine ing lese cor r ispondente a q u e 
sto dipolo è bow-tie d ipo lo . 

Il d ipolo si t rova al centro del lo 
schermo rif lettore, e dista da esso di 
3 o 4 lunghezze d 'onda. G l i e lement i 
or izzontal i de l lo schermo rif lettore sono 
più lunghi de l d ipolo, dal 20 al 100 per 
cento. 

F ig . 17.41. - Dipolo U H F a farfal la, con 
schermo a corner . 

562 



• 



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

IL R I F L E T T O R E A C O R T I N A . 

La f ig. 17.42 illustra un altro esempio di antenna U H F , adatta per zone c i t ta 
dine, d o v e non è necessar io un guadagno molto alto. Essa consiste de l la parte r i c e 
vente a farfal la e de l la parte schermante con riflettore a cortina, 

Sia l 'antenna p recedente che questa a far fa l la , presentano il notevo le vantaggio 
di esse re adatte per la r icez ione di tutta la quarta banda, ossia per tutti i d iec i canal i . 

IL D I P O L O Y A G I PER UHF. 

Il d ipolo s e m p l i c e è molto e f f icace , e b e n e adatto in località abbastanza pros
s ime al la trasmittente. Per la r icez ione U H F v a usato con un cons ide revo le numero 
di direttori . È adatto per un solo cana le U H F . 

F i g . 17.43. - Antenna U H F con dipolo a farfalla, 
sei direttori e un riflettore a cort ina. 

Per zone l imitrofe si presta megl io il d ipo lo a farfal la , con un certo numero di 
direttori posti davant i e un rif lettore a cort ina co l locato poster iormente, se v i sono 
ostacoli retrostanti . Un esemp io di questo t ipo di antenna U H F è que l lo di f ig . 17.43, 

Antenne multiple VHF-UHF. 

L'antenna U H F , costituita da un d ipolo , un rif lettore e otto direttori , è col locata 

sullo stesso sostegno de l l 'antenna V H F , sopra di quest 'u l t ima ad una a l tezza media 

di 80 c m ; è poss ib i le che l 'antenna U H F si trovi più v ic ina a quel la V H F ; in ogni 

caso la d istanza min ima è di 40 cm. 

La d i scesa d 'antenna può esse re effettuata con due l inee distinte, una per la 

V H F e l 'altra per la U H F , ut i l i zzando per la U H F la piattina b ipo lare schermata per 

U H F , o il c a v o coass ia le per U H F . 

La d i scesa a d u e l inee presenta l ' inconveniente d 'essere poco estet ica , par t ico 

larmente nel percorso interno, dal tetto a l te lev isore . Essa presenta però il v a n t a g -

564 



L ' A N T E N N A P E R L A R I C E Z I O N E T E L E V I S I V A 

gio di consent i re il trasfer imento del segna le con min ima perdi ta , ed è perciò c o n 

s ig l iab i le in z o n e marginal i . 

La d iscesa con un solo c a v o U H F è poss ib i le ut i l i zzando un miscelafore in alto, 

e un demisce la fo re in basso. Il misce latore v a posto sotfo il tefto, in prossimità del 

Fig . 17.44. - Antenna per V H F e U H F , con d i s c e s a a due cavi coass ia l i . 

f issaggio de l tubo di sostegno; il demisce la fo re v a posto in prossimità del te lev isore . 

Tutto il trafto dal m isce la fo re al demisce la fo re v a effettuato con un solo c a v o c o a s 

s ia le , di t ipo ident ico a que l lo usato per il co l l egamento al d ipolo U H F . 

I due c a v i coass ia l i , p rovenient i dai due d ipo l i , possono correre nel l ' interno del 

tubo di ferro di sostegno, in modo da risultare protetti da l la p ioggia. 
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Il m isce la io re può veni r fissato anche al l 'esterno, sul tubo di sostegno, se 
adatto a tale scopo. 

La f ig. 17.44 illustra un esempio di antenna mult ipla V H F - U H F con due l inee 

Fig . 17.45. - Antenna per V H F e U H F con d iscesa ad un solo cavo. 

di d iscesa , in cavo coass ia le ; la f ig . 17 .45 illustra i nvece un'antenna mult ipla con 
d iscesa ad un c a v o solo, quindi provvista di miscelatore . La p resenza de l cavo 
coassia le determina s e m p r e la necessità di adattare l ' impedenza de l cavo stesso 
con quel la de l d ipolo , c o m e già detto. Ta le adattamento d ' i m p e d e n z a v a fatto 
con traslatore o con adattatore balun. 
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La f ig. 17.47 illustra il pr inc ip io de l miscelatore , necessar io per poter c o n v o 
gl iare su un solo cavo coass ia le i due segnal i TV , que l lo V H F o que l lo U H F . 
Le antenne v e n g o n o ut i l izzate una per vo l ta , o per la r icez ione V H F o per quel la 
U H F , però il s e g n a l e de l l 'una e de l l 'a l f ra è presente s imu l faneamenfe . Non si può 
p r o v v e d e r e ad una commufaz ione d 'anfenna, per cui è necessar io ut i l izzare un 
misce la fore , benché esso determin i una perdi ta di segna le di c i rca il 20 per cento. 

CAVO UHF 

Fig. 17.46. - Col locamento del demiscelatore. 

Il m isce la fo re consiste d i c inque induttanze e d i c inque condensafo r i ; è di 
p icco le d imension i , e può ven i r s is femato fac i lmenfe a l l ' in iz io de l la d iscesa in cavo 
singolo, 

Il d e m i s c e l a f o r e è s imi le , in quanfo non fa alfro che p r o v v e d e r e a l la s e p a r a 
z ione dei segna l i . V a posfo in prossimità de l te lev isore , in modo d a ev i fa re due 
cordoni di co l l egamenfo f roppo lunghi. La f ig . 17.46 riporfa un esemp io di d e m i 
sce la fore , de i due conduffor i co l legat i a l le p rese TV , e de l te lev iso re con i due 
cordoni di at tacco. 
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L'adattatore di impedenza per UHF. 

Il co l l egamento de l cavo coass ia le al d ipo lo U H F r ich iede l ' intervento di un 
adattatore di i m p e d e n z a , essendo necessar io p r o v v e d e r e al co l l egamento di un 
e lemento b i lanciato qual è l 'antenna, con altro sb i lanc iato qual è il cavo schermato, 
c o m e già detto per l 'antenna V H F , 

Per l 'adattamento di impedenza U H F si presta b e n e il s istema a mezz 'onda , 
detto c o m u n e m e n t e balun. Esso consiste di un b r e v e tratto di c a v o coass ia le U H F , 
disposto a m e z z a sp i ra , e co l locato tra il d ipolo U H F e il cavo coass ia le di d iscesa . 

Mc/s 475-500 500-525 525-550 550-575 575-600 

L I In metri 0.205 0,195 0,185 0.175 o .n 
cavo con 
isolante 

compatto 

L1 In metri 0.24 0,225 0,215 0,205 0,20 
cavo con 
isolante 
cellulare 

La perdita in una sezione di adattamento cosi realizzata è contenuta nei limiti di i dB pan ai 10% sul valore 
del segnale. In genera le lunghezze vanno variate leggermente in meno fino ad ottenere il miglior risultato 

E S E M P I D I I M P I E G O 

a} sull'antenna 

collegamento metallico 
indispensabile 

al centro del braccio 
continuo del dipolo 

o al sostegno metallico 

b) al televisore 
raccordo 
più breve 
possìbile 

c) raccordo con 
linea bifiìlare 
per interno 

m J 
V 

I CZ3-

non collegato normalmente | 

(7^ 

200 -240 - 300 ohm 

Fig, 17.49. - Caratter ist iche del balun. 

Il tratto di cavo necessar io v a da 17 a 24 cm, a seconda de l cana le U H F ; 
v a disposto c o m e indica la f ig . 17.48. Il tratto di cavo d ipende anche dal tipo 
del c a v o stesso, il qua le può essere a isolante compatto oppure a isolante ce l lu lare , 

La tabel l ina di f ig. 17.49 forn isce la lunghezza in metri del balun, a seconda 
dei canal i e de i due tipi di cavo , 
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R I A S S U N T O D E L L E D I S P O S I Z I O N I L E G I S L A T I V E I N E R E N T I A L L A U T E N Z A 

DI A E R E I ESTERNI ( A N T E N N E ) 

Dalla fine di gennaio 1954 sono In vigore le seguenti disposizioni legislative: 

L E G G E 6 maggio 1940 n. 554 (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1940 n. 138) 

Discip l ina del l 'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche. 

Ar t . 1 . — I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla Instal
lazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici 
appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti s t e s s i , salvo quanto è disposto negli art . 2 e 3, 

Ar t . 2. — Le installazioni di cui all 'articolo precedente debbono e s s e r e eseguite in confor
mità delle norme contenute nell 'art . 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. 

E s s e non devono In alcun modo Impedire II libero uso della proprietà secondo la s u a dest i 
nazione nè arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi . 

A r t . 3. — Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro, innova
zione ancorché ciò Importi la rimozione o il diverso collocamento del l 'aereo, nè per questo deve 
alcuna indennità all 'utente dell 'aereo s t e s s o . 

Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente II detto utente, al quale spetterà di provvedere 
a propria cura e spese alla rimozione o al diverso col locamento del l 'aereo. 

Ar t . 11 . — Le contestazioni derivanti dall ' installazione di aerei esterni ai sens i dell 'art. 1 e 
del primo comma dell 'art . 2 sono dec ise , su r icorso degli Interessat i , con provvedimento defi
nitivo del Ministero delle comunicazioni . 

Al l 'autor i tà giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative al l 'applicazione 
del secondo comma dell 'art . 2 e di stabilire la Indennità da corr ispondersi al proprietario, quando 
sia dovuta, In base al l 'accertamento dell'effettiva limitazione del lìbero uso della proprietà e di 
danni alla proprietà s t e s s a . 

Queste norme sono convalidate dall 'ult imo comma dell 'art . 2 del Decreto 5 maggio 1946 n. 382: 
« L'impianto degli aerei esterni per radloaudlzlonl è libero e discipl inato dalle norme degli 

articoli 1 , 2, 3 e 11 della legge 6 maggio 1940 e dell 'art. 5 della legge s t e s s a , modificato dall 'art, 2 
del presente decreto. 

La prima parte dell 'art . 2 citato prevede c h e : 
« Coloro che non Intendono più servirsi dell 'aereo esterno s ia per rinuncia alle radloaudizioni > 

sia per cambiamento di dimora o per altra causa devono nel contempo provvedere a propria cura 
e s p e s e alla rimozione dell 'aereo e, ove occor ra , alle conseguenti riparazioni della propr ie tà» , 

« L a rimozione anzidetta non sarà necessar ia quando l'aereo venga utilizzato da altro u ten te» . 
Le norme tecniche relative al l ' Impianto ed uso degli aerei sono contenuti nell 'art . 78 del De 

creto Legge 3 agosto 1928. 

A E R E I C O L L E T T I V I 

A r t . 4 . — R. D. 11/12/1941, n. 1555: 

Per l 'applicazione delle disposizioni relative alla Installazione delle antenne e delle prese di 
terra , sono da osservarsi le seguenti prescr iz ioni : 

a) negli edifici con più di 10 appartamenti da costruirsi nel comuni aventi una popolazione 
di almeno 100.000 abitanti , debbono essere previste le canalizzazioni per l'Impianto dell 'antenna 
collettiva : 

b) in tutti gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, le canalizzazioni 
metalliche del l 'acqua, del gas e del termosifone debbono essere messe In buona comunicazione 
permanente col suolo . 

Qualora negli edifici Indicati nel presente comma siano previsti impianti elettrici incassat i , 
Il tubo metallico che riveste i conduttori deve avere una buona continuità elettrica e risultare ben 
messo a terra. 
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L ' I N S T A L L A Z I O N E DI A N T E N N E T V 

(Comunicato del Ministero delle Poste-Telecomunlcaz Ionl ) 

In relazione al quesito posto da molti lettori per conoscere se I proprietari di Immobili pos
sano opporsi alla installazione di antenne per televisione, l'Ufficio stampa del Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni ha comunicato: 

« La disposizione fondamentale che regola la Installazione degli aerei esterni per le ricezioni 
circolar i è la legge 6 maggio 1940 n. 554, la quale fa obbligo ai proprietari di stabil i od appartamenti 
di non opporsi alla installazione nella loro proprietà degli aerei appartenenti agli abitanti degli 
stabili od appartamenti s t e s s i , purché le installazioni siano conformi alle norme tecniche conte
nute nell 'art . 78 del R. D. 5 agosto 1928 n. 2295. 

Questo articolo prescrive che nell ' impianto e nel l 'uso degli aere i , gli utenti sono tenuti ad 
adottare, sotto la loro responsabil ità, tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica al fini 
della s icurezza dell ' impianto e del suo regolare funzionamento, e perchè, anche nel caso della 
vicinanza di altri impianti elettr ici , non possa essere arrecato alcun danno nè alle persone nè alle 
c o s e . 

In mancanza di ogni dist inzione, la legge 6 maggio 1940 n. 554 è applicabile ad ogni tipo di 
antenna che serva al funzionamento degli apparecchi radiofonici e quindi anche nelle antenne a 
modulazione di frequenza. Polche le antenne per le ricezioni televisive si Identificano proprio con 
queste ultime, e s s e sono senz'al tro comprese nella previsione della legge 6 maggio 1940 n. 554. 

Pertanto li proprietario, ove siano osservate dall ' inquilino le norme tecniche prescri t te , non 
può opporsi alla installazione delle antenne, salvo II suo diritto ad ottenere il r isarcimento per 
eventuali danni arrecati a l l ' i m m o b i l e » . 
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TUBI CATODIC I PER TELEVISORI 
DI T IPO AMERICANO 

5TP4 1 anodo 

2 anodo 

C I N E S C O P I O P E R A P P A R E C C H I R I C E V E N T I 

T V A P R O I E Z I O N E 

Tubo usato per proiezione televisiva, In apparecchi 
provvisti di adeguato s is tema ott ico. La def lessione 
è magnet ica, e la messa a fuoco e let t rostat ica. 
Angolo di def lessione c i rca 50°. Lo schermo 
f luorescente è del tipo a sil icato di fosforo, 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 27 000 volt 
Tens ione al primo anodo da 4320 a 5400 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —42 a —98 volt 

Capacità Interelettrodica: 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 7,5 pF 
Tra II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 

Tra la stratif icazione conduttiva esterna e il secondo anodo « P ^ 
(_100 pF 

Valore massimo della resistenza di griglia 1 1,5 megaohm 

1 anodo 

2 anodo 
i 

7DP4 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O C I R C O L A R E D A 7 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione magnetica 
e messa a fuoco elettrostat ica. La trappola ionica 
richiede la presenza esterna di un doppio magnete, 
Il bulbo è di vetro con schermo circolare del dia
metro di 17,7 c m . Le dimensioni utili del l ' imma
gine s o n o : 14 cm di base e 10 cm di altezza, oppure 
16 cm di base e 12 cm di altezza con Immagine 
ad angoli arrotondati . La f luorescenza dello schermo 
è di colore bianco. L'angolo di def lessione massima 
è di 50° . Lo zoccolo è duodecale a 6 piedini, 
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*o a 

00 n 00 00 

3 6 . 2 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 
A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione secondo anodo 6 000 volt 
Tens ione primo anodo da 1215 a 1645 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —27 a —63 volt 

Capacità Interelettrodica: 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 

T r a la statlf icazione conduttiva esterna e II secondo anodo i ,„„ H „ 
[ 400 pF 

10BP4 
10BP4/A 

2 ànodo 

C I N E S C O P I O 
C O N S C H E R M O C I R C O L A R E D A 10 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione e a m e s s a 
a fuoco elettromagnetiche. Trappola ionica con 
due magneti esterni . Bulbo di vetro con schermo 
circolare di 25 c m . Le dimensioni del l ' immagine 
s o n o : base cm 20 e altezza cm 15, o base cm 24 
e altezza cm 17, con angoli arrotondati . F luore
scenza b ianca . Angolo di def lessione 52° c i r c a . 
Zoccolo duodecale a 5 o a 7 piedini, nel c a s o del 
tipo 1 0 B P 4 - A . 
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C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione secondo anodo da 9000 a 11 000 volt 
Tens ione primo anodo 250 volt 
Tensione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —27 a — 63 volt 

Capacità interelettrodlca: 

Tra la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 

Tra la stratif icazione conduttiva esterna e II secondo anodo 

Valore mass imo della resistenza di griglia 1 

. . . . 6 pF 

. . . . 5 pF 
/ 2500 pF 

' ' \ 500 pF 

1,5 megaohm 

10I:P4 
10FP4/A 

C I N E S C O P I O 
C O N S C H E R M O R O T O N D O D A 10 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione e a messa 
a fuoco elettromagnetiche. Non è provvisto di 
trappola ionica. Bulbo di vetro con schermo cir
colare da 25 c m . Le dimensioni dell ' immagine 
s o n o : 20 cm di base e 15 cm di al tezza. Fluore
scenza bianca. Angolo di def lessione 50°. Zoc 
colo duodecale a 7 piedini. 

. 2 4 

47.7 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 9 000 volt 
Tens ione al primo anodo 250 volt 

Capacità interelettrodlca: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 

T r a la stratif icazione conduttiva esterna e il secondo anodo < ̂j?JJ ̂  
[ 500 pp 

Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —27 a —63 volt 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1 1,5 megaohm 574 
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11TC1-11TC3 
12TC1-12TC3 

CLGiGs 

C I N E S C O P I D A 11 E D A 13 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110» 

Cinescopi con facc ia rettangolare, rapporto 3 x 4 , 
con schermo sfer ico al luminato, focaiizzazione 
elettrostatica, def lessione magnetica, f luorescenza 
bianca, protezione Rlmband. 

Dimensioni s c h e r m o : 
per 11TC1 e 1 1 T C 3 : 172 X 229 mm 
per 12TC1 e 1 2 T C 3 : 195 x 257 mm 

Lunghezza totale: 
per 11TC1 e 1 1 T C 3 : 224,5 mm 
per 12TC1 e 1 2 T C 3 : 244 mm 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Per I c inescopi 11TC1 e 1 2 T C 1 : 
A c c e n s i o n e : tensione 6,3 V corrente 300 mA 

Tensione anodica 12 kV 
Tens ione di griglia 4 (focalizz.) da 0 a 400 V 

Tens ione di griglia 2 300 V 

Tens ione di griglia 1 (per estinzione raster) da —35 a —72 V 

Per i c inescopi 1 1 T C 3 e 1 2 T C 3 : 
A c c e n s i o n e : tensione 11 V corrente 150 m A 

Tensione anodica 12 kV 

Tens ione di griglia 4 ( focal izz.) da —50 a 250 V 
Tens ione di griglia 2 150 V 

Tensione di griglia 1 (per est inzione raster) da —35 a —72 V 
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12LP4 
12LP4/A 

C I N E S C O P I O 
C O N S C H E R M O R O T O N D O D A 12 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione e a m e s s a 
a fuoco elettromagnetiche, con trappola Ionica a 
doppio magnete esterno. Bulbo di vetro con 
schermo circolare di cm 25. Dimensioni utili 
del l ' Immagine: base 25,4 cm e altezza 18,9 c m , 
o, se il quadro è ad angoli arrotondati , cm 28,6 
di base e cm 21,3 di a l tezza. F luorescenza b ianca, 
Angolo di def lessione 54° c i r c a . Zocco lo duode-
cale a 5 piedini per II tipo 1 2 L P 4 - A , e a 12 piedini 
per il tipo 12LP4. Il vetro dello schermo del tipo 
1 2 L P 4 - A è perfezionato rispetto a quello del tipo 
12LP4 , in modo da far meglio risaltare I contrast i . 

26.6 

47.7 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
T e n s i o n e al secondo anodo da 9000 a 11 000 volt 
Tens ione al primo anodo 250 volt 
T e n s i o n e di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —27 a —63 volt 

Capacità lnterelettrodica: 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 

f 3000 pF 
T r a la stratif icazione conduttiva esterna e il secondo anodo < 7 5 Q p F 

Valore mass imo della resistenza di griglia 1 1,5 megaohm 
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C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 14 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; def lessione e m e s s a a 
fuoco elettromagnetiche. Trappola ionica con un 
solo magnete es terno . Bulbo di vetro con schermo 
rettangolare. D imensioni de l l ' Immagine: base 
cm 29 e altezza cm 2 1 . F luorescenza b ianca . A n 
golo di de f less ione: verticale 50° , orizzontale 65° . 
Zoccolo duodecale a 5 piedini. 

42 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 12 000 volt 
T e n s i o n e al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —33 a —77 volt 

Capacità Interelettrodlca: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1 1,5 megaohm 

577 

1 9 - D . E . H A V A L I C O , Il Videolibro. 



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

16BK1-1GBK2 
16BM1 - 16BM3 

C I N E S C O P I D A 16 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 

C inescop i con faccia rettangolare, rapporto 3 x 4 , 
con schermo sfer ico al luminato, focalizzazione 
elettrostatica, def lessione magnetica, f luorescenza 
bianca. 

Intercambiabil i tà: 
16BK1 RT41H4 
16BK2 RT41H3 
16BM1 A41-10W 

Diversità: 
16BK1 s e n z a orecchiette 
16BK2 con orecchiette 
16BM1 metalbonded 
16BM3 metalbonded 

Dimensioni : 
a) schermo 260,4 x 328,6 mm 
b) lunghezza totale 280 mm 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Per i c inescopi 1 6 B K 1 , 16BK2 e 16BM1: 
A c c e n s i o n e : tensione 6,3 V corrente 300 mA 

Tens ione anodica 16 kV 

Tens ione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 (estinzione raster) da —35 a —72 V 

Tens ione di griglia 4 ( focal izz.) da 0 a 400 V 

Per II c inescopio 16BM3: 

A c c e n s i o n e : tensione 11 V corrente 150 mA 
Tensione anodica 16 kV 

Tens ione di griglia 2 140 V 

Tens ione di griglia 1 (estinzione raster) da —35 a —72 V 

Tens ione di griglia 4 ( focal izz.) da —50 a 250 V 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 
R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione e a messa 
a fuoco elettromagnetiche. Trappola Ionica con 
un solo magnete es terno . Bulbo di vetro con 
schermo rettangolare. Le dimensioni utili del l ' im
magine sono di 36 cm di base e 27 cm di al tezza. 
F luorescenza b ianca . Angolo di def lessione di 
70°. Zocco lo duodecale a 5 piedini. 

28.5 

4 7 . 5 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 12 000 volt 

Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —33 a —77 volt 

Capacità Interelettrodlca: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a 11 catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 megaohm 
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C A P I T O L Ò D I C I O T T E S I M O 

17AVP4/A 
Fuoco 

I anodo 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; def lessione magnetica e 
messa a fuoco elettrostatica. Trappola , ionica con 
un solo magnete esterno. Bulbo di vetro rettango
lare, a superf icie s fe r ica , con schermo di colore 
grigio e tale da limitare la r i f lessione speculare . Le 
dimensioni utili del l ' immagine sono di cm 36 di 
base e 27 cm di altezza. F luorescenza b ianca. A n 
goli: di def lessione orizzontale 85°, di def lessione 
diagonale 90°. Zoccolo duodecale a 6 piedini. 

Condizioni normali di funzionamento 

A c c e n s i o n e : Tens ione 6,3 volt 
Corrente 0,6 ampere 
Tens ione del secondo anodo . . . 12 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di focaiizzazione . . . . 0 volt 
Tens ione alla griglia . . . da — 28 a —72 volt. 

Capacità Interelettrodlche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Grigl ia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 

Anodo - rivestimento conduttivo esterno 750-f- 1500 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 MQ 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

17BM1-

1 anodo 

2 anodo 

C I N E S C O P I 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 17 P O L L I C I 

Tubi a visione diretta; def lessione elettromagnetica 
e messa a fuoco elettrostatica. Bulbo di vetro 
rettangolare alluminato. Le dimensioni utili della 
Immagine sono 37 cm di base e 29,7 cm di altezza. 
F luorescenza b ianca . Angol i di def less ione: 
orizzontale 105°; diagonale 110° . Protezione: 
metalbonded. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i 

A c c e n s i o n e : 17BM1 6,3 V e 0,3 A 
Tens ione secondo anodo 
Tens ione al primo anodo 
Tens ione alla griglia 1 per l 'est inzione del raggio 

f u n z i o n a m e n t o 

17BM3 11 V e 0,15 A 
. . . . 14 000 16 000 volt 
, . . . 300 400 volt 
da —28 a —72 da —36 a —94 volt 

Capacità Interelettrodlche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Grigl ia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 1000 a 1500 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 M t ì 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

1.BP4 anodo 
C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a v is ione diretta; def lessione e m e s s a a fuoco 
elettromagnetiche. Trappola ionica con un solo 
magnete esterno. Bulbo di vetro con schermo 
rettangolare. Le dimensioni utili dell ' immagine 
sono di cm 36 di base e cm 27 di a l tezza. Fluore
scenza b ianca. Angol i di def less ione: orizzontale 
65°, diagonale 70° . Lo zoccolo è duodecale a 5 
piedini. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da — 28 a —72 volt 

Capacità Interelettrodlca : 
T ra la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 megaohm 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione e m e s s a a 
fuoco elettromagnetiche. Trappola Ionica con un 
solo magnete es terno . Bulbo di vetro con cono 
di metallo; gli orli e gli angoli della parte ante
riore del tubo sono arrotondati . Le dimensioni 
utili del l ' Immagine sullo schermo s o n o : base cm 38, 
altezza cm 28. F luorescenza b ianca . Angol i di 
def less ione: verticale di 50° , orizzontale di 60° . 
Lo zoccolo è duodecale a c inque piedini. 

48 .2 31.1 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo da 12 000 a 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —33 a —77 volt 

Capacità lnterelettrodica: 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della res is tenza di griglia 1 1,5 megaohm 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

17HP4/A 
FUOCO anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 
R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; def lessione elettroma
gnetica e m e s s a a fuoco elet trostat ica. Trappola 
Ionica con un solo magnete es terno . Bulbo di 
vetro, rettangolare, con schermo di colore grigio 
e tale da limitare la r i f lessione specu la re . Le di
mensioni utili del l ' immagine sono di 36 cm di base 
e 27 cm di altezza. F luorescenza b ianca . A n g o l o : 
di def lessione orizzontale 65° , di def lessione dia
gonale 70°. Zoccolo duodecale a sei piedini. 
La forma e le dimensioni del tubo mod. 17HP4-A 
sono quelle s t e s s e del tipo 17BP4 . 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
T e n s i o n e secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione della griglia n. 4 da —56 a +310 volt 
Tens ione della griglia n. 1 da —28 a — 72 volt 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

17RP4 17HP4 
2 anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; def lessione elettromagne
tica e messa a fuoco elettrostat ica. Trappola Io
nica con un solo magnete es terno . Bulbo di vetro, 
rettangolare, a superf icie s f e r i c a , con schermo di 
colore grigio e tale da limitare la r i f lessione s p e 
culare . Le dimensioni utili del l ' Immagine sono di 
36 cm di base e 27 cm di a l tezza. F luorescenza 
bianca. Ango lo : di def lessione orizzontale 66°, di 
def lessione diagonale 70° . Zocco lo duodecale a 
6 piedini. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tensione al primo anodo 300 volt 
Tensione al focalizzatore 0 volt 
Tensione alla griglia da —28 a 7 2 — volt 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

17LP4 17VP4 
anodo 

anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; deflessione elettromagne
tica e m e s s a a fuoco elettrostatica. Trappola io
nica con un solo magnete esterno. Bulbo di vetro, 
rettangolare, a superf icie c i l indr ica , con schermo 
di colore grigio e tale da limitare la rif lessione 
speculare . Le dimensioni utili dell ' Immagine sono 
di 36 cm di base e 27 cm di al tezza. F luorescenza 
bianca. A n g o l o : di def lessione orizzontale 66°: 
di def lessione diagonale 70° . Zoccolo duodecale 
a 6 piedini. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i di f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione a! focalizzatore da —56 a +310 volt 
Tens ione alla griglia da —28 a — 72 volt 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

17QP4 
2 anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 
R E T T A N G O L A R E D A 17 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta; def lessione e m e s s a a 
fuoco elettromagnetica. Trappola Ionica con un 
solo magnete es te rno . Bulbo di vetro rettangolare 
con schermo di vetro grigio. Le dimensioni utili 
dell ' immagine sono di 36 cm di base e 27 cm di 
altezza. F luorescenza b ianca . L'angolo di def les
sione orizzontale è di 65° mentre quello di def les
sione diagonale è di 70°. Lo zoccolo è duodecale 
a 5 piedini. 

La forma e le dimensioni del tubo mod. 17QP4 
sono quelle s t e s s e del tipo 17BP4. 

Capacità interelettrodlca: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 5 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 6 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 megaohm 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

19AP4/A 
19AP4/B 

2 anodo 

C I N E S C O P I O 
C O N S C H E R M O R O T O N D O D A 19 P O L L I C I 

Tubo a v is ione diretta; def lessione e messa a 
fuoco elettromagnetiche. Trappola ionica con un 
solo magnete es terno . Bulbo a cono metall ico. 
Le d imensioni utili del l ' immagine sono di 40 cm 
di base e 30 cm di a l tezza. F luorescenza bianca, 
Angolo di def lessione di 66°. Lo zoccolo è duode-
cale a cinque piedini e cm 44 di base e cm 33 di 
altezza se ad angoli arrotondati . 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo da 12 000 a 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'est inzione del raggio da —33 a —77 volt 

Capacità Interelettrodlca: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 7 pF 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1 1,5 megaohm 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

19BAP4-19BCP4 
C U ] GÌ 

T U B O C A T O D I C O D A 19 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 114° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare a 
superf icie s fer ica , provvisto di pannello protettivo. 
Schermo al luminato. Vetro grigio. Focal izzazione elet
trostat ica. Cannone diritto senza trappola Ionica. R i 
vestimento conduttivo es terno . F luorescenza b ianca . 

Angol i di def less ione: 

verticale . . . . 86° 
orizzontale . . . 102° 
diagonale . . . . 114° 

Lunghezza del collo 105 mm 
Lunghezza totale 295 mm 
19BAP4 bonded 
19BCP4 bonded-velvetone 

84 2 : 6 

28 ± 3 

Riveslimenlo 
conduttivo 

esterno 
iNo ia -Cl 

Bottone anodico JEDEC 
N» J t-2l 

l inea di riferimento iNota At 

28.6 INya DI 

Zoccolo a 7 piedini (Noia Bi 
JEDF.C N e B 7 -208 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 
Tens ione di accens ione 6,3 V Corrente di accens ione 300 m A 
Tens ione anodica 16 kV 
Tens ione di griglia 4 ( focal lzz.) da 0 a 400 V 
T e n s i o n e di griglia 2 300 V 
T e n s i o n e di griglia 1 , per est inz . raster da — 35 a — 72 V 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

19BEP4-19BSP4 
19BM1-19BS1 

CLGiG i 

T U B O C A T O D I C O D A 19 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare, 
superficie s fe r ica . Schermo al luminato. Vetro grigio. 
Focal izzazione elettrostat ica. Cannone diritto senza 
trappola ion ica . Rivestimento conduttivo esterno. 

A c c e n s i o n e : 

1 9 B S P 4 19BM1 e 19BS1 . . 6,3 V e 600 mA 

19BEP4 11 V e 300 mA 

Sostituibi l i tà: 
19BM1 A47-17 W 

A47-26 W 
19BS1 A47-11 W 

A47-17 W 

Lunghezza del collo 105 mm 
Lunghezza totale 298 mm 

Bol lone a n o d i c o 
J E D L C N ' J l - 2 1 

R ive l i , condu l l i vo 
esterno INOIA c i 

L inea di ' ( fer imento 
iNoid Ai 

Z o c c o l o a 7 p iedin i INoia Si 

J I I O L C ^ 8 . 7 - 2 0 8 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 
Tens ione anodica 16 kV 
Tens ione di griglia 4 (focalizz.) da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per est inz . raster da — 35 a — 72 V 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

19CVP4 • 19CTP4S 
CI GIGI 

T U B O C A T O D I C O D A 19 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 114° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare a 
superf icie s fer ica , in vetro grigio, al luminato. F o 
caiizzazione elettrostat ica. Cannone diritto s e n z a 
trappola Ionica. Rivestimento conduttivo es te rno . 
F luorescenza b ianca . T r a s p a r e n z a 7 8 % . 

Angol i di de f less ione: 

verticale . . . . 86° 
orizzontale . . . 103° 
diagonale . . . . 114° 

Lunghezza del collo 105 mm 
Lunghezza totale 289 mm 

linea di rllen'menio 
•NOIA AJ 

Bollono anodico 
IEDEC N 1 I I 21 

Rivesl condu l l i vo 
CjlemO .Nota Ci 

Zoccolo a-7 pledlntiNoi» 8 
JEDECN'B 7-508 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

T e n s i o n e di a c c e n s i o n e 6,3 V Corrente di accens ione 600 m A 

Tens ione anodica 16 kV 
Tens ione di grigl ia 4 ( focalizz.) da 0 a 400 V 
T e n s i o n e di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per est lnz . raster da —38 a —72 V 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

20CP4 
20CP4/A 

2 anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 20 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta. Def less ione e messa a 
fuoco elettromagnetiche. Unico magnete esterno 
per la trappola ion ica . Bulbo di vetro a forma 
rettangolare. Il tipo 2 0 C P 4 - A è provvisto di s u 
perficie conduttiva es te rna . Le dimensioni utili 
dell ' Immagine sono di 53 cm di base e 33 cm di 
altezza. Angol i di de f less ione: orizzontale di 66°; 
diagonale di 70°. F luorescenza b ianca . Lo zoccolo 
è duodecale a cinque piedini. 

1 anodo 

37. S 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione di griglia n. 1 da —33 a —77 volt 

Capacità lnterelettrodica: 
T r a la griglia n 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 megaohm 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

20DP4/A 
2 anodo 

1anodt 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 20 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, con def lessione e messa 
a fuoco elettromagnetiche. La trappola ionica ri
chiede un solo magnete es te rno . Bulbo a cono 
di vetro. Le dimensioni utili del l ' Immagine sono 
47,4 cm di base e 38 cm di al tezza. 
F luorescenza b ianca . Angolo di def lessione oriz
zontale 65°. Angolo di def lessione diagonale 70°. 
Zoccolo duodecale a cinque piedini. 

La forma e le dimensioni del tubo modello 2 0 D P 4 - A 
sono quelle s t e s s e del tipo 2 0 C P 4 . 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 megaohm 

20HP4/A 
FUOCO anodo 

anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 20 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, con def lessione elettroma
gnetica e messa a fuoco elettrostat ica. Trappola 
ionica con un solo magnete esterno. Bulbo di vetro, 
a forma rettangolare, con schermo grigio. Le di
mensioni utili del l ' immagine sono di 47 cm di base 
e 37 c m di al tezza. F luorescenza b ianca . Angolo 
di def lessione diagonale 70°. Lo zoccolo è duo
decale a sei piedini. 

La forma e le dimensioni del tubo mod. 2 0 H P 4 - A 
sono quelle s t e s s e del tipo 2 0 C P 4 . 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione del primo anodo 300 volt 
Tens ione della griglia n. 4, per la messa a fuoco da —56 a + 3 1 0 volt 
Tens ione della griglia n. 1 da —18 a — 72 volt 

Capacità Interelettrodlche : 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
Tra II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 

Valore mass imo della res is tenza di griglia 1,5 megaohm 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

21ACP4 - 21ACP4/A 
2 anodo 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a deflessione elettromagne
tica. Trappola ionica ad un magnete. 
Il tipo 2 1 A C P 4 - A è provvisto di metallizzazione 
Interna. Le dimensioni utili dell ' Immagine sono 
di 49 cm di base e 35 cm di altezza. F luorescenza 
bianca. Angol i di de f less ione: orizzontale 85°, dia
gonale 90°. Lo zoccolo è duodecale a 6 piedini. 
Messa a fuoco magnetica. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
T e n s i o n e al secondo anodo 16 000 volt 
T e n s i o n e al primo anodo 300 volt 
Tens ione al la griglia 1 da —28 a —72 volt 

Capaci tà interelettrodlche: 
Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Griglia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno c i rca da 500 a 750 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 M i ì 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

F u o c o 

2 a n o d o 

I anodo 

21ALP4 - 21ALP4/A 
C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettromagne
t ica. Trappola Ionica ad un magnete. 
Il tipo 2 1 A L P 4 - A è provvisto di metallizzazione 
esterna. Le dimensioni utili del l ' immagine sono 
49 cm di base e 35 cm di altezza. F luorescenza 
bianca. Angol i di def less ione: orizzontale 85°, dia
gonale 90°. Zoccolo duodecale a 6 piedini. Messa 
a fuoco elettrostatica. 

Condizioni normali di funzionamento 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . 6,3 volt 
Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo . 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo . . 300 volt 
Tens ione alla griglia 1 da —28 a —72 volt 

Capacità Interelettrodlche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi . . . . 
Grigl ia 1 - tutti gli altri elettrodi . . . . 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno 
Valpre mass imo della res istenza di griglia 

5 pF 
6 pF 

da 500 a 750 pF 
. . . . 1,5 MO, 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

21AP4/A 
2 anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, def lessione e m e s s a a fuoco 
elettromagnetiche; trappola Ionica con un solo 
magnete esterno. Bulbo a cono di metallo. Le di
mensioni utili del l ' immagine sono di 47 cm di 
base e 35 cm di a l tezza . F luorescenza b ianca . 
Angolo di def less ione: orizzontale 66°, diagonale 
70°. Lo zoccolo è duodecale a c inque piedini. 
La forma e le dimensioni del tubo mod. 2 1 A P 4 
sono quelle s t e s s e del tipo 21MP4. 

10)1 anodo 

3 5.4 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio —55 volt 

Capacità Interelettrodlche: 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a il catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore massimo delia res istenza di griglia 1,5 megaohm 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

21AUP4/A 
FUOCO 2 anodo 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettromagne
t ica. Trappola ionica ad un magnete. È provvisto 
di metallizzazione Interna. Le dimensioni utili del
l ' immagine sono di 49 cm di base e 38 cm di altezza. 
F luorescenza bianca. Angol i di def less ione: oriz
zontale 67°, diagonale 72°. Lo zoccolo è duodecale 
a 6 piedini. Messa a fuoco elettrostatica. 

3 9 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione alla griglia 1 

per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Capacità interelettrodiche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Griglia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 500 a 750 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 MQ 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

21AWP4 
anodo 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a deflessione elettromagne
t ica. Trappola Ionica ad un magnete. È provvisto 
di metallizzazione Interna. Le dimensioni utili del
l ' Immagine sono 49 cm di base e 38 cm di altezza. 
F luorescenza bianca. Angol i di de f less ione: oriz
zontale 67°, diagonale 72°. Lo zoccolo è duodecale 
a 6 piedini. Messa a fuoco magnetica. 

10)1 anodo 

3 9 . 5 

r 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione della griglia 1 

per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Capacità interelettrodiche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Grigl ia - tutti gli altri elettrodi . 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 2000 a 2500 pF 
Valore massimo della resistenza di griglia 1,5 MQ 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

21CEP4 
Fuoco 2 anodo 

-Lanojlo. 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettromagne
t ica. S e n z a trappola ion ica . È provvisto di metalliz
zazione interna. Le dimensioni utili del l ' immagine 
sono di 40,8 cm di base e 38 cm di altezza. Fluore
scenza bianca. Angol i di de f less ione: orizzontale 
106°, diagonale 110°. Lo zoccolo è a 7 piedini. 

Capacità interelettrodlche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Grigl ia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 2000 a 2500 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 M f ì 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

21EP4/A 
2 anodo 

1 ano rfo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettroma
gnetica. Trappola Ionica ad un magnete. È prov
visto di metallizzazione interna. Le dimensioni utili 
dell ' Immagine sono di 49 cm di base e 35 cm di 
altezza. F luorescenza b ianca . Angol i di def lessione: 
orizzontale 65°, diagonale 70°. Lo zoccolo è duode-
cale a 6 piedini. M e s s a a fuoco magnet ica. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione alla griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —33 a —77 voit 

Capacità lnterelettrodica: 

T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
Tra II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,6 megahom 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

21FP4/A 
FUOCO anodo 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta, a def lessione elettro
magnetica e m e s s a a fuoco elettrostat ica. T r a p 
pola Ionica con un solo magnete es terno . Bulbo 
di vetro a forma rettangolare. Le dimensioni utili 
del l ' immagine sono di 49 cm di base e 35 cm di 
altezza. F luorescenza b ianca . Angol i di def les
s ione : orizzontale 65° , diagonale 70°. Lo zoccolo 
è duodecale a 6 piedini. 

10)1 anodo 

3 9 . 5 

r 

J 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : T e n s i o n e . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione della griglia 4 per la m e s s a a fuoco da — 64 a + 3 5 0 volt 
Tens ione della griglia 1 da — 28 a — 77 volt 

Capacità Interelettrodica : 

T ra la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 6 pF 
Valore mass imo della res is tenza di griglia 1,5 megaohm 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

C I N E S C O P I O C O N S C H E R M O 

R E T T A N G O L A R E D A 21 P O L L I C I 

Tubo a v is ione diretta, def lessione elettromagnetica 
e m e s s a a fuoco elettrostat ica. La trappola Ionica 
richiede un solo magnete es te rno . Bulbo a cono 
di metallo. Le dimensioni utili del l ' immagine sono 
di 47 cm di base e 35 cm di al tezza. F luorescenza 
bianca. A n g o l o di de f less ione: orizzontale 65°, 
diagonale 70°. Zoccolo duodecale a s e i piedini. 

La forma e le dimensioni del tubo modello 21MP4 
sono quelle s t e s s e del tipo mod. 2 1 A P 4 . 

anodo 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo , 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione di griglia n. 1 per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Capacità Interelettrodlca : 
T r a la griglia n. 1 e gli altri elettrodi 6 pF 
T r a II catodo e gli altri elettrodi 5 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 megaohm 

21MP4 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

21YP4-21YP4/A 
F u o c o 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettromagne
t ica. Trappola ionica ad un magnete. Il tipo 2 1 Y P 4 - A 
è provvisto di metallizzazione Interna. Le dimen
sioni utili del l ' immagine sono 49 cm di base e 36 cm 
di altezza. F luorescenza b ianca. Angol i di defles
s ione : orizzontale 65°, diagonale 70°. Lo zoccolo 
è duodecale a 6 piedini. Messa a fuoco elettrostatica. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 

Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione alla griglia 1 

per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Capacità interelettrodlche: 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Grigl ia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 500 a 750 pF 
Valore mass imo della res istenza di griglia 1,5 M f ì 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

21ZP4/A-21ZP4/B 
2 anodo 

C I N E S C O P I O 

C O N S C H E R M O R E T T A N G O L A R E DI 21 P O L L I C I 

Tubo a visione diretta a def lessione elettromagne
t ica. Trappola ionica ad un magnete. Il tipo 21ZP4-B 
è provvisto di metallizzazione Interna. Le dimensioni 
utili del l ' immagine sono di 49 cm di base e 36 cm 
di altezza. F luorescenza b ianca. Angoli di defles
s ione : orizzontale 65°, diagonale 70°. Lo zoccolo 
è duodecale a 6 piedini. Messa a fuoco magnetica. 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

A c c e n s i o n e : Tens ione . . . . 6,3 volt Corrente 0,6 ampere 
Tens ione al secondo anodo 16 000 volt 
Tens ione al primo anodo 300 volt 
Tens ione della griglia 1 

per l 'estinzione del raggio da —28 a —72 volt 

Capacità interelettrodlche : 

Catodo - tutti gli altri elettrodi 5 pF 
Griglia 1 - tutti gli altri elettrodi 6 pF 
Anodo - rivestimento conduttivo esterno da 500 a 750 pF 
Valore mass imo della resistenza di griglia 1,5 MQ 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

23ARP4-23BCP4 
CI GiGs 

T U B O C A T O D I C O D A 23 P O L L I C I 

C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare 
a superficie s fe r i ca , di vetro grigio al luminato. 
Def lessione magnetica e focalizzazione elettro
stat ica. Cannone diritto con lente tripotenzlale. 
Senza trappola ionica . Lunghezza totale del tubo 
378 mm, lunghezza del collo 130 mm. F luorescenza 
bianca. T r a s p a r e n z a 76. 

Corrente di a c c e n s i o n e : 

2 3 A R P 4 600 m A 
2 3 B C P 4 300 mA 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tens ione d 'accens ione 6,3 V 

Tens ione anodica E A T 18 kV 

T e n s i o n e di griglia di focalizzazione G4 0—400 V 

Tens ione di griglia schermo G2 400 V 
Tens ione di griglia controllo G 1 —44 a —94 V 

Note: La sigla è provvisoria. II rivestimento conduttivo esterno va collegato a m a s s a . La tensione 

di G1 s ' Intende per l 'est inzione del raster focalizzato, 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

23AXP4-23CFP4 
23b. .2-23BS1 

CIGiGs 

T U B I C A T O D I C I D A 23 P O L L I C I 

C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110 

Tubi a visione diretta, con schermo rettangolare e 
superf icie s fer ica . Schermo al luminato. Vetro grigio. 
Focalizzazione elettrostatica. Cannone diritto senza 
trappola Ionica. Collo accorc ia to . Rivestimento con
duttivo esterno. 

Angol i di def less ione: 

verticale . . . . 82° 
orizzontale . . . 99° 
diagonale . . . . 110° 

Corrente di accens ione : 
2 3 C F P 4 600 mA 
2 3 A X P 4 23BM2 23BS1 300 m A 
Lunghezza del collo 108 mm 
Lunghezza totale 356 mm 

Bol lone a n o d i c o 
I E D E C N - j l - 2 1 

Linea di r i |er imenlo iNoia Ai 

28,5 ± 0.8 iNou DI 

Z o c c o l o p i c c o l o 
7 p iedini INO IJ Ei 
I E D E C N ' 8 7 - 2 0 6 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tensione di accens ione 6,3 V 
Tens ione anodica 16 kV 
Tens ione di griglia 4 (focalizz.) da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per estìnz. del raster da — 35 a — 72 V 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

23AYP4-23HBP4-23SP4 
CI Gì Ci 

-US 

T U B I C A T O D I C I D A 23 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI110° 

Tubi a visione diretta, con schermo rettangolare e 
superficie s f e r i c a . Pannello protettivo incorporato. 
Schermo al luminato. Vetro grigio. Focal izzazlone elet
trostatica. Cannone diritto senza trappola ion ica . R i 
vestimento conduttivo esterno. 

Angoli di def lessione: 

verticale . . . . 82° 
orizzontale . . . 99° 
diagonale . . . . 110° 

23SP4 bonded 
2 3 A Y P 4 bonded-velvetone 
23HBP4 shelbond 

Lunghezza del collo 130 mm 
Lunghezza totale 384 mm 

2 8 * 3 

178 2:6 

e s t e r n o 
INofo C] 

Bollone anodico JEDEC N° 11 - 21 

Zoccolo a 7 p i e d i n i [Nolo 
JEDEC N° 8 7-206 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tens ione di accens ione 6,3 V Corrente di accens ione 300 m A 
T e n s i o n e anodica 16 kV 
Tens ione di griglia 4 (focalizz.) da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per est lnz . raster da — 35 a — 72 V 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

23BP4-23BAP4 23DHP4-23DJP4 
T U B I C A T O D I C I D A 23 P O L L I C I 

C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 
Tubi a visione diretta, con schermo rettangolare e 
superticie s i e r i c a . Pannel lo protettivo incorporato. 
Schermo al luminato. Vetro grigio. Focalizzazione 
elettrostatica. Cannone diritto senza trappola Ionica. 
Collo accorc ia to . Rivestimento conduttivo esterno. 

Angoli di def less ione: 
verticale . . . . 82° 
orizzontale . . . 99° 
diagonale . . . . 110° 

23BP4 bonded 
2 3 B A P 4 bonded-velvetone 
23DHP4 bonded 
2 3 D J P 4 bonded-velvetone 
Lunghezza del collo 108 mm 
Lunghezza totale 362 mm 

- 2 8 ± 3 

I78 : t6 

Boilone anodico JEDIC N" J1 -21 

Linea di r i fer imento I N O I » t 

28,5 i 0,8 I N O » 01 

Zoccolo a J p ied in i (Nola Bl 
JEDEC N ' B 7-208 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d ) f u n z i o n a m e n t o 

Corrente di accens ione 600 m A per 23BP4 e 2 3 B A P 4 
300 m A per 23DHP4 e 2 3 D J P 4 

Tensione di accens ione 6,3 V 
Tensione anodica 16 kV 
Tensione di griglia 4 (focalizz.) da 0 a 400 V 
Tensione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per est inz . raster da — 32 a —75 V 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

23MP4 
CLGiGs 

T U B O C A T O D I C O D A 23 P O L L I C I 

C O N A N G O L O Di D E F L E S S I O N E DI 114° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare a 
superf icie s fer ica , in vetro grigio, al luminato. Fo-
calizzazlone elettrostat ica. Cannone diritto senza 
trappola ionica. Rivestimento conduttivo esterno. 
F luorescenza b ianca . T rasparenza 7 6 % . 

Angol i di def less ione: 

verticale . . . . 84° 
orizzontale . . . 102° 
diagonale . . . . 114° 

Dimensioni schermo . . . 386 x 490 x 566 mm 
Lunghezza del collo 130 mm 
Lunghezza totale 365 mm 

- largh. schermo 490 min. 

Linea di riferimento 
INola Ai 

2 8 . 5 S 0 , 6 I N O ' O O I 

Altezza 
schermo 

386 ± 3 
min. 

Bottone anodico 
IEDEC N" ] 1 - 21 

Zoccolo piccolo 
7 p'edrmiNo» ti 
lEDEC N« B7.JOB-

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tens ione d 'accens ione 6,3 V Corrente d 'accens ione 600 mA 

Tens ione anodica 18 kV 
T e n s i o n e di griglia 4 (focal.) da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia 2 400 V 
T e n s i o n e di griglia 1 , per interd. raster da —44 a —94 V 
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C A P I T O L O D I C I O T T E S I M O 

24BM1 T U B O C A T O D I C O D A 23 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 

Tubo a visione diretta, con schermo rettangolare a 
superf ic ie s fer ica , provvisto di pannello protettivo. 
Schermo alluminato. Vetro grigio. Focaiizzazione 
elettrostatica. Cannone diritto senza trappola ionica. 
Rivestimento conduttivo esterno. F luorescenza 
bianca. 

Angoli di def less ione: 

verticale . . . . 82° 
orizzontale . . . 99° 
diagonale . . . . 110° 

Dimensioni schermo 375 x481 mm 
Lunghezza totale 370 mm 
Sostituibi le con A61-120 W 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tens ione di accens ione 6,3 V Corrente di accens ione 600 mA 

T e n s i o n e anodica 16 kV 

Tens ione di griglia 4 ( focal izz.) da 0 a 400 V 

Tens ione di griglia 2 300 V 

Tens ione di griglia 1 , per est lnz. raster da —35 a —72 V 
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T U B I C A T O D I C I P E R T E L E V I S O R I DI T I P O A M E R I C A N O 

25BP1-25NC1 
CLEICI 

T U B I C A T O D I C I D A 25 P O L L I C I 
C O N A N G O L O DI D E F L E S S I O N E DI 110° 

Tubi a visione diretta, con schermo rettangolare a 
superficie s fer ica , provvisto di pannello protettivo. 
Schermo alluminato. Vetro grigio. Focal lzzazione 
elettrostatica. Cannone diritto senza trappola Ionica. 
Rivestimento conduttivo esterno. F luorescenza 
bianca. 

Angol i di def less ione: 

verticale . . . . 82° 
orizzontale . . . 99° 
diagonale . . . . 110° 

Dimensioni schermo 4 1 7 x 5 3 1 mm 
Lunghezza totale 390,5 mm 

28±3 

I78±6 

C o n d i z i o n i n o r m a l i d i f u n z i o n a m e n t o 

Tens ione d 'accens ione 6,3 V Corrente d 'accens ione 300 m A 
Tens ione anodica 16 kV 
Tens ione di griglia 4 (focallzz.) da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia 2 300 V 
Tens ione di griglia 1 , per est inz. raster da —35 a —72 V 
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TUBI CATODIC I PHILIPS PER TELEVISORI 

Denominazione nuova. 

Tutti i c inescopi Phil ips di costruzione recente sono contraddistinti da una s ig la , la quale 
è diversa da quella che contraddistingueva i c inescopi di produzione precedente. 

La nuova sigla consiste di una singola lettera seguita da un numero nonché da un altro nu
mero seguito da una singola lettera, ad esempio : A 5 9 - 1 5 W . 

La prima lettera indica l 'applicazione del c inescop io . E s s a può e s s e r e : 

A per televisori d 'uso domestico; 

M per televisori d 'uso professionale. 

Il primo numero indica la lunghezza della linea diagonale dello schermo f luorescente, ad 
e s . 59 centimetri , pari a 23 pollici. 

Il secondo numero indica la serie di costruzione. 
La seconda lettera Indica se il c inescopio è del tipo in bianco e nero (lettera W) oppure se 

è del tipo a colori (lettera X ) . 
Esemplo : A63-11X Indica un c inescopio per televisori d 'uso domest ico, diagonale 63 cen

timetri, ser ie costruttiva 1 1 , a colori . 

Denominazione vecchia. 

La s ig la del tubi a raggi catodici è formata da due lettere seguite da due gruppi di ci fre. Quest i 
simboli forn iscono un' indicazione riguardo 11 s is tema di focallzzazione e di def lessione del raggio 
elettronico ed il tipo e le dimensioni dello schermo. 

1» lettera: S I S T E M A DI D E F L E S S I O N E E DI F O C A L I Z Z A Z I O N E 

A focallzzazione elettrostatica, def lessione magnetica; 

D focallzzazione e def lessione elettrostatica; 

M focallzzazione e def lessione magnetica. 

2» lettera: P R O P R I E T À D E L L O S C H E R M O L U M I N O S O 

B persistenza cor ta ; f luorescenza bluastra; 

C persistenza molto cor ta ; f luorescenza blu-violetta; 

F pers istenza molto lunga; f luorescenza arancione; 

G persistenza media; f luorescenza verde; 

L persistenza lunga; f luorescenza arancione; 

P schermo a doppio strato; f luorescenza bluastra a pers istenza corta seguita da una fosfore
scenza gial lo-verdognola a persistenza lunga; 

W persistenza media; f luorescenza bianca. 

612 



T U B I C A T O D I C I P H I L I P S P E R T E L E V I S O R I 

PR IMO G R U P P O DI C I F R E 

Immediatamente dopo ie lettere segue il primo gruppo di cifre che Indica In c m . la diagonale 
o II diametro dello s c h e r m o . E s e m p i : 

4 indica uno schermo da 4 centimetri (1 + 3/4 pol l ic i ) ; 

13 indica uno schermo da 13 centimetri ( 5 pol l ici ) ; 

43 indica uno schermo da 43 centimetri (17 pol l ici ) ; 

53 indica uno schermo da 53 centimetri (21 poll ici) . 

S E C O N D O G R U P P O DI C I F R E 

II secondo gruppo di cifre è II numero di ser ie e indica una esecuzione particolare del tubo 
o prestazioni differenti. 

E S E M P I 

D G 7 - 5 . — Tubo a raggi catodici il cui diametro dello schermo è 7 c m , f luorescenza verde 
a media pers is tenza , focalizzazione e def lessione elettrostatica. 

A W 5 3 - 8 0 . — Cinescopio per televisione con diagonale di 53 cm (21 pol l ic i ) , schermo a fluo
rescenza bianca di media persistenza con focalizzazione elettrostatica e def lessione magnet ica. 

Tubi catodici europei tipo A28-13W e A28-14W - 11 pollici. 

Due c inescopi da 11 pollici (28 c m ) , di tipo rettangolare, a v is ione diretta, in bianco e nero. 
II c inescopio A28 -14W ha la fasc ia metallica anti - implosione, più arretrata. 

I dati di funzionamento dei due c inescopi sono identici. 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di def lessione 90° 

Lunghezza totale 245 mm 

Lunghezza del collo 105,5 mm 

Diametro del collo 20 mm 

Focalizzazione elettrostatica 

A c c e n s i o n e 11 V e 68 mA 

C A R A T T E R I S T I C H E DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di grigl ia: 

Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 11 kV 

Tens ione di focalizzazione da 0 a 350 V 

Tens ione di griglia n. 2 250 V 

Tens ione di griglia n. 1 per es t in . raster da —35 a —69 V 

B) con pilotaggio di catodo: 

Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 11 kV 

Tens ione di focalizzazione da 0 a 350 V 

Tens ione di griglia n. 2 da 200 a 350 V 

Tens ione di catodo per es t ln . raster c i rca 45 V 
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T U B I C A T O D I C I P H I L I P S P E R T E L E V I S O R I 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di def lessione 110° 
Lunghezza totale 284,5 mm 

Lunghezza del collo 110 mm 
Diametro del collo 28,6 mm 

Focalizzazione elettrostatica 
A c c e n s i o n e 6,3 V a 300 m A 
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C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di griglia: 

Tensione di a c c e l . finale ( V a , G3 e G5) 18 kV 
Tensione di focalizzazione da 0 a 400 V 

Tensione di griglia n. 2 400 V 
Tensione di griglia n. 1 per es t in . raster da —40 a — 77 V 

B) con pilotaggio di catodo: 

Tensione a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 18 kV 

Tensione di focalizzazione da 0 a 400 V 

Tensione di griglia n. 2 400 V 
Tensione di catodo per est in . raster da 36 a 66 V 

Tubi catodici europei tipo A47-11W e A47-26W - 19 pollici. 

Sono due cinescopi da 19 pollici (47 cm) , di tipo rettangolare, a visione diretta, autoprotetti 
e in bianco e nero. Il c inescopio tipo A47-26W differisce dall'altro soltanto per avere la fascia 
metallica anti- implosione arretrata, in modo da consent ire il « push-through ». 
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C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di deflessione 110° 
Lunghezza totale 302,5 mm 

Lunghezza del collo 110 mm 

Diametro del collo 28,6 mm 
Focaiizzazione elettrostatica 

A c c e n s i o n e 6,3 V a 300 m A 

C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di grigl ia: 

Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G3 e G5) 20 kV 
Tens ione di focaiizzazione da 0 a 400 V 

Tens ione di griglia n. 2 400 V 
Tens ione di griglia n. 1 per est in . raster da —40 a — 77 V 

B) con pilotaggio di catodo: 

Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G3 e G5) 20 kV 
Tens ione di focaiizzazione da 0 a 400 V 

Tens ione di griglia n. 2 400 V 

Tens ione di catodo per es t in . raster da 36 a 66 V 

Tubo catodico europeo tipo A47-14W - 19 pollici. 

Ha le s t e s s e caratteristiche del c inescopio tipo AW47-91 dal quale differisce soltanto per 
l 'assorbimento dello schermo, che è del 50 per cento. 

Tubi catodici europei tipo A59-11W e A59-23W - 23 pollici. 

Sono due c inescopi da 23 pollici (59 c m ) , di tipo rettangolare, a visione diretta, autopro
tetti, in bianco e nero. Il tipo A59-23W differisce dall 'altro soltanto per avere la fasc ia metallica 
di anti- lmplosione arretrata, per consentire II « push-through ». 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di deflessione 110° 

Lunghezza totale 359 mm 
Lunghezza del collo 110 mm 

Diametro del collo 28,6 mm 
Focaiizzazione elettrostatica 

A c c e n s i o n e 6,3 V a 300 m A 

C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di grigl ia: 

Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 20 kV 

Tens ione di focaiizzazione da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia n. 2 400 V 

Tens ione di griglia n. 1 per es t in . raster da —40 a —77 V 
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B) con pilotaggio di catodo: 
Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G3 e G5) 
Tens ione di focallzzazlone 
Tensione di griglia n. 2 
Tensione di catodo per es t in . raster . . 

20 kV 
da 0 a 400 V 

400 V 
da 36 a 66 V 

262.5 
1 9 5 + 1 
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Tubo catodico europeo tipo A59-I5W - 23 pollici. 

Ha le s t e s s e caratterist iche del c inescopio tipo AW59-91 dal quale differisce soltanto per 

il diverso assorbimento dello schermo, che è del 55 per cento. 

Tubo catodico europeo tipo A 59-16 W - 23 pollici, bonded. 

Il c inescopio per televisione A 59-16 W è provvisto di un pannello protettivo di vetro grigio 
« c e m e n t a t o » sullo schermo dello s tesso c inescop io . Questa speciale esecuzione (bonded shleld) 
elimina il convenzionale vetro di protezione posto davanti allo schermo del c inescop io . La t raspa
renza di questo pannello è del 5 0 % ; tale valore si è dimostrato II miglior compromesso per otte
nere un' immagine ben contrastata nelle più diverse condizioni di I l luminazione dell 'ambiente. 

Il c inescopio A 59-16 W è elettricamente equivalente al tipo A W 59-91; il cannone elettro
nico è corto e a lente unlpotenziale. 

Il c inescopio A 59-16 W è munito ai quattro angoli dello schermo di particolari «orecchiet te» 
che servono per facilitare li montaggio. 

D A T I DI A C C E N S I O N E 

Riscaldamento In c . a . o in c e : alimentazione in ser ie o In parallelo 

Tens ione di accens ione 6,3 V 

Corrente di accensione 300 m A 

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

Colore bianco 

Trasparenza circa 50 

Diagonale utile min 566,5 mm 

Larghezza utile min 490,5 mm 

Altezza utile min 387,5 mm 

D E F L E S S I O N E M A G N E T I C A 

Angolo di def lessione secondo la diagonale 110° 

Angolo di def lessione in s e n s o orizzontale 99° 

Angolo di def lessione in s e n s o verticale 82° 

F O C A L I Z Z A Z I O N E E L E T T R O S T A T I C A 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI F U N Z I O N A M E N T O 

Tensione al l 'anodo acceleratore finale 18 18 kV 

Tens ione alla griglia n. 2 400 500 V 

Tens ione positiva al catodo per l 'estinzione della luminosità 36-66 45-79 V 

Tensione alla griglia n. 4 0-400 0-400 V 
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T U B I C A T O D I C I P H I L I P S P E R T E L E V I S O R I 

Tubo catodico europeo tipo A61-120W - 24 pollici. 

Cinescopio da 24 pollici (61 c m ) , di tipo rettangolare, a visione diretta, con protezione in
tegrale, in bianco e nero. 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di def lessione 110° 

Lunghezza totale 362 mm 
Lunghezza del collo 110 mm 

Diametro del collo 28,6 mm 
Focallzzazione elettrostatica 

Accens ione 6,3 V a 300 m A 

«ai1"*1 
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C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di griglia: 
Tensione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 20 kV 
Tensione di focalizzazione da 0 a 400 V 
Tensione di griglia n. 2 400 V 
Tensione di griglia n. 1 per es t in . raster da —40 a — 77 V 

B) con pilotaggio di catodo: 

Tensione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 20 kV 
Tens ione di focalizzazione da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia n. 2 400 V 
Tens ione di catodo per es t in . raster da 36 a 66 V 

Tubo catodico europeo tipo A63-11X - a colori. 
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C inescopio t r icromlco, a maschera d'ombra, per televisori a co lor i . Forma rettangolare, 
visione diretta, autoprotetto. Poss iede tre cannoni elettronici, per il blu, il verde ed il rosso . Lo 
schermo è alluminato e lo strato f luorescente è formato da triadi di puntini luminescent i , uno per 
c iascun colore. È provvisto di quattro linguette metalliche per il montaggio. 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Diagonale schermo 63 cm 
Angolo di def lessione 90° 
Lunghezza totale 521-^530 mm 

Lunghezza del collo 165 mm 
Focaiizzazione elettrostatica 

Def lessione magnetica 
Convergenza magnetica 
A c c e n s i o n e 6,3 V a 900 mA 

C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

Tensione di a c c e l . finale ( V a , G4 e G5) da 20 a 27,5 kV 

Tens ione di focaiizzazione (G3) da 4200 a 5000 V 
Tens ione di griglia n. 2 da 210 a 495 V 
Tens ione di griglia n. 1 da —70 a —140 V 

Corrente di griglia n. 3 da —15 a + 1 5 t iA 

Corrente di griglia n. 2 da — 5 a + 5 [lA 
Corrente di griglia n. 1 da — 5 a + 5 U.A 

Tubo catodico europeo tipo A65-11W - 25 pollici. 

Cinescopio da 25 pollici (65 c m ) , di tipo rettangolare, a visione diretta, con protezione in
tegrale, in bianco e nero. 

C A R A T T E R I S T I C H E G E N E R A L I 

Angolo di def lessione 110° 

Lunghezza totale 383 mm 
Lunghezza del collo 110 mm 
Diametro del collo 28,6 mm 

Focaiizzazione elettrostatica 
A c c e n s i o n e 6,3 V a 300 mA 

C O N D I Z I O N I DI F U N Z I O N A M E N T O 

A ) con pilotaggio di grigl ia: 
Tens ione di a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 20 kV 
Tens ione di focaiizzazione da 0 a 400 V 

Tens ione di griglia n. 2 500 V 
Tens ione di griglia n. 1 per es t in . raster da —50 a —93 V 

B) con pilotaggio di catodo: 
Tens ione a c c e l . finale ( V a , G 3 e G5) 20 kV 

Tens ione dì focaiizzazione da 0 a 400 V 
Tens ione di griglia n. 2 500 V 
Tens ione di catodo per est in . raster da 45 a 80 V 
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max473.b 

detail of rimband 

max630 
max 546.5 

Tubo catodico europeo tipo AW 43-20. 

II tubo catodico europeo tipo A W 43-20 è di tipo rettangolare a f luorescenza b ianca, metal
l izzato. È provvisto della griglia supplementare n. 3 che consente una migliore focalizzazione del 
raggio catodico. L a m e s s a a fuoco viene regolata variando la tensione applicata all 'elettrodo foca-
llzzatore. L 'accens ione del filamento può avvenire s ia in parallelo che in ser ie . Zoccolo duodecale 
a sette piedini. 

Accens i one : 

Tens ione 6,3 V Corrente 0,3 A 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco elettrostatica 

Def lessione magnetica 

Angolo di def lessione orizzontale 65° 

Angolo di def lessione verticale 50° 
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D IMENSIONI D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 390 mm 

Larghezza 362 mm 
Altezza 273 mm 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

Tensione al secondo anodo 14 000 V 

Tens ione al primo anodo (g 2 ) 400 V 
Tens ione di griglia per estinguere il pennello elettronico: 

con V g a = 300 da —33 a — 77 V 
con V g 2 = 400 da —44 a —130 V 

Tens ione alla griglia n. 3 da 0 a 400 V 

P E S O . — 8000 grammi, 
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Tubo catodico europeo tipo AW 43-80. 
Il tubo catodico europeo A W 43-80 è di tipo rettangolare, ad ampio angolo di def less ione: 90°. 

È provvisto di vetro filtrante, di schermo al luminato, trappola ionica, m e s s a a fuoco elettrostatica, 
e def lessione magnetica. Zocco lo duodecale 7-p, 

Accens i one : 
Tensione 6,3 V C o r r e n t e " 0,3 A 
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Tubo catodico europeo tipo AW 43-88. 

Accens i one : 

Tensione 6,3 V 
Corrente 0,3 A 

S C H E R M O : 

Al luminato, vetro grigio, s fer ico. Luminescenza 
di colore bianco, trasparenza c i rca 75 p. cento. 

Diagonale utile 400 mm 
Larghezza utile 374,5 mm 
Altezza utile 297 mm 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O : 

Messa a fuoco elettrostatica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione lungo la diagonale 110° 
Angolo di def lessione in s e n s o orlzzont. 105° 
Angolo di def lessione In s e n s o verticale 87° 

P E S O " 5,5 kg 
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Tubo catodico europeo tipo AW 47-91 - 19 pollici, rettangolare. 

Questo c inescopio , come il tipo A W 43-88, ha un angolo di def lessione di 110° secondo la 
diagonale, deflessione magnetica e focalizzazione elettrostatica. 

La superficie dello schermo alluminato misura mm 305 x 384, la lunghezza complessiva è 
mm 297 mentre la lunghezza del collo del tubo e il diametro del medesimo misurano mm 105 
(collo corto) e mm. 28.6 rispettivamente. 

D A T I DI A C C E N S I O N E S C H E R M O 

Riscaldamento in c . a . o in c e . : al imentazione Al luminato , colore bianco, t raspar . c i rca 75% 
In serie o In parallelo Diagonale utile min 446 mm 

Tens ione di accensione 6,3 V 1 ) Larghezza utile min 384 mm 

Corrente di accensione 300 m A Al tezza utile 305 mm 

4i& ±3,2 33S±3,2 
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C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI F U N Z I O N A M E N T O 

Tensione al l 'anodo acceleratore finale 16 16 kV 
Tensione alla griglia n. 2 400 500 V 
Tensione positiva al catodo per l 'estinzione della luminosità 29-62 35-72 V 
Tensione alla griglia n. 4 0-400 0-400 V 3 ) 

Tubo catodico europeo tipo AW 53-80. 

Il tubo catodico europeo 53-80 è di tipo rettangolare, costruzione tutto-vetro, provvisto di 
vetro filtrante, schermo al luminato, trappola Ionica, concentrazione elettrostatica e def lessione 
magnetica a 90°. 

A c c e n s i o n e : 
Tensione 6,3 V Corrente 0,3 A 
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TUBI C A T O D I C I P H I L I P S P E R T E L E V I S O R I 

S C H E R M O : 

Al luminato, di vetro grigio, s fer ico; luminescenza di colore bianco, t rasparenza c i rca 75 p. cento, 
Diagonale utile 514,5 mm 
Larghezza utile 484 mm 
Altezza utile 382,5 mm 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O : 

Messa a fuoco elettrostatica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione lungo la diagonale 110 0 

Angolo di def lessione In s e n s o orizzontale 105° 
Angolo di def lessione in s e n s o verticale 87° 

P E S O 10 kg 

/ 
\ 

\ 
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Tubo catodico europeo tipo AW 59-90. 

Accens i one : 

Tensione 6,3 V Corrente 0,3 A 

C o n t a t t o a 
e&viC^ per EAT 

PS 
U 
l>! • 
P» • 
Pi 

( ( * ) 

1 
Fi 
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S C H E R M O : 

Al luminato, di vetro grigio, s fe r ico ; luminescenza b ianca; trasparenza c i rca 75 per cento. 

Diagonale utile 566 mm 

Larghezza utile 489 mm 
Altezza utile 385 mm 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O : 

Messa a fuoco elettrostatica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione lungo la diagonale 110° 

Angolo di def lessione in s e n s o orizzontale 99° 

Angolo di def lessione In s e n s o verticale 82° 

P E S O 12 kg 

N O T E P E R IL T U B O A W 59-90 

1) La linea di riferimento è determinata dal piano dello spigolo della flangia del l 'apposito cal ibro, 
quando quest 'ult imo appoggia sul la parte conica del c inescopio . 

2) Lo zoccolo non deve e s s e r e montato rigidamente ma deve avere I collegamenti f less ib i l i ; inoltre 
deve essere costruito in modo che i fili di collegamento non possano eserci tare una trazione 
laterale sugli spinotti attraverso i contatti dello zoccolo . 

3) Disporre i magneti per la centratura più vicini possibi le all 'unità di def lessione. Mass ima distanza 
tra il centro del campo di centratura e la linea di riferimento 57 mm. L'Intensità del campo di 
centratura, perpendicolare a l l ' asse del tubo, deve essere regolabile entro 0 e 10 Oersted. 

4) Termine della zona cal ibrata. 

5) La configurazione del rivestimento esterno non è determinata, ma deve contenere la zona di 
contatto come indicato nel d isegno. 
Il rivestimento conduttore esterno deve e s s e r e collegato a m a s s a . 

6) Il rigonfiamento in corr ispondenza della linea di saldatura non può far aumentare più di 3,2 mm 
Il valore mass imo indicato per la larghezza, per la diagonale e per l 'altezza del l 'ampol la , ma 
in ogni punto della saldatura II rigonfiamento non sporgerà più di 1,6 mm al di sopra della 
superficie del l 'ampolla In corr ispondenza della giunzione dello stampo. 

7) La zona plana tra la linea di saldatura e la linea di giunzione dello stampo è almeno di 17 mm. 
Sul rigonfiamento della linea di saldatura non devono essere esercitate pressioni da parte del 
nastro di f issaggio. 

Tubo catodico europeo tipo AW 59-91 - 23 pollici, rettangolare. 

Il c inescopio per televisione A W 59-91 si differenzia dal tipo precedente A W 59-90 per avere 
il collo più corto; infatti, la lunghezza del collo del c inescopio A W 59-90 è mm 130, quella del 
nuovo tipo A W 59-91 è mm 110 1 ) . 

D A T I DI A C C E N S I O N E 

Riscaldamento in c . a . o in c e : alimentazione in serie o in parallelo. 
Tensione di accens ione 6,3 mm 
Corrente di accens ione 300 mA 

S C H E R M O 
Al luminato, vetro grigio. Colore bianco 
Trasparenza c i rca 7 5 % 
Diagonale utile min 566 mm 
Larghezza utile min 489 mm 
Altezza utile min 385 mm 
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D E F L E S S I O N E M A G N E T I C A 

Angolo di deflessione secondo la diagonale 110° 
Angolo di def lessione in senso orizzontale 99° 

Angolo di def lessione In s e n s o verticale 82° 

F O C A L I Z Z A Z I O N E E L E T T R O S T A T I C A 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI F U N Z I O N A M E N T O 

Tensione al l 'anodo acceleratore finale 18 18 kV 

Tens ione alla griglia n. 2 400 500 V 
Tens ione alla griglia n. 1 per l 'estinzione della luminosità . 40-77 50-93 V 

Tens ione alla griglia n. 4 0-400 0-400 V 3 ) 
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Tubo catodico da proiezione tipo MW 6-2. 

A C C E N S I O N E 6,3 V e 0,3 A 

S C H E R M O bianco 

T E M P E R A T U R A C O L O R E 6500 °C 

D E F L E S S I O N E magnetica 

A N G O L O DI D E F L E S S I O N E 67,5° 

F O C A L I Z Z A Z I O N E magnetica 

T E N S I O N E A L S E C O N D O A N O D O 25 000 V 

D I A M E T R O U T I L E 55 mm 

P E S O 145 g 

64J3-6SJS52) r % 1.9-3.1 J r % 
ma

» 3
5 

ma
» 3

5 

a&2 

Tubo catodico Philips tipo MW 36-22. 

Il tubo MW 36-22, a schermo rettangolare, è a v is ione diretta. Lo schermo f luorescente è 
a luce b ianca , con una superf ic ie relativamente piatta. Le dimensioni utili s o n o : diagonale 324 mm, 
larghezza 294 mm e altezza 220 mm. La def lessione e la focalizzazlone sono magnetiche. L'angolo 
di def lessione, per coprire l'Intera larghezza dello schermo è di 65°. 

E a metallizzazione es terna . Per evitare la bruciatura ion ica , è provvisto di una trappola ionica 
del tipo a prolettore elettronico incl inato, il magnete della trappola Ionica è il tipo 55402. 

Lo zoccolo del tubo è del tipo duodecale piccolo a 5 piedini. 

Accensione : 

Tens ione 6,3 volt 

Corrente 0,3 ampere 
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C O N N E S S I O N I A L L O Z O C C O L O E D IMENSIONI (in mm) . 

1) Retta di riferimento; 

2) Spazio llhero; 
3) Spazio per le bobine di def lessione e di focalizzazione 
4) Spazio per la trappola Ionica. 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

Tensione del secondo anodo 10 000 volt 
Tensione del primo anodo 250 volt 

Tensione di griglia per estinguere II pennello elettronico . . . . da —33 a —72 V 
Numero di ampere/spire della bobina di focalizzazione 920 c i rca 
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Tubo catodico europeo tipo MW 36-24 ed MW 36-29. 

Il tubo catodico europeo tipo MW 36-24 è di tipo rettangolare a f luorescenza b ianca, in vetro. 
L 'accens ione del filamento può avvenire s ia in parallelo che In ser ie . Zoccolo duodecale a sette 
piedini. Il tipo MW 36-29 differisce solo per la metallizzazione interna. 
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Accens i one : 

Tens ione 6,3 V 

Corrente 0,3 A 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 

Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione orizzontale 65° 
Angolo di def lessione verticale 53° 

Trappola Ionica con magnete 50 gauss 

D IMENSIONI D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 325 mm 

Larghezza 294 mm 

Al tezza 220 mm 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

T e n s i o n e al secondo anodo da 9000 a 12 000 V 
Tens ione al primo anodo (g 2 ) da 300 a 400 V 

Tens ione di griglia per est inguere il pennello elettronico: 

con V g a — 300 da —33 a — 77 V 

con V g , - 400 da —44 a —103 V 

Tubo catodico europeo tipo MW 36-44. 

Il tubo europeo tipo MW 36-44 è a def lessione elettromagnetica a visione diretta, con bulbo 
Interamente In vetro e schermo di forma rettangolare. La trappola Ionica richiede un magnete 
esterno. La m e s s a a fuoco di tipo elettromagnetico, è mantenuta costante su tutta la superficie 
dello schermo per l'azione della griglia supplementare g s , posta tra II primo ed II secondo anodo. 
La f luorescenza dello schermo è b ianca. Nonostante l 'ampia def lessione di 65°, la lunghezza del 
tubo è di 419 millimetri. 

In f igura sono riportate le varie dimensioni e le conness ion i allo zocco lo ; quest'ult imo è del 
tipo duodecale a sette piedini. 

A c c e n s i o n e : 

T e n s i o n e 6,3 V 

Corrente 0,3 A 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 

Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione orizzontale 65° 

Angolo di def lessione verticale 53° 

Trappola Ionica, con magnete 55402 

D I M E N S I O N E D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 388 mm 

Larghezza 365 mm 

Altezza 273 mm 
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C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 
Tensione al secondo anodo 14 000 V 
Tens ione al primo anodo (g 2 ) 250 V 
Tens ione di griglia per estinguere il pennello elettronico . . da —37 a —65 V 
Tens ione alla griglia n. 3 da 0 a 250 V 
Ampere /sp i re di focallzzazlone da 1025 a 1075 

P E S O . — 4800 grammi. 

318±f R=V -a . ^ - = 2 «• 

/ 

r ~> 

Tubo catodico Philips, tipo MW 43-43. 

Il tubo Ph i l ips , tipo MW 43-43 è a def lessione elettromagnetica, a visione diretta, con bulbo 
Interamente di vetro e schermo di forma rettangolare. Le dimensioni utili del l ' immagine sono 
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36,5 cm di base e 27,2 cm di al tezza. La trappola Ionica richiede un magnete esterno. La messa 
a fuoco è del tipo elettromagnetico ed è mantenuta costante su tutta la superf icie dello schermo 
mediante un'apposita grigl ia, posta tra il primo e il secondo anodo; tale griglia è Indicata come 
griglia n° 3 ; l'effetto sul pennello elettronico è di fare in modo che le dimensioni del punto lumi
noso coincidano con la sezione minima del pennello elettronico; in a s s e n z a di tale elettrodo lo spot 
si ovalizza nella zona periferica dello s c h e r m o . La f luorescenza è b ianca . 

L'angolo di def lessione è molto ampio , per cui la lunghezza totale del tubo è di appena 48,25 c m . 
In figura sono riportate le varie dimensioni e le connessioni allo z o c c o l o ; quest 'ult imo è del 

tipo duodecale piccolo a sette piedini. 

Accens ione : 

Tens ione 6,3 V 

Corrente 0.3 A 
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D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione orizzontale 66° 
Angolo di def lessione verticale 53° 
Trappola ion ica , con magnete tipo 55402. 

D IMENSIONI D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 388 mm 
Larghezza 365 mm 
Altezza 272 mm. 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

Tens ione al secondo anodo 14 000 volt 
Tens ione al primo anodo (g2) 300 volt 
T e n s i o n e di griglia per la soppress ione del pennello elettronico . . da —40 a —86 V 
Tens ione alla griglia n° 3 da 0 a 250 V 

P E S O . — 4 500 grammi . 

Tubo catodico europeo MW 43-61. 

Il tubo catodico europeo tipo MW 43-61 è di tipo rettangolare a f luorescenza b ianca , In vetro. 
L 'accensione del filamento può avvenire s ia In parallelo che in ser ie . Zoccolo duodecale a sette 
piedini. 

Accens i one : 

Tensione 6 , 3 V 
Corrente 0,3 A 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione orizzontale 65° 
Angolo di def lessione verticale 53° 
Trappola Ionica 60 gauss 

D IMENSIONI D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 390 mm 
Larghezza 362 mm 
Altezza 273 mm 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

Tens ione al secondo anodo 14 000 V 
Tens ione al primo anodo (g 2 ) 400 V 

Tensione di griglia per estinguere II pennello elettronico: 
con V g 2 = 300 da —33 a — 77 V 
con V g 2 — 400 da —44 a —103 V 

P E S O . — 8000 grammi. 
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min. 362 

Tubo catodico europeo tipo MW 43-64 (MW 43-69). 

Il tubo europeo tipo MW 43-64 è a def lessione elettromagnetica, a visione diretta, con bulbo 
Interamente di vetro e schermo di forma rettangolare. La trappola ionica è con magnete esterno. 
La m e s s a a fuoco è magnetica e viene migliorata per effetto della griglia n. 3. L'angolo di defles
sione è molto ampio, per cui la lunghezza del tubo non ol trepassa I 491 mm. La f luorescenza è 
bianca. 

In figura sono riportate le varie dimensioni e le conness ion i allo zocco lo ; quest 'ult imo è di 
tipo duodecale a sette piedini. 

II tipo MW 43-69 differisce dal MW43-64 per avere lo schermo allumlnizzato. 

Accens i one : 
Tensione 6,3 V Corrente 0,3 A 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 
Def lessione magnetica 
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Angolo di def lessione orizzontale 65° 
Angolo di def lessione verticale 53° 
Trappola Ionica, con magnete tipo 55402 

D I M E N S I O N E D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 390 mm 
Larghezza 362 mm 
Altezza 273 mm 

C O N D I Z I O N I T I P I C H E DI L A V O R O 

Tens ione al secondo anodo 14 000 V 
Tens ione al primo anodo (g a ) 300 V 
Tens ione di griglia per estinguere II pennello elettronico . da —40 a —86 V 
Tens ione alla griglia n. 3 da 0 a 250 V 
Ampere /sp i re di focalizzazione da 1015 a 1065 

P E S O . — 8200 grammi. 

390,5±3.2 311 + 3,2  

6 4 3 
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Tubo catodico europeo tipo MW 53-20. 

Il tubo europeo MW 53-20 è di tipo rettangolare a f luorescenza b ianca , In vetro, con metalliz
zazione esterna. L a trappola Ionica consiste di un magnete esterno. Il tubo è provvisto della griglia 
supplementare n. 3 che consente una migliore focalizzazione del raggio catodico. La m e s s a a fuoco 
viene regolata con magnete esterno. L'angolo di deflessione è di 650°. 

In figura sono riportate le dimensioni del tubo MW 52-30. Lo zoccolo è duodecale a sei piedini. 

A c c e n s i o n e : 

Tens ione , . 5,3 V 

D E F L E S S I O N E E M E S S A A F U O C O 

Messa a fuoco magnetica 
Def lessione magnetica 
Angolo di def lessione orizzontale 65° 

Corrente 0,3 A 

Angolo di def lessione verticale 50° 
Trappola ionica, con magnete 60 gauss circa 

D IMENSIONI D E L L ' I M M A G I N E 

Diagonale 540 mm 
Larghezza 485 mm 
Altezza 364 mm 
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C O N D I Z I O N I T Ì P I C H E DI L A V O R O 
Tensione al secondo anodo 14 000 V 
Tens ione al primo anodo (g 2 ) 300 V 
Tens ione di griglia per estinguere U pennello elettronico . da —40 a —80 V 
Tens ione alla griglia n. 3 da 0 a 300 V 

P E S O . — 11/12 chi logrammi. 

Tubo catodico europeo tipo MW 53-80. 
Il tubo europeo MW 53-80 è di tipo rettangolare ad ampio angolo di def lessione, di 90° ; in tal 

modo, pur avendo lo schermo in diagonale di 543 mill imetri , la lunghezza totale del tubo è solo 
di 507 millimetri. La trappola Ionica è formata di un magnete esterno. Il tubo è provvisto della griglia 
supplementare n. 3 che a s s i c u r a l 'uniformità della m e s s a a fuoco su tutto lo s c h e r m o . 

In figura sono riportate le dimensioni del tubo MW 53-80. Lo zoccolo è duodecale a sette piedini. 

Accens ione : 
Tens ione 6,3 V 
Corrente 0,3 A 
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D. E. RAVALICO 

RADIO ELEMENTI 

Corso preparatorio per radiotecnici e riparatori. Elementi generali 
di elettricità - Elementi generali di radiotecnica - Parti componenti 
L'apparecchio radio ricevente - Teoria e pratica delle valvole radio 
e dei transistor - Schemi e dati costruttivi di apparecchi radio a 
cristallo e di piccoli apparecchi a valvole per dilettanti - Apparecchi 
a transistor - Trasformatori di alimentazione, autotrasformatori e 
altoparlanti - Schemi e dati pratici per la costruzione di apparecchi 
radiotrasmittenti ad uso dei dilettanti - Formule - Tabelle - Effemeridi. 
Ottava edizione aggiornata. In-16, di pagine XXXI I -530 , con 368 figure, 8 tavole 
fuori testo e 12 tabelle. Copertina a colori plastificata L. 3 5 0 0 

IL R A D I O L I B R O 
R A D I O T E C N I C A P R A T I C A 

Formule e tabelle d'uso pratico - Abachi , monogrammi e grafici 
Vocabolari inglese-italiano e tedesco-ital iano dei termini radio 
Raccolta completa delle valvole radio europee e americane - R a c 
colta dei transistor e dei diodi - Apparecchi radio a collegamenti 

stampati. 
Diciottesima edizione aggiornata. 1968, in-8, di pagine 502 con 209 figure, 574 
zoccoli di valvole e di transistor, 84 tabelle e 4 tavole fuori testo. Copertina a co 
lori plastificata L. 5 0 0 0 

L ' A P P A R E C C H I O R A D I O 
R I C E V E N T E E T R A S M I T T E N T E 

Quarta edizione aggiornata. 1968, in-8, di pagine XXIV-444, con 325 figure nel 
testo e 12 tavole fuori testo. Copertina a colori plastificata L. 5 0 0 0 

A P P A R E C C H I R A D I O A T R A N S I S T O R 

Aspetti fondamentali - Caratteristiche di funzionamento dei transistor 
Apparecchi a transistor di facile costruzione - Apparecchi supere
terodina per dilettanti - Apparecchi tascabili e portatili - Apparecchi 
a più gamme d'onda - Apparecchi a modulazione di frequenza. 
in-8, di pagine XX -376 , con 262 figure nel testo e 8 tavole fuori testo. Coper
tina a colori plastificata L . 4 0 0 0 

S E R V I Z I O V I D E O T E C N I C O 

Verifica, messa a punto e riparazione dei televisori. 
Sesta edizione riveduta. 1969, in-8, di pagine XXIV-384, con 392 figure e 12 ta
vole di cui 5 fuori testo. Copertina a colori plastificata L. 5 0 0 0 

S T R U M E N T I P E R V I D E O T E C N I C I 

L'oscil loscopio e gli altri strumenti per il servizio vìdeotecnìco. 
Quarta edizione aggiornata. 1966, in-8, di pagine XI I -320 , con 232 figure e 2 ta 
vole fuori testo. Copertina a colori plastificata L. 3 5 0 0 
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SELETTORE UHF 

PRESTA DIO CONVERTITORE. 
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ALTOP 
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RF 
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SEPARATORE 
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CONTR. AUTOM. 
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ORIZZONTALE 

RIVELATORE 
VIDEO 

AMPLIFICATORE 
FINALE VIDEO 

CONTROLLO AUTOMA 

TICO DI GUADAGNO 

OSCILLATORE 
VERTICALE 
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VERTICALE 

• • i l 
• • • • 
• i • • 
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GIOGO 
DI 

DEFLESS. 

DENTI DI SEGA DI QUADRO 
DENTI DI SEGA DI RIGA 

STADIO A REAT 
TANZA E OSCIL. 
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STADIO FINALE 
ORIZZ. E CONTR. 
AUTOM. LARGH. 

STADIO 
SMORZATORE 

(DAMPER) 

o 
o 
o 
o 
0 

1 

TRASFORMAT 
RIGA E EAT 

GENERATORE 
EXTRA ALTA 

TENSIONE 

R A V A L I C O - 11 Vìdeo Libro (pagg. 1 6 0 - 1 6 1 ) 

Tavola I I I — Schema a blocchi di televisore in bianco e nero. Tutti i televisori sono costituiti dalle stesse sezioni, 
quelle indicate in questo schema. 
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Tavola I V — Schema a blocchi di piccolo televisore portatile, a valvole, con cinescopio di 12 pollici. 



ANTENNA VHF 
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Tavola V — Schema a blocchi di televisore con cinescopio da 23 pollici. E provvisto di due rivelatori (DI e D2) 
per consentire la ricezione in bianco e nero delle trasmissioni T V a colori. Appartiene alla catego~:' 
dei televisori ad alta sensibilità, con tre valvole amplificatrici a media frequenza. 
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Tavola V I Schema a blocchi di televisore economico, a 10 sole valvole, di cui quattro della serie decal a 10 

piedini. Funziona con cinescopio da 19 pollici. Lo stadio CAG non è indicato, essendo costituito 
da un solo diodo inserito nel circuito di rivelazione video. Lo schema completo è riportato dalla 
tavola decima. 
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R A V A L I C O - Il Video Libro (pagg. 224-225) 

Tavola V I I — Schema di televisore portatile con cinescopio da 11 pollici. Funziona con 9 valvole, di cui 6 com-
pactron, 2 transistor e 3 diodi. Lo schema a blocchi ed il circuito di alimentazione sono riportati 
dalla tavola retrostante. (Siemens Elettra mod. T 116). 
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Tavola V i l i — Schema a blocchi del televisore Siemens Elettra mod. 116 di cui lo schema completo è riportato 
dalla tav. V I I . Collegamenti dell'alimentatore nelle due posizioni, 120 volt e 2 2 0 volt. 
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R A V A L I C O - Il Video Libro (pagg. 2 5 6 - 2 5 7 ) 

Tavola I X — Schema di televisore di tipo economico, funzionante con cinescopio da 12 o da 16 pollici. L a media 
frequenza è a 38,9 per la portante video ed a 33,4 per quella audio. (Le indicazioni T P sono ter
minali di prova). Compagnia Generale di Elettricità modelli 270 e 272. 
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Tavola X — Esempio tipico di televisore in bianco e nero, di produzione economica, con 10 valvole di cui 2 
contenute nel selettore V H F . Quattro delle valvole indicate sono decal a 10 piedini. Per ottenere 
la tensione CAG è usato un diodo a silicio BA100 (D7). I l cinescopio è da 19 pollici. Lo schema a 
blocchi è riportato dalla tavola V I . 
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Tavola X I — Schema a blocchi di televisore in bianco e nero interamente a transistor. Funziona con cinescopio 
da 23 pollici. Data la presenza dei transistor, comporta quattro alimentatori, due dei quali sta
bilizzati. Nello schema, i due alimentatori non stabilizzati, uno a 150 volt e l'altro a 45 volt, si 
trovano riuniti, in basso a sinistra. Uno dei due alimentatori stabilizzati si trova all'entrata dello 
stadio finale di riga. Lo schema completo è riportato dalla tavola quindicesima. 
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Tavola X I I — Schema a blocchi di televisore in bianco e nero di tipo portatile, interamente a transistor, con 
cinescopio da 11 pollici. È il mod. 1178, minor 2, della Phonola. Lo schema completo è riportato 
dalla tavola X V I I . 
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R A V A L I C O - Il Video Libro (pagg. 3 6 8 - 3 6 9 ) 

Tavola X I I I — Schema di televisore in bianco e nero, parte a valvole e parte a transistor. È il modello 1200 
della Grundig Werke. Funziona con selettore integrato V H F - U H F . È descritto ampiamente 
nel testo. 
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Tavola X I V Schema di televisore in bianco e nero, parte e valvole e parte a transistor. Funziona con selettore 
integrato con diodi varicap. E provvisto di due rivelatori, uno per la sezione video e l'altro per 

la sezione audio, per poter ricevere in bianco e nero le trasmissioni T V a colori. (Grundig Werke 
mod. P 1201Ì. 
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R A V A L I C O - n V'ideo Libro (pagg. 3 8 4 - 3 8 5 ) 

Tavola X V — Schema di televisore in bianco e nero completamente a transìstor, con schermo da 2 3 pollici. Lo 
schema a blocchi di tale televisore è quello riportato dalla tavola X I . Va notato che le bobine 
di deflessione sono indicate con L500 ed L402. Uno degli alimentatori stabilizzati si trova tra 

lo stadio finale di riga e lo stadio finale di quadro. Le tensioni indicate entro un rettangolo s'in
tendono in posizione V H F , quelle fuori del rettangolo in posizione U H F . Televisore Voxson-Faret 
modelli 1818 e 1818SC. 





Tavola X V I I — Televisore portatile a transistor con cinescopio da 11 pollici. Costruito dalla FIMI-Phonola. 
Modello T T 1178 « Minor 2 ». Funziona con 3 3 transistor, 19 diodi, 1 valvola rettificatrice E A T . 

R A V A L I C O - Il Video Libro (pagg. 4 1 6 - 4 1 7 ) È adatto per funzionare con tensione rete oppure con batteria. Lo schema a blocchi di questo 
televisore è riportato dalla tavola X I I . I circuiti stancati sono quelli della tavola X V I I I . 
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CIRCUITI STAMPATI 

Nel grafici c.s. figurano schematicamente I gruppi montati su 
piastre a circuito stampato (c.s.) visti dal lato rame. 
— II fondo rappresenta le zone di rame cioè lo strato con

duttore (effettivo circuito stampato). 
— I simboli circuitali del componenti (in nero) nella po

sizione In cui, approssimativamente sono disposti e come 
se visti per trasparenza della piastra. 

— Le indicazioni in nero ai bordi di ogni piastra si riferi
scono ai punti di connessione circuitale. 
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Tavola X V I I I — Televisore Phonola mod. T T 1178 « Minor 2 ». Lo schema è quello della tavola X V I I . In questa 
tavola sono riportati i corrispondenti circuiti stampati. 
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Tavola X I X — T E L E V I S O R E A COLORI - Schema generale a blocchi. Dal selettore integrato (in alto a sinistra) 
il segnale passa al sottostante amplificatore a media frequenza, e da questo va ai due rivelatori, 
audio e video. In alto è indicata la sezione audio, in basso quella video. L'uscita di quest'ultima 
va ai tre catodi del cinescopio riuniti insieme. I l segnale di colore viene separato da quello video, 
ed esce dall'amplificatore video. Viene amplificato dall'ampi, di crominanza quindi va alla linea 
di ritardo. Ne escono due segnali differenza di colore. Essi vengono rivelati dai due demodulatori 
sincroni (al centro dello schema). I due segnali vengono amplificati, mentre da essi viene otte
nuto il terzo segnale differenza di colore. I tre segnali giungono alle tre griglie del cinescopio 
tricromico. L a parte sottostante si riferisce al commutatore P A L . In basso sono indicate le se
zioni di deflessione ed il generatore E A T . 
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Tavola X X — T E L E V I S O R E A COLORI - Schema a blocchi con la indicazione delle valvole, dei transistor e dei 
diodi impiegati. Questo schema differisce dal precedente perchè tre segnali di colore (e non di 
differenza di colore) giungono ai tre catodi del cinescopio, i quali sono perciò separati. Le tre 
griglie potrebbero essere riunite, in quanto ad esse è applicata la tensione di polarizzazione for
nita dall'alimentatore stabilizzato. Questo schema corrisponde all'apparecchio della Compagnia 
Generale di Elettricità mod. T X C 378 ed anche con qualche piccola variante al televisore 
Siemens Ultra FF92. Di quest'ultimo è riportato lo schema completo dalla tavola X X I I . 
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Tavola X X I 

R A V A L I C O - Il Video Libro (pagg. 480- > K 1 ) 

T E L E V I S O R E A COLORI A P A L S E M P L I C E - È un televisore portatile, con cinescopio da 11 pollici. 
Funziona con 17 valvole, 4 transistor e 16 diodi. La media frequenza è a 38,9 ed a 33,4 mega
cicli. Essendo a P A L semplice, non ha linea di ritardo. In alto, nello schema sono indicati i se
lettori a sinistra, i demodulatori al centro e lo stadio matrice a destra. Nel centro dello schema 

sono indicati a sinistra l'amplificatore a media frequenza, al centro i due rivelatori audio e video, 
a destra i due amplificatori, video e MF-colore. Nella parte sottostante dello schema sono indi
cati a sinistra la sezione audio, e l'alimentatore, al centro i circuiti di deflessione ed a destra il 
generatore E A T . Televisore C G E mod. T P C 279/11. 
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Tavola X X I I — T E L E V I S O R E A COLORI CON L I N E A D I RITARDO - Lo schema è quello originale tedesco. I l tele
visore è il Siemens Elettra mod. F F 9 2 . A sinistra sono indicati gli stadi che potrebbero appar
tenere ad un televisore in bianco e nero. In alto a sinistra vi è il tuner integrato, con sotto il 

circuito di sintonia automatica descritto nel testo. In basso vi è l'alimentatore, anch'esso de
scritto nel testo. Al centro, in alto vi è la sezione suono, sotto è disegnato l'amplificatore a media 
frequenza, collegato al tuner. A lato vi è l'amplificatore di luminanza. Sempre al centro, nella 

parte inferiore sono indicati il CAG e la sezione verticale, poi in basso la sezione orizzontale 
e l'alimentatore E A T . Tutta la parte a destra dello schema si riferisce al colore. I l cinescopio è 
a pilotaggio di catodo. Tutta questa parte è descritta nel testo. 
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Tavola X X I I I — T E L E V I S O R E A COLORI G R U N D I G - Modelli T 800, T 1000, S 1000, T 1200 e S 1200. È del tipo 
a pilotaggio di griglia. Funziona con cinescopio da 25 pollici A 63-11 X , con 18 valvole, 23 
transistor e 41 diodi. L a media frequenza è a 38,9 ed a 33,4 megacicli. I l generatore E A T è 
separato dallo stadio finale di riga e di deflessione orizzontale, per attenuare la generazione 
di raggi X . Molte parti di questo schema sono state ampliamente descritte nel testo. Anche 
in questo schema a destra sono indicate le varie sezioni di colore, mentre a sinistra quelle che 
potrebbero appartenere ad un televisore in bianco e nero. La sezione convergenza è riportata 

R A V A L I C O - il Video Libro (pagg. 512513) dalla tavola seguente. Lo schema a blocchi è quello della tav. X I X . 



T a v o l a X X I V — T E L E V I S O R I A COLORI G R U N D I G - M o d e l l i i n d i c a t i d a l l a t a v o l a p r e c e d e n t e . A s i n i s t r a i l c i r 

c u i t o d i c o n v e r g e n z a , a d e s t r a i n a l t o p o s i z i o n e d e i c o m p o n e n t i d e l l a p a r t e r e t r o s t a n t e , i n 

b a s s o p o s i z i o n e de l l e v a l v o l e e d e i t r a n s i s t o r s u l p a n n e l l o p r i n c i p a l e o r i z z o n t a l e . S o p r a t a l e 

p a n n e l l o s o n o d i s p o s t i i c i r c u i t i s t a m p a t i m i n o r i . 
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Tavola X X V — T E L E V I S O R E A COLORI PHOISOLA (FIMI) mod. T V 25 C 76/6 - Prima parte - Televisore tipo 
P A L a linea di ritardo, con pilotaggio di catodi, funzionante con 11 valvole, 43 transistor e 
35 diodi. I l cinescopio tricromico è del tipo A63-11X con schermo da 25 pollici. L a presente 
tavola riporta a sinistra il selettore integrato V H F - U H F al quale sono collegati i circuiti d'in

gresso dell'amplificatore a media frequenza comune, a tre transistor, del quale è riportato l'intero 
schema elettrico. I n alto è indicata tutta la sezione audio. In basso è riportato lo schema dei 
due circuiti CAG. A destra, i due pannelli a circuiti stampati corrispondenti. (Segue). 

R A V A L I C O - II Video Libro (pagg. 5 4 4 - 5 4 5 ) 
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Tavola X X V I T E L E V I S O R E A COLORI PHONOLA (FIMI) mod. T V 25 C 76/6 - Seconda parte - In alto, il cir
cuito elettrico dell'amplificatore di crominanza, collegato all'amplificatore MF-comune di cui 
la tavola precedente. In basso, a sinistra, l'amplificatore di crominanza, e a destra il decoder 

P A L . Gli schemi elettrici corrispondono 
[Segue). 

DEMODULA TORI SINCRONI COLORE 

ai due pannelli a circuiti stampati CS500 e CS550. 
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l—ôo—I 
a/rc a/M 

PANNELLO 

C S «00 

C S 4 3 0 

a / 9 

4 3 / 1 

LO 
CM 

> 
H 
-e 
o 

< 
O 

O 
E 

« 
O 
i-J 
O 
U 

w 
o 
c o 
i—i 
> 
W 

w 
H 

Tavola X X V I I — T E L E V I S O R E A COLORI PHONOLA (FIMI) mod. T V 25 C 76/6 - Terza parte - A destra, foto 
dei pannelli a circuiti stampati visti dalla parte retrostante. Sono riuniti in quattro gruppi. 
Il primo gruppo, in alto, comprende due pannelli; quello a sinistra corrisponde ai circuiti di 
controllo delle prime griglie del cinescopio tricromiCo, mentre quello a destra corrisponde al 
circuito di matrice del verde e gli stadi finali di colore, il cui circuito elettrico è riportato a lato. 

R A V A L I C O - n Vìdeo Libro (pagg. 5 4 4 - 5 4 5 ) I l gruppo sottostante comprende il pannello dell'amplificatore di crominanza e quello dei de

modulatori sincroni. Sotto ancora vi sono tre pannelli, quello dell'amplificatore di luminanza 
(a sinistra), quello dell'oscillatore locale a 4,43 Me (al centro) e quello del multivibratore e 
invertitore P A L (a destra). In basso vi sono i due circuiti stampati dell'amplificatore MF-
comune (a sinistra) e dell'amplificatore MF-audio; a destra vi è il pannello dello stadio finale 
audio. 



in basso, il pannello del separatore di sincronismi e dell'oscillatore orizzontale, con sopra le 
Tavola X X V I I I — T E L E V I S O R E A COLORI PHONOLA (FIMI) mod. T V 25 C 76/6 - Quarta parte - A sinistra, nel- valvole della sezione finale di riga e del generatore E A T . A destra in alto, le valvole della 

l'interno è visibile il selettore integrato V H F - U H F ; al centro, il cinescopio tricromico con il sezione finale riga e del generatore E A T , in basso il pannello della sezione verticale, 
pannello rotondo dei circuiti ausiliari, e sotto di esso l'alimentatore B T ; a destra, di fronte 
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Tavola X X I X — T E L E V I S O R E A C O L O B I P H I L I P S mod. X 25 K 121 - Schema a blocchi - Lo schema elettrico 
completo è riportato dalla tavola 30. Televisore a 2 6 valvole, 1 0 transistor e 50 diodi, con 106 
funzioni elettroniche, 2 altoparlanti, selettore di canali integrato, cinescopio da 2 5 pollici 
A 63 - 1 1 X . Dimensioni in centimetri: 71 X 58 X 5 1 . 

R A V A U C O - Il Video Libro (pagg. 576-577) 



Tavola X X X — T E L E V I S O R E A COLORI P H I L I P S mod. X 25 K 121 - Schema elettrico - Corrisponde allo schema 
a blocchi della tavola X X I X - Lo schema è diviso in due parti ; quella a sinistra comprende 
tutti i circuiti in bianco e nero (immagine e suono), mentre quella a destra comprende i circuiti 
di colore. Le valvole, i transistor ed i diodi sono riportati, nella stessa posizione, nell'altra ta

vola. I l pilotaggio è di griglia; alle prime tre griglie del cinescopio tricromico giungono perciò 
tre segnali differenza di colore. Le bobine dell'unità di convergenza sono indicate entro il ci
nescopio, al centro; i corrispondenti circuiti sono disegnati sotto il cinescopio, quelli di con
vergenza statica e verticale dinamica a sinistra, quelli di convergenza orizzontale a destra. 
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Tavola X X X I — T E L E V I S O R E A COLORI B R I O N V E G A md. T L V 51 - Schema elettrico - Funziona con cinescopio 
da 25 pollici A63-11X, con pilotaggio di griglia. Nello schema, a sinistra in alto è indicato il 
tuner integrato, con a lato il pannello G R P 123 comprendente l'intera sezione suono (in alto) 
e tutto 1' amplificatore a MF comune, nonché il rivelatore video. A sinistra, in basso, sono 
indicati i gruppi G R P 120 e 121 comprendenti l'alimentatore a B T e quello stabilizzato a 
15 volt. Al centro è riportato il pannello G R P 124 comprendente l'amplificatore di luminanza 

video Libro ( in fondo a tutto) e lo stadio finale video, con la valvola PL802, nonché il CAG ed i circuiti di sincronismo. Al 

centro, in basso, vi è il pannello G R P 125 con l'oscillatore e il pilota di riga (in alto) e la se
zione verticale (in basso). A lato, il pannello G R P 126 comprende lo stadio finale di riga, con 
la valvola P L 504 e la damper PY88; il generatore E A T è separato, con la valvola P L 5P9 
stabilizzatrice e la G Y 501 rettificatrice. I l pannello G R P 122 raggruppa i circuiti del decoder 
P A L . I segnali differenza di colore escono dai punti 6, 7 e 8 e vanno ai piedini 3, 7 e 12 della 
spina di collegamento con le tre prime griglie del cinescopio tricromico. 



Tavola X X X I I — T E L E V I S O R E A COLORI V O X S O N ( F A R E T ) serie CROMORAMA - Schema elettrico - Nella parte 
alta dello schema, a sinistra il sintonizzatore integrato V H F - U H F , seguito dall'amplificatore 
a media frequenza comune, dal rivelatore video e dall'amplificatore di luminanza; a destra, 
la sezione audio, la cui entrata è collegata al collettore del transistor MF Q102. Sotto, a si
nistra, i circuiti del CAG e quindi quelli dell'amplificatore MF-colore, seguiti dalla linea di 
ritardo (LR2) e da una parte del decoder P A L . I l resto del decoder P A L , è indicato nella 
parte sottostante, la quale ha inizio con l'amplificatore del segnale d'identificazione, e procede 

con il color-killer, il comparatore del burst, l'oscillatore locale a 4,43 Me (quarzo e Q421). 
il multivibratore, l'invertitore P A L ed i rivelatori sincroni. I l pilotaggio è di catodo, per cui 
i segnali di colore giungono ai tre catodi del cinescopio, il rosso al transistor finale Q412, il 
verde dal Q414 e il blu dal Q415. I n basso, al centro, vi è la sezione riga, con a lato il ge
neratore E A T separato da essa. A destra, sotto il cinescopio, i circuiti per la regolazione dei 
grigi, e quindi, più in basso, i circuiti di convergenza statica e dinamica. 


