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gupertester 680 é
BREVEITATO. Sensibil i tà: 20.000 ohms x volt
Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO
3 c h e r m a t o  c o n t r o  i  c a m p i  m a g n e t i c i  é t t e r n i  !  !  !
Tu t t i  i  c i r cu i t i  vo l tme t r i c i  e  Amperome t r i c i  i n  c . c .
e  C .A .  d i  oues to  nuoy i ss imo  mode l l o  680  E  mon tEnov  e  C ,A .  d i  ques to  nuov i ss imo  mode l l o  680  E  mon tEno

r€sistenuo 3peclali tarata con h PREclstoNÉ EccEzloNALE DELLO 0,5qo !!

r o  G A i l P !  D l  t l S U R A  I  . l a  F O f l T l f  E  l l l

Vorrs c.c.: 7 po'rrr!: 
ff"ul"IlBÀ,,tj. 1, AtV :n[LrV. 

vorr: ro mv. . 2 v. - r0 v.

6 portrt.: con sonlibil i ia dl 4.0m Ohm! psr Volt: 2 V' - t0 V, ' 50 V.
250 V. 1000 V. r 2500 volt! C.A.

6 po?rrt.: 50 pA 500 pA 5 mA $ mA - 500 m.A e 5 A. C.C.
-{ roîtate: 250 rlA 2.5 mA 25 mA 250 flA e 2,5 Amp. C A
6 p o r i r t r :  Q : i o  -  n x t  -  o x l 0  -  o x l m  o x l m o .  o x 1 0 0 0 0

(per l€tturs da I declmo dl Ohm lino a .|00 M69!ohm3)

V O L T S  C . A , :

A M P .  C . C . :
A M P .  C . A . :
O H M S :
Rivelalore di
REAITANZA:
C A P A C I T A ' l

FRTQUENZA:
V USCIIA:
DEC IBEIS:

porbt|:

Portata i

pdt L:

Portrta I

9orLtCr

dr 0 s'10 M6g!ohm!,
d6 0 ! 5{m. d! 0 s 500.00(} pF . dE 0 I 20 c da 0 a
200 Mlcrofrrrd.
0 + 5 0 0  €  0 + 5 m  H r .
2 V. - 10 V. - 50 V. . 250 V. ' 1000 V. e 2f^t0 v.
d a - t 0 d B E + 5 4 d 8 .
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Inol tre vi  ò ls possibi l i tà di  estendoro sncora megglormeQte le prestazioni

del ssprrt.rtlr 69, E con acce3sori apposltamcntc progottati della I C E

I pr inctpal i  sono:

Amperometro a .Tènagl ia model lo ' ,  Ampe.claúp '  pgr Corrente Alternata:

Portate: 2,5 10 25 - 100 250 e 500 Ampères C A

P.ov. t ransistor i  s prova diodi i iodel lo '  l ran6test "  662 I  C E'

s h u n t s s u p p l € m è n t a r i p e r 1 0 . 2 5 5 0 e t m A f , p è f é s c ' c - � � � �
Volt  ohmetro a Îrsnsistors di  s l t issima sensibl l i t ;

Sorda a puntale per prova lemperals.  da -30 a + 200€.

Trasformatoro mod. 616 per Amo C.A Portste: 250 mA -

I A s A 2 5 A I o o A C . A
Pùntale mod. 18 pef prova di  ALTA IENSIONÉ: 25000 V C C

Luxmeiro per pottate da 0 I  16.000 Lux. mod ?4.

I t  IESÍER MENO INGOMBRANIÉ (mm tm x 85 x 32)
COI{ LA PIU' AMPIA SCILA (mm 85 x 6s}
Psnncllo suporiorg lntaramente ln CRISIAL
anliurto: tL ÎESIER PIU FOBUSfO. Plu'
s [ M P i l C E ,  F t U '  P R E C I S O '

Soeciale clrculto elcttrlco 3Evltialo
di  no3tra €3clu3iva concezionc che
unitsmentc ad un l imitatoro l tat ico
perm€tt€ al lo l t rumento indica
iore cd gl  r .ddr iz2ator6 .  lu i  l I  \
sccoppisto, di  potgr soPporlsre
sovraccarlchl  accidonîal i  od
orronei anche mll la vol te 3u.
perior i  al ls portats .gceltal
Slrumento antiurto con 9Pe'
cial l  sorponsloni €last iche.
Scgtola bag€ in nuovo ma'
ter i t l6 plast ico infrangibi le.

Circul to alonr ico con sPe-
cial€ disposit ivo per la com-
pensarione dlgl i  erro. i  dovul i
agl i  sbalei  d,  temper.turr '  lL
IESTER SENZA COMMUÍATORI
€ ouindl el lmlnszione di  ouast i
meccanlcl .  dt  contatt i  imperfett i
e minor tscl l l tà di  error i  nel
oaslgro dr una Poftata al l  al t ra.

i I  IESIER OALLÉ INNUMERÉVOLI
PRESTA?tONlì  lL TESIER PER I RADIO
f s c N I C I  E D  E L E I f R O I E C N I C I  P I U '  E S I C E N I I  I

r l  p tù

PRECISO r

r l  p rù

C O M P L E T O  I

P R E Z Z O
e c c e z i o n a l e  P e r  e l e l t r o t e c n i c i

r a d i o t e c n i c i  e  r i v e n d i t o t i

L r R E  r O . 5 0 0  ! !
{ r a n c o  n o ! t r o  S t a b r l i m e n t o

Per pagamenlo al la consegna

0 6 r e g l o  d l a l  . a l a l l v o  a t l u c c l o  !  I  I

Al tro lc. tcr Mod. 60 ident ico nel tormato

e nel le dot i  meccaniche ma con sensibi l i tà

dr 5oo0 Ohms x Volt  e solo 25 portate Li t .6.9l l

f ranco nostro Stabi l imrnlo

R i g h l e d o r e  G a l a l o g h l  g r a t u l t l  a :

n  É -  f =  v t a  R U I I L I A ,  r s / 1 ,
[ J o l l J o l 5 o  M t L A N o  -  l E L . 5 3 1  5 5 r i 5 r ' 6

VOTTMETRI
AMPEROMETRI
WATTMETRI
COSFIMETRI
FREOUENZITETRI
REGISTRATORI
STRUfÚEilTI
CAiIPIONE

PER STRUMEIITI OA PATIIELIo,
PORTATILI E DA TABflRATf|RI(l
RIG]IIEDERE IL CATATÍIGO I.C.E.
8 - 0 .



w
RESISTENZE

680 R. I |'�,:ì-ii.,::, !!u pert ester
4  B r e v e t t i  l n t e r n a z i o n a l i S e n s i b i l i t A  2 O . O 0 O  o h m s  x  v o l t

S T R U M E N T O  A  N U C L E O  M A G N E T I C O  s c h e r m a t o  c o n t r o  i  c a m p i  m a g n e t i c i  e s t e r n i ! ! !
Tut t i  i  c i rcu i t i  Vol tmetr ic i  e  amperometr ic i  d i  questo nuoviss imo model lo  680 R montano
A  STRATO METALL |COd ia l t i s s ima  s tab i t i t à  con  l a  PRECIS IONE ECCEZTONALE OELLO o ,5oó t !

k  ecorol  d i  ampiezzadel  quadraíe e min imo ingombro !  (mm.128xesx32)

Pecord d i  prec is ione e stabi l i tà  d i  taratura !
pecord d i  sempl ic i tà ,  lac i l i tà  d i  impiego e rapid i tà  d i  le t tura !
p .eco rd  d i  r obus tezza ,  compa t tezza  e  l egge rezza  |  (  3oo  gnammiJ
p.ecord d i  accessor i  supplementar i  e  complementar i  !  (  vedi  soto )
p.ecord d i  protez ioni ,  pres laz ioni  e numero d i  por tate I

I O  C A i l | P I  D I  I U | I S U R A  E

A O  P ( ) R T A T E  ! ! !

r y ] l . . : ' ' . ' . . - . . ' i l . ' ' . . . . . . - : . ] : ' . . . . ' , . . , ' ' ' ' . ' ' : i
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v0f ,TS C.A. :  11  por t? te :  da  2  U.  a  2500 V.  mass imr
V0LIS C.C. '  l3  Dor ta te :  da  100 mV.  a  2000 V
AMP.  C.C. :  12  por ta te :  da  50  tA  a  l0  Amp
AMP.  C.A. :  10  por ta te :  da  250 i rA  a  5  Amp
OHMS:  6  por la te :  da  1  deÒìmo d i  ohm a
Rive la to re  d i  100 Megaohms.
REATTAI{ZA: 1 porlatar da 0 a 10 Megaohms,
F R E 0 u E l l z a :  2  p o r t a t e :  d a  0  a  5 0 0  e d a 0 a 5 0 0 0 H z
v.  uSCl lA :  I  Dor ta te r  da  10  v .  a  2500 v .
D€CfBE!S:  10  oor ta te :  da  -  24  a  i  70  dB.
OaPACITA': 6 poftale: da 0 a 500 pF da 0 a
0 ,5  1 rF  e  da  0  a  20  000 pF in  qua l t ro  sca le .

In0 l t re  v i  è  la  poss ib i l i tà  d i  es tendere  ancora
maggìorniente le prestazioni del Supertester 680 R
con accessor i  appos i lamente  proget ta t i  da l la  l .C .E.
Ved i  i l l us t raz ion i  e  descr iz i0n i  p iù  so t to  r ipor ta te .
C i rcu i t0  e le t t r i co  con spec ia le  d ispos i t i vo  p0 f  la
c0mpensarione degli err0ri dovuti agli shalzi di
temperatura.
Spec ia le  bob ina  mob i le  s tud ia ta  per  un  pr0n to  smor
îam€nto  de l l ' i nd ice  e  qu ind i  una rap ida  le t tu ra
L imi ta to re  s la t i c0  che permet te  a l lo  s t rumento  ind i -
catole ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poler
soppor ta re  sovraccar ich i  acc identa l i  od  er rone i  anche
]n i l lg  vo l te  super io r i  a l la  por ta ta  sce l ia ! l !

hFt (B) per i TRANSISToRS e Vf - lr
per  i  d iod ì .  l v l in imo peso:250 g t .
Min imo ingombro :  128 x  85  x  30  mm.  -
Prczzo l. 6.900 completo di astucoo .
p i la  !un ta l i  e  manua ls  d i  i s t ruz i0ne.

IL TESTER PER I TEGI{ICI VERAUENTE ESIGEilTI !  !  !
s t rumento  an t iu r to  con spec ia l i  sospens ion i  e las t i che .  Fus ib i le ,  con  cento  r i cambi ,  a  p ro tez ione er ra te  inserz ion i  d i  tens ion i  d i re t te  su l  c i rcu i to  ohmet r ico .
l l marchio - LC.E. ' è garcnzia di superiolità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori piir compleli e perfetti.
Ess i  in la t t i ,  s ia  in  l ta l ia  che ne l  mondo,  sono sempre  s ta l i  i  p iù l  pùer ì lmente  ìmi ta t i  ne l la  lo rma,  ne l le  Dres taz i0n i ,  ne l la  cos t ruz ione €  pe / f ino  ne l  numero  de l  mode i lo ! !
0i ciò ne siamo org0gliosi poichè, come disse Horst Franke . L'imitario[e è la migli0]e espressi0ne dell 'ammifazione!

PREZZ0 SPECIALE propagand is t ìco  L .  l2 '500 f ranco nos t ro  s tab i l imen lo  comple to  d i  punta l i ,  p i la  e  manua le  d ' i s t ruz ione.  per  pagament i  a t t 'o rd ine ,0d
a_[a- cqllegna, omaggi0 del relatiy0 asluccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi
SntVEnAl0 permetie di adoperare i l tester con un'inclinazione di 45 gradi senza doùerlo estrarre da esso, ed un suo hoppio t0nd0 non visibile, può conttnere
oltre ai puntali dì dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPInIISIER 680 R: amaranto; a richiesta: grigio.

ACGESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNTTAMENTE AI NOSTRI ..SUPERTESTER 68(t' '
PRf)VA TRANSISTORS
t  P R 0 v A  0 t 0 D l

I  r  a  n  s  t  e s t
n 0 l ! .  6 5 2  L D . E .
Esso può eseguire lul-
l e  le  seguent i  m isu-
re r  l cbo  ( l co)  -  lebo
( leo)  l ceo  lces  .
lcer Vce sat - Vbe

.  ne picco-picco:  da 2,5 Y.  a
1000 V. -  ohmetro:  da 10 Kohm a 10000 Mohm - lm-
pedehza d'ingresso P.P - 1,6 Mohm con circa 10 pF
in parallelo Punlale schermato con commutatore
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C.; V.
picco-picco; ohm. Circuito elettronico con doppio stadio
differenziale. . Prerro netto propagandistico t. 12.500
completo di puntali - pila e manuale di istruzione.

v0tTMtrR0 Er i l tR0i l rc0
con transislori a efletlo dÌ
campo (F[r) i100. LC.t. 660.
Resistenza d'ingresso = 11
lVohm - Tensione C.C.:  da
100 mV. a 1000 V. - Tensio-

tRASF0RI t
T( lRE I .C .E.
t 0 0 .  6 1 6
per mrsuae am-
peromet r iche
l n  C.A.  Misu-
re  esegu ib i l i :

250 mA. 1-5-25-50 e 100
Amp. C.A. -  Dimensioni  60 x
x 70 x 30 mm. - Peso 200 gr.
Preao netlo [. 3.900 com-
Dleto di astuccio e istruzioni.

A t P t n 0 t t r n 0
A  T t i l A G r t A

A '
t l  np . rc0  enp
per mrsure ampefome-
triche imúediate in C.A.
senza in lerromDere i
circuiti da esaminare -
7 Dortate: 250 mA.
2 ,5 -10 -25 -100 -250  e
500 AmD. C.A. - Peso,
solo 290 grammi. Tascabile! - Prrzo
[. 7.900 completo di asluccio, istru.
zioni e riduttore a sDina Mod. 29.

P U N T A T E  P E R  A t T I  T T N S I f l N I
i100.  l8 l .c . t .  (2s000 v,  c.c. )

T U X M E T R O  M ( l D . 2 4  I . C . E ,
a due scale da 2 a 200 Lux e da
200 a 20.000 Lux. 0ttimo pure co.
me esoos imel ro ! !

C-l:r:;gx:qvw
Prerro net tor  1.3.900

Sf lTI f lA PR(|VA TEMPTRATURA
istantanea a due scale:

d a * 5 0 a +  4 0 " c
e da + 30 a + 200.C

-**6i:ffiK3]l-

Prezro netto: [. 6.900

SHUIITS SUPPLEMEIITAil (100 mv.)
M00. 32 l.C.t. portate ampe-
rometricher 25-50 e 100 Amo. C.C.

o c L t  S T F u i | É x î o  , . c . 8 .  È  G l n a x r l l o .
R I C H I E f , E R E  C A T A L O G } | I  ( l R A T U I T I  A :

Prezzo nettor l. 2.900 Prezzo ne t to :  ! .2 .000 ced.

n  l F = l  f e  Y t a  R U T t L t l ,  r o / r a
l l o  uo  LSo  zo la r  n l LAxO -  TEL , l 8 l . r sa i  ! / 6



IIÍIUITA' ASSOLUTA
ilÍ|UITA' ASSOLUTA

9uPÉRh1\ ̂-v
f 0.000 r|/v
zo.ooo o/v _.i
40.000 c}/v

ORA

50.000 ft/v

IL PIU' COMPLETO

IL PIU' PRATICO
.. PER IL TECNICO PIU' ESIGENTE

A.V.O. s0 k

AL PREZZO COMPETITIVO

Dt  L .  1 r .800

FFANCO NOSTRO STABILIMENTO

O PRESSO TUTTI

I PUNTI DI VENDITA

DELL'ORGANIZZAZTONE

G.B.C. IN ITALIA

E L E C T R O N I C



lngrqndite in coso le vostre fotogrofie
con DURST f,f 3OO e DURST fflóOO

per ottenere gli INGRANDIMENTI che voi desiderate e come voi li desiderate (e per di più
con notevole- risparmio!) bastano delle semplici manovre ".

I

inserite la negativa
inquadrate i l particolare
mettete a fuoco

Gon un DURST M 300 o M 600
potrete anche eseguire foto.
montaggi e trucchi di ogni ge'
nere, fotografare oggetti mol-
to da vicino, riprodurre foto-
grafie e disegni in qualsiasi
formato, eseguire circuiti stam-
pati, produrre targhette e pezzi
in " chemical mil l ing ".

inserite la carta fotografica
esponete

Durst M 300
lngranditore-riproduftore per negative fino
al formato 24 x 36 mm
Ingrandimento massimo, sulla tavoletta ba'
se: 24 x 36 om,
lngrandimento massimo con proiezione a
parete: illimitato.
Gon obie$ivo lsco lscorit I :4,5 f : 50 mm
L. /fi1.0m

sviluppate e fissate
lavate e asciugate
L'INGRANDIMENTO E' FATTO

Dunst M 600
lngranditore-riproduttore per negative fino
al formato 6xG cm
Ingrandimento massimo, sulla tavoletta ba'
se:  50x50 cm
Ingrandimento massimo con proiezione a
parete: illimitato
bon obiettivo Schneider - Durst Componar
4,5/75 mm
L 73.400

Richiedete i seguentl opuscoli:
lngrandire le foto in casa tr
Guida per i l  dilettante n
Durst M 3@ !
Durst M 600 D
Listino prezzi ingranditori Durst Ú
alla concessionaria esclusiva per
l'ltalia: ERCA S.p.A. - Via M. Mac-
chi, 29 - 20124 Milano
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Éditore J.C.E.

D i re l lo re  responsab i le :  ANTONIO MARIZZOLI

Rivista mensile di îecnica eleîtronica

e fotografica, di elettrotecnica, chimica

ed allre scienze applicate.

Direzione, Redazione, Pubblicità:

Viale Matleofti, óó
20092 C in ise l lo  Ba lsamo -  Mi lano Te l .  92 .81 .801

Amm in  i s l raz ione:
V i a  V .  M o n l i ,  l 5  -  2 0 1 2 3  M i l a n o

Aufor izzaz ione a l la  pubb l icaz ionet

Tr ibuna le  d i  M i lano
numero 392-óó del 4 novembre l9óó

Stampa:  S .T I .E .M.  -  20CF�7  San Dor ia to  Mi lanese

Concess ionar io  esc lus ivo
per  la  d i f fus ione in  l ra l ia  e  a l l 'Es îe ro :  SODIP

Via Zuretti, 25 - 20125 Milano - Tel. ó8.84.251

Sped iz ione in  abbonamenlo  pos ta le  g ruppo l l l /70

Prezzo della rivista L, 300
Numero arretralo L. ó00
Abbonamento annuo L, 2.950
per l 'Estero [. 4.500

SI ACCEIIANO ABBONAMENTI
SOLTANTO PER ANNO SOLARE

da genna io  a  d icembre .  E 'consent i to

solloscrivere l 'abbonamento anche nel corso

de l l 'anno,  ma è  in teso  che la  sua va l id i tà
parfe da gennaio per cui l 'abbonato riceve,

innanz i tu Ì to ,  i  fasc ico l i  a r re l ra t i .

I  versamenî i  vanno ind i r i zza f i  a :

Sper imenîare

V ia  V.  Mont i .  l5  -  20123 Mi lano
median te  emiss ione d i  assegno c i rco la re ,
car to l ina  vag l ia  oo t i l i zzando

il c/c postafe numero 3f22O4.
Per  i  cambi  d ' ind i r i zzo ,

a l legare  a l la  comunicaz ione l ' impor to

d i  L .  300,  anche in  f rancobo l l i ,
e  ind icare  ins ìeme a l  nuovo
anche i l  vecch io  ind i r i zzo .

@ futti i dirirfi di riproduzione o traduzione
degli articoli pubblicati sono riservali,

Questo mese parliamo di... .

ll superpofenfe <<Tesla 2l>r

La fotografia con i teleobiettivi

Tx l0:  lOW con I  t ransis tor

Un semplice cannocchiale

Giocattoli musicali elettronici
2" parle

Caccia miracolosa col
registratore a nastro

Sintonizzafore VHF .

l l quarzo: questo sconosciuto

Scriviamo sui metall i

La sirena magica

Amplif icatore dal consumo
ridotto

lgrometro a lettura continua

Un custode elettronico

Corrispondenze dei transistor

Schemario G.B.C.

pag. 9
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ABBONAMENTI
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elettroni caCà,ct
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PRESEIITANO

tE LORO NUOUE
SENSAZIONATI TARIFFE

A TUTTI GLI ABBONATI SABA' OFFERTA IN OMAGGIO

I.A TESSERA.SCONTI PER GLI ACOUISTI PRESSO TUTTI

I PUNTI DELL'ORGANIZZAZIONE G.B.C. IN ITALIA' VA'

LIDA PER IL 1969. AFFRETTATEVI!



questo rnese parliarno di...
... contestazione

" .e perchè no? è forse v ietato a noi  par larne? Al  contrar io l  Dopotut to,
anche noi  abbiamo i l  d i r i î to  d i  seguire la  moda.  Ma noi  seguiamo la moda,
non la corrente.  Non c i  lasc iamo t rasc inare verso approdi  indef in i f i  e  nebulos i
per  i l  mol le  p iacere d i  gal leggiare non s i  sa come. per  entrare nel  fema,
abbiamo chiesîo ad a lcuni  contestator i :  -  perchè contesî i?  -  e tuî t i  hanno
r isposto,  parafrasando inversamente Jannacci :  -  perchè sì .

A quesîo punto vorremmo ret î i f icare un poco i l  d iscorso
che dopo Nata le tuî t i  ig iorn i  è Carnevale,  non è concesso
de l  Ca rneva le ,  f a  i l  mode l l o  d i  es i s tenza  quo t i d i ana .

occorre subi to far  sapere due cose:  la  pr ima,  che la contestaz ione è
tut t 'a l t ro che una novi tà.  La seconda,  che l 'andare in  g i ro con le chiome fo l te
e con le brache gualc i te  non è contestaz ione:  è farsa.

l l  pr imo contestafore fu cer tamenîe un cavernicoro,  quando ebbe l , in-
Îu iz ione d i  af ferrare una p iet ra e scagl iar la  confro l 'orso.  l l  carat tere sacra le
del la  lo t ta per  la  sopravvivenza subì  in  quel  momento una var iaz ione
profonda:  un essere f ra i  mol t i  che s i  d i lan iavano per  d ivorars i  l ,un l ,a l t ro.
s i  s taccava dal la  lo t ta corpo a corpo int roducendo fat t i  assolutamente unic i
e  nuov i :  l ' i n te l l i genza  e  l ' ogge t t i vaz ione .  L ' o r so  e  g l i  a l t r i  an ima l i  che  sono  i n
terra capi rono a l lora che uno solo era super iore a tut t i .  E quesfo uno solo,
I 'uomo, 

.  in luì  d i  pos.sedere del le  propr ieîà incommensurabi r i .  Ma queste
propr ieîà non erano l ì ,  a  por îata d i  mano pendenî i  da un a lbero:  b isognava
col t ivar le nel la  propr ia in ter ior i tà  per  sv i luppar le poi  negl i  a t t i  estern i .

poichè, ammesso
ins is tere su chi ,

Ma sapete com'è:  sv i luppare del le
non accet t iamo di  buontut to subi to e

mo l to  p iù  i n là del le  nostre capaci f  à ,
evolvere.

Così conîestiamo conrro
se rnp re  qua l cuno  p iù  avan t i
ne l l ' a l  d i  l à .

facol tà è impresa fat icosa.  Vorremmo
grado i l  fa t to che i l  desider io vada
e che c i  vogl iono generazioni  per

noi  s tess i ,  conîro i  nostr i  s imi l i  perchè î rov iamo
di noi, contro I 'organizzazione su questa terra e

Nel  l ibro pr imo del l 'od issea s i  legge questo passaggio:  -  pohl  -  d isse
Giove -  incolperà l 'uomo dunque sempre g l i  òe i? óuundo a se stesso i
mal i  fabbr ica,  de 'suoi  mal i  a  hoi  dà carco e ia  s to l tezza sua chiama desî ino.

^  Dal  che s i  apprende che i  contestatar i  es is tevano g ià t remi la anni  fa ,
se Omero s i  è  dato la  pena d i  presentarc i  Giove che,  s tancò del le  contestaz ioni .
contesîa anche lu i  conîro g l i  uomini !

Per  concludere:  la  conîesîaz ione pura è,  come dice omero,  < fabbr ica
di  mal i  >.  L ' insoddisfaz ione contemperata è,  invece,  sprone versc i l  progresso.
E poichè voi ,  le t tor i ,  s ie te degl i  sper i rneniator i  per  e lez ione,  ra l legra lJv i  del
vosîro senno perchè v i  t rovaie f ra coloro che sîanno davant i ,  e  usano l , in-
te l le t to.  La vostra cpera g ioverà col  tempo anche a quel l i  che sono r imasl i
ind ieî ro a gr ic iare e a d iser îare i rasoi .  r l  mondo è bei lo  perchè è var io.
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Potentissimo ed economico generalore di alra frequenza, utile per

infìnífà d'insolite esperienze e capace di creare lu_nghe e fragorose

scintille, pur non impiegando nePPure Una valvola od un lransislor.

Pochi ricordano che assai prima del-
l 'anno 1900, Nicola Tesla propose di
costruire una trasmittente della poteh-
za di 7,5 MW per un insolito scopo. Si
traliava di emettere radiof requenza
al la  îensione d i  lO0 mi l ion i  d i  vo l t
per  i l luminare le  lampadine d i  gruppi
d i  case.

Beninreso,  la  t rasmiss ione del l )ener-
gia elettrica a distanza, sarebbe avve-
nuîa senza l ' impiego di f i l i .  Queslo
non era poi un progefto del tutîo chi-
merico, anche se i l suo inventore do-
vefte troncarlo sul nascere Per mancan-
za di mezzi. lnfatti, lo stesso Tesla
aveva già realizzafo impianti spelta-
colar i .

Per esempio, era riuscito a coslruire
una sîazione lrasmiîtente di energia
eletlrica che aveva acceso 3'00 lampa-
dine eleiîriche del suo laboratorio' La
singolarità della cosa consisteva nel
fatto che queste lampadine si trova-
vano a quasi  50 chi lometr i  d i  d is tanza.

Per comprendere l ' importanza che
a quei tempi avevano queste invenzio-
n i ,  non sarà male r icordare che a l lora
era conosciuta la corrente confinua ma
non molîo si sapeva circa la corrente
ahernata.  Comunque,  s in dal  l89 l
Giorgio Westinghouse aveva acquista-
lo alcuni dei brevetti del Tesla che
furopo poi impiegaÌi alla Fiera mondia-
le di Chicago del I892 per dimosîra-
zioni di trasmissione a distanza di
energia elettrica senza far ricorso ai f i l i .

Nel la  f ig .  I  è  v is ib i le  lo  schema di
principio di uno dei trasmettitori Tesla.

ln esso si vede che una dinamo D
alimenta un rocchelto di Ruhmkorff
RM, l ' in terruz ione a l  pr imar io del  qua-
le viene fornita dall ' interruttore elet-
trolit ico lE. Al secondario di RM si
sviluppa una tensione alîissima che
alimenta i l trasformalore TSI attraver-
so lo spinterometro SP l. l l  primario
di questo. trasformatore è accordato
su una frequenza elevata mediante la

di \ru.H. Williams

capaciîà Cl. Avendo un rapporlo for-
femente in salita scoccano ai capi delle
sfereî te d i  SP2 del le  lunghiss ime ed
energiche scinti l le. Ciò permette di
alimentare un ulteriore trasformatore
TS2, accordato dal condensatore C2.

.  Come r isu l ta lo f ina le,  a l lo  spintero-
metro SP3 scoccano del le  sc inî i l le  lun-
ghe anche qualche metro.  Gl i  e levaî is-
simi potenziali in gioco sono tuttavia
innocui per i l  faîto che la radiofre-
quenza resta in superficie ai corpi
senza entrare in profondità.

Abbiamo voluto prendere in esame
il sislema di Tesla per vedere di mo-
dernizzarlo e ricavarne un apparecchio
semplice e compatlo. l l  r isultato è i l
<< Tesla 2l > che qui descriviamo e che
è raffìguraîo nella fig. 2.

La s ig la (  2 l  > s ta ad indicare la
lunghezza massima in mi l l imetr i  de l -
la scinli l la che è capace di fornire. Con-
siderando che in aria occorrono circa
3.000 V per  superare un in terval lo  d i
I mm, grosso modo si può far ascen-
dere a non meno di 5,0 mila volt la
îensione erogata da questo apparec-
chio.

Numerose sono le esperienze che si
oossono effetluare con esso. Vernici
fosforescenîi di qualsiasi î ipo si i l lu-
minano forfemente se i suPPorti su
cui sono stese sono investit i in un mo-
do ouals ias i  dal l 'e f f ìuv io del la  scar ica;
îubi  e let î ro luminescent i  ed a l  neon s ' i l -
luminano parz ia lmente se posî i  in  v i -
cinanza dell 'alta lensione. Anche certe
lampadine del  t ipo con r iempimento
gassoso, si accendono di improvvisi ba-
gliori quando vengono tenute per la
ghiera meîal l ica ed avvic inate a l l 'usc i -
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la del Tesla. La luce che emettono non
deriva però dal loro fi lamento che,
come si poîrà noîare, rimane spento,
ma bensì dalle scariche che innescano
nel  gas d i  cu i  è r iempi to i l  bu lbo.

Le scinti l le emesse dall 'apparecchio
sviluppano ozono e generano uno
spettro contenente le righe caratteri-
stiche del materiale con cui sono fatti
gli eletîrodi di scarica. Ciò permetfe
d'impiegare queste scinti l le per effef-
îuare analisi s,pettrochimiche.

Applicando un'antenna accordata od
anche un sempl ice f i lo  a l l 'usc i ta ad a ' l -
îa tensione, vengono irradiate. onde
radio smorzate su una vasîa gamma di
frequenze, causando forîissimi disturbi
a l le  radio audiz ioni r  questa appl icaz io-
ne non è consenlita.

Funzionamenlo

Ne l l a
eletîrico
lizza'lo,

3 è riportato lo schema
Tesla che abbiamo rea-

Esso si discosta notevolmenîe dai
prototipi fradizionali perché non ne-
cessita del rocchetta di Ruhmkorff ed è
alimenlato dalla rete luce. Precisamen-
îe,  la  spina SP v iene inser i ta  in  una co-
mune presa di corrente aliernata e
quando l ' interruftore lN viene chiuso
il relé RL è eccifato.

Si aprono allora i contatti << a > e
n b > ed i l relé viene così diseccitato
ed i contaîti precitafi si chiudono nuo-
vamenfe.  Segue a l lora una nuova ec-
citazione del relé e poi una successiva
aoertura e così via con un funziona-
mento che potremo definire a < cam-
pane l l o  > .
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I  contat t i  r .  d  > ed < e > sono sol idal i
meccanicamenîe con i contatti << a-b >>
per cui  s i  aprono anch'essi  in  s incro-
n ismo. Ciò fa s ì  che i l  c i rcu i to a cui
fanno capo i l  condensalore Cl  e l 'av-
volg imento pr imar io P2 venga a l fer '
nalivamenle corîocircuitalo, oppure
energizzato ad impulso dalla elevatis-
sima extra-îensione d'apertura svilup-
pata dal l 'avvolg imento P l  d i  TA.

Quest 'uhimo è un semPl ice Pr ima-
r io  d i  t rasformatore d i  a l imenfazione
di  t ipo universale.  I  capi  da ut i l izzare
sono ovviamente quell i che corrispon-
dono a l la  tensione d i  rete d isponib i le .
Le rapid iss ime car ic .he e scar iche d i  Cl
delerminano un passaggio d ' impuls i
at t raverso P2 che è l 'avvolg imenlo pr i -
marlo del trasformaîore TS che cosfi-
tu isce propr iamente i l  <  Tesla >.

Qui  abbiamo un'a l î ra novi tà r ispet-
io  agl i  schemi f radiz ional i ,  in  quanio
TS è muni to d i  un abbondante nucleo
di ferriîe, menfre la tradizione vorreb-
be che ne fosse pr ivo.  Tut tav ia,  la  pre-
senza di tale nucleo permette di olîe-
nere dei  r isu l tat i  eccezional i  con p icco-
le misure d i  ingombro.

l l rapporîo del frasformatore TS è
in  sa l i t a  e  de l l ' o rd ine  d i  c i r ca  l : 100 ,
per  cui  g l ' impuls i  d i  ext ra- tensione
che s i  ver i f ìcano a i  capi  d i  P l  r icom-
paniono a i  capi  d i  52 con valor i  in  pro-
porz ione super ior i .

Per tanto,  se s i  aPPl icano due Punte

1 2

al secondario di TS (indicate con le let-
tere << g-h > in fig. 3).. scoccano nulrite
sc int i l le  purchè la d is tanza f ra quesfe
non super i  i  20-21 mm. Le scar iche so-
no ovviamente ad aha f requenza,  e
perlanto non sono pericolose nono-
stante l 'e levat iss ima tensione.  Tul tav ia,
data la notevole potenza in gioco e la
frequenza relativamente bassa di fun-
zionamento, è bene usare qua.lche
prudenza per evilare di ricevere di-
rettamente su parti del corpo le scin-
ti l le che per la loro notevole intensità
non sono decisamente piacevoli da un
punto d i  v is ta f ìs io logico.

Poichè v iene essenzia lmente impie-
gato un relè ed un'indutfanza per so-
st i tu i re i l  t radiz ionale rocchet to d i
Ruhmkorff, si ha un nolevolissimo ri-
sparmio.  Tut tav ia,  non b isogna d imen-

l icare che i l  re lé RL è stato ovviamenÎe
costru i to  per  ben a l t ro impiego e quin-
d i  funzionando nel lo  schema di  f ig .  3
in modo rapidamente a l ternat ivo e
quindi  innatura le,  è bene tener lo in
funzione per  tempi  non t roppo pro lun-
gati oer impedire che i suoi contatti si
surr iscald ino t roppo.

Costruzione

La costruz ione del  u Tesla 2 l  ,  è  o l -
t remodo sempl ice.

L 'apparecchio è real izzato medianÎe
i l  monlaggio su un basamento.  Nel
model l ino che abbiamo sper imentaÎo,

quest 'u l t imo era d i  meta l lo ;  tu t tav ia,
nul la  v ieta d i  usare un basamento faî -
to d i  mafer ia le iso lante.

Al l ' in terno d i  esso (come è v is ib i le
dalla fig. 4), sono collocati i compo-
nent i  pr inc ipal i ;  prec isamente v i  sono
fissati l ' interruîtore lN, i l  trasformatore
TA. i l  re lé RL ed i l  condensatore Cl .  l l
frasformaîore TS è collocato esîerna-
menîe.

Nella fig. 5 sono rappresentaîi i col-
legamenti da effettuare e, come si ve-
de,  l 'un ica par te da real izzare è i l  t ra-
sformatore TS.

Esso consta essenzia lmente di un
tubo d i  maîer ia le o l t imo iso lante che
porta l 'avvolgimento 52. Su questo è
inf i la to poi  un a l t ro lubo d i  maggiore
diametro,  anch'esso d i  maîer ia le iso-
lante,  su cui  è avvol to l 'avvolg imento
pr imar io P2.

Le d imensioni  del le  par î i  meccani-
che e l 'a l tezza degl i  avvolg iment i  so-
no desumibi l i  da l la  f ig .  ó.

L'avvolgimento 52 non presenla al-
cuna pahicolare diffìcoltà nella sua
realizzazione, specialmente se si di-
spone d i  una macchina avvolg i f r ice.  ln
mancanza di questa si può effelluare
l 'avvolg imento anche a mano;  in  ta l
caso l 'operazione richiede circa due
ore. Si trafta, infatti, di avvolgere in
modo mol to regolare c i rca I500 spi re
di  f ì lo  smal taîo 0,12 mm. È anche pos-
s ib i le  superare ta le numero d i  spÌre
usando f i lo  smal tato avente un d ia-
me l ro  d i  0 ,1  mm.

L'altezza dell 'avvolgimenlo deve es-
sere complessivamente d i  |80 mm, la-
sciando delle testate l ibere di circa
2 '0 mm in basso e l0  mm in a l to .  l l  f i lo
smalîaîo da usare deve essere nuovo e
privo di difefti, poichè le elevate ten-
s ioni  in  g ioco non permettono lacune
nel l ' iso lamento.  .  Real izzato l 'avvolg i -
mento 52. lo si deve Proteggere con-
t ro le  d ispers ioni  e lef t r iche e la  umi-
d i fà,  co ibenîandolo.  In  praî ica,  s i  può
ottenere ciò immergendolo in paraffì-
na calda e l iqu ida opPure spruzzando-
lo con un prodot fo iso lante che im-
oedisca la  formazione d i  archi  ed e l i -
mini l 'efiefto coronar come ad esempio
i l  < No-Arc Chemtronics )  G.B.C.
LCl08 r o-00.

I  capi  d ' in iz io e d i  f ine del l 'avvolg i '
mento 52 possono essere fissati me-
dianfe mast ice oppure,  come abbiamo
fat fo nel  model l ino.  prat icando dei  p ic-
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col i  for i  A 1 mm nel  tubo iso lante,  fa-
cendo poi passare dentro e fuÒri i
caoi  s ino ad avere un suf f ìc iente an-
coraggio.

Per la  real izzazione d i  P2,  occorre
impiegare un tubo iso lante d i  maggior i
d imensioni  (vedasi  la  f ig .  ó)  su cui  an-
dranno avvol îe Ió spi re in  due st rat i
lasc iando c i rca l0  mm l iber i  ad ogni
estremo. l l  f i lo  da usare è la  comune
treccio la d i  rame r icoperta d i  v ip la;  le
d imensioni  ot t ime sono c i rca quel le
del le  t recc io le iso late in  p last ica usate
per i  cordoni  d i  a l imentazione;  nes-
sun mater ia le iso lante è poslo f ra i
due strati.

La r ig id i tà  e l l iso lamento.d i  P2 pos-
sono essere perfezionaii mediante im-
mersione in paraffìna o con spruzza-
tura d i  apposi to l iqu ido ant iarco,  come
già fatto per 52.

Terminat i  tu i î i  g l i  avvolg iment i ,  P2
va infi laîo sopra 52 e posto a 40 mm
dal  la lo f reddo,  centrandolo mediante
una st r isc ia d i  spugna d i  p last ica
(espanso pol iuretanico)  avente d imen-
s ioni  d i  c i rca 30 x 100 ed uno spessore
di  l0  mm. Questa s l r isc ia s i  p iega ad
anello ed agisce come un soffìce disîan-
z iatore e las i ico incapace d i  arrecare
danni  a l  del icaîo avvolg imenfo 52.

F ig .5 .Co l l egamenr i .  :

f..,.i

Fig. 4 - Componenti montati all ' integno del basamento.

--*-'ìJr--*--
I
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l l  îrasformatore TS può essere com-
pleîaîo con alîre parti accessorie.

Ad esempio,  come è v is ib i le 'nel le
f igg.  2 e ó,  s i  può col locare sul la  sua
sommilà un cappellotto di plastica, al-
îo  c i rca 20 mm, a l  centro del  quale s i
colloca un morsettino per i l  f issaggio
di fì l i  di rame da usare come punle
di scarica. Tale piccolo morsefto può
essere ricavato privando della parte
isolante la presa volante unipolare
G.B.C. CDl2550-00.

L'estremo di 52 può far capo ad
un'asta di sostegno di metallo o di ma-
teriale isolante, provvista sulla sommi-
tà di un cappelloto di plasîica.

Tutti quesf i ult i- i accessori sono
ut i l i ,  ma non indispensabi l i ;  vo lendo,
possono essere omessi. È necessario,
invece,  l 'anel lo  segnaîo con le in iz ia l i
RA nel la  f ig . .ó che serve a dare un
solido appoggio al tubo TS.

Nel modell ino ci siamo preoccupati
di uîi l izzare un pezzo di plastica che
fosse facilmente reperibile e, pertan-
to, abbiamo uii l izzaîo uno di quei roc-
cheîti di plasîica su cui sono avvolti
molti nastri adesivi trasparenti del
commercio.  Ut i le ,  ma non indispensa-
bi le ,  è i l  c i l indro d i  mater ia le p last ico
(oppure di legno) BS di f ig. ó; queslo
può essere sem,plicemenîe una metà
di una scaîola di plastica dalle misure
ci rca ugual i  a  quel le  ind icaîe nel  d i -
segno,  oppure un quals ias i  a l t ro manu-
fatîo del genere.

Lo scopo di questo pezzo è quello
di distanziare ulteriormenîe la parte
inferiore dell 'avvolgimento 52 dal ba-
samento in metallo dell 'apparecchio. È
ovvio che se si usa per quest'ulî ima
parte un basamento non d i  meta l lo ,  i l
dislantialore BS può essere omesso.

Più importante è invece il gommino
passacavo da interporre nei punti di
f issaggio del relé RL.

lnfatîi, durante i l funzionamento,
questo relé vibr.a notevolmente ed è
fonte di un notevole f rastuono. Per
ridurre le vibrazioni, oîtima cosa è fì;-
sar lo a l  te la io meîal l ico in terponendo
un gommino passacavo d i  d imensioni
appropriaîe, come ad esempio i l t ipo
G.B.C. GA/472'O-OO per basamenti fat-
i i  con una lamiera da I  mm, oppure
if î ipo GA/473A-OO per basamenti di
lamiera con spessore di 1,5 mm {ve-
dasi i l  disegno particolare nella fi lg. ó).
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Le d imensioni  del  basamento mela l l ico
sono nel  model l ino d i  l00x 

. l00 
mm

con ó0 mm di altezza ma non ha nes-
suna importanza se non viene realiz-
zafo identico. Come già accennato, si
può usare infatti un basamento di altro
l ipo,  quale un comune te la iet to Per
apparecchi radio a valvole, una scafo-
la di legno di suffìcienfi dimensioni o
scaîole metall iche già pronte in com-
mercio come ad esempio la scatola per
monîaggi  sper imenta l i  G.B.C.  00/301 5-
03 che 'ha d imensioni  d i  1  18 x óO x
x  55  mm.

. Le sole parti che richiedonc un iso-
lamento eccezionale sono quelle che
fanno capo al trasformatore TS, men-
fre un'attenzione minore può essere
posta agli altri componenti. l l  cordone
di alimenlazione SP (fì9. 5) è necessa-
rio che sia provvisto di passaggio pro-
îeîto da gommino passacavo quando
per basamenîo dell 'apparecchio s'im-
piega una scato la metal l ica.

L'apparenza dei vari pezzi non deve
far credere che la realizzazione di que-
sîo apparecchio sia meccanicamenle

diffìci le, perchè molte parîi qui i l lu-
strate hanno soltanlo funzioni acces-
sorie. Ad esempio, l 'apparecchio fun-
z iona g ià se real izzato fa le e quale
come mostrato nella fig. 5, ossia in mo-
do volante ed appoggiato su un piano
ben iso laîo.  Avvic inando i  f i l i  d ' in iz io
e di f ine dell 'avvolgimento 52 ad una
disfanza d i  c i rca 2 '0 mm, quando l ' in-
terruttore lN è chuiso e la spina SP in-
serita in una presa di rete, si vedranno
scoccare nutriîe scinti l le violacee.

Dato che i fubi su cui vanno avvolti
gli avvolgimenfi 52 - P2 devono essere
di materiale isolanîe ottimo, sono con-
s ig l iab i l i  i l  p lex ig las,  i l  perspex ed i
mater ia l i  acr i l ic i  in  genere.  Occorre
escludere nel modo più assolulo ' la

gomma, i l legno, i l  cartone, ecc.; se
vi sono difeîti anche minimi d'isola-
mento nel trasformatore TS non è pos-
sibile ottenere la massima tensione
da l l 'apparecchio.

lnternamente al tubo su cui è avvol-
îo 52 va collocaîo i l nucleo ferroma-
gnet ico;  abbiamo r iso l to i l  problema
infi lando all ' interno 4 nuclei ferroxcu-
be di 9,5 x 203 mm corrispondenti al
n. di calalogo G.B.C 00/0ó01-00.

Senza questi nuclei la resa dell 'ap-
parecchio è min ima e non è possib i le
ot tenere del le  sc int i l le  avent i  una lun-
ghezza superiore a qualche mill imetro.

Chi è in vena di ulteriori esperienze,
può applicare un successivo stadio co-
me è indicalo nel la  f ig .  l ,  in  modo da
elevare ulîeriormenîe la tensione, su-
perando così  i  100 mi la vol t .  La d i -
stanza dello spinîerometlo SP 2 andrà
regolata per la maggior lunghezza di
scinti l la-stabile, mentre i valori di C2 -
Ll determineranno la f requenza di
TS 2.

Si possono aggiungere poi successi-
vi sîadi, sempre però curando l 'adat-
îamento d'impedenza fra uno stadio e
l 'altro; con tale metodo si possono ge-

Converrà, infine, ricordare che an- .nerare îensioni e frequenze estrema-
che l 'umidità può compromettere l ' iso- mente elevate, uti l i  per i più vari ed
lamento. insolit i  esPerimenti '
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I dileltanti smaniosi di dedicarsi all'hobby della fotografia con serieià di
intenti, propendono solifamente per l'apparecchio a sislema reflex mo-
nobiettivo (S,t.R.), il quale consente di spaziare nei diversi campi di ap-
plicazione della tecnica fotografica usando un minimo numero di acces.
sori. Scopo di questo articolo è di fornire utili nozioni teoriche e pratiche
su quesfo tipo di fotografia.

lunghezza focale, che è poi la distanza
inîercorrenfe tra i l piano ove è situata
la pell icola (piano focale), e i l  rel,ativo
punfo principale del l 'o.tt ica.

La lunghezza focale del normale
obieîîivo di u,na fotocamera 35 mm. è
quasi  sempre d i  50 mm.;  se quindi  noi
us iamo sul la  s tessa macchina un te le
da 500 mm. avremo un' ingrrandimento
di  500:50 :  l0  vohe.  Ciò s igni f ica
che fotografando con il tele suddetto
un oggetto posto a lO0 m. esso avrà
sulla pell icola le stesse dimensioni che
avrebbe avufo se avessimo operato d,a
l0 m. con l 'o t t ica standard.

l l  s is tem'a S.L.R.  è senza ombra d i
dubbio versat i l iss imo e merav ' ig l ioso;
ma va usato per contro con una ade-
gu'ata preparazione tecnica. Con ciò
non vogliamo affey'ma're che per un di-
le t tante a l le  pr ime armi  s ia imp'ossib i le
adoperare quesfo tipo di macchina fo-
tografìca, tutfaltro, ma sem,pliceme,nte
che occorre procedere per gradi: sì da
ottenere quei risultati che questo intel-
I igenîe sistema consente.

I lettori scuseranno questa disserta-
zione che a p.r"ima vista potrebbe sem-'brare 

fuori luogo ma che in realtà è
indispensabile per introdurci adegua-
'l'am'ente 'in questo calmpo di .im,piego
d,el I a f otog,rafi a, pecu I i a re ca ra.ttenistica
del sistem'a reflex, quale è appunfo la
telefotogr:afi'a.

Com,e è nofo il teobiettivo ingrandi-
sce l ' immagine a seconda della sua

È ovvio quindi che i l teleobieîtivo
abbraccia un campo minore dell lob.iel-
t ivo normale.  Esso s i  usa pr inc ipalmen-
te per riprendere soggelti inavvicina-
b i l i  (ad esempio animal i  servat ic i ) ,  o
quando un ostacolo ci separa dal sog-
get fo o per  eseguire un pr imo p iano
da ,una d is îanza re laÌ ivamente grande.
È anche adoperato per eseguire ritratti
poichè permeîte di ope.rare da una di-
stanza maggiore ottenendo così ritratti
con giusta prospetîiva.

Giova qui ricordare che non tuîti
gli obiettivi con distanza focale mag-
giore dell 'ott ica standa,rd sono dei ve,ri
e proprio teleobiettivi: esistono infatti
anche i cosiddeiti < Lungo fuoco >>.
Essi sono, a par.ità di focale, f isicamen-
te molto più lunghi dei veri îeleobiet-
t iv i ;  la  loro lunghezza è sempre uguale
o leggermente maggiore alla disfanza
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íocaie, consegueniemente presentano
un peso ed u'n ingombro maggiore
rispetlo ai ieleobietÌivi. Per quanto ri-
guar.da invece i risultati pratici non v'è
differenza alcuna ira un vero iele ed
un corrispondente lungo fuoco.

Comunque anche quest i  u l t imi  ven-
gono,  nel la  comune dia let t ica,  def in i l i
*  Tele >.

Se acquistate un teleobietîivo, misu-
raîene innazitutlo la lunghezza mate-
r ia le;  se questa sarà in fer iore a l la  fo-
cale.  esso sarà senza dubbio un vero
îe le.

È poi opporluno tenere'presente che
l'uso del tele presenta problemi tanfo
maggior i  quanlo p iù è grande la sua
lunghezza focale, cioè quanto più ri-
su l ta spin lo l ' ingrandimento che esso
pertnette. L'ostacolo maggiore che si
f rammetîe nel  momenlo in  cui  c i  s i
accinge a scaltare telefotografie è l 'ef-
fetto delle vibrazioni dell 'apparecchio
quando s i  preme i l  pu lsanîe d i  scat to:
infatfi se un determinato tipo di tele-
obietl ivo ingrrandisce l ' immagine po-
niamo 8 volte, verranno con essa, in-
grandite nella sîessa misura anche' le
v ibraz ioni :  c iò s igni f ica che in questa
eventualità la fotocamera dovrà essere
8 vol te p iù s tabi le  che non usando
l'obieftivo standard; ciò naîuralmente
fotografando con lo stesso tem,po di
otturazione.

Al lo  scopo d i  neutra l izzare o,  quan-
to meno.  min imizzare i l  de leter io  ef -
fet îo del le  v ibraz ioni ,  le  qual i  sono le
p ' r inc ipal i  responsabi l i  d i  tant i  negat iv i
inserv ib i l i  perchè mossi ,  è  necessar io
usare veloci tempi di scatto; questo
però è p iù fac i le  a d i rs i  che a fars i ;
è noto infatti che, normalmente, la lu-
minosi tà dei  te leobiet t iv i  è  tanto mi-
nore quanto maggiore è la  loro lun-
ghezza focale. Questo avviene poichè
l'aoertura relafiva d'i un obiettivo è
data dal la  d is tanza focale d iv isa per  i l
d iametro del la  pupi l la  d 'usc i ta:  'da c iò
s i  deduce che aumentando la lunghez-
za focale occorre aumeniare proporzio-
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nalmenîe anche i l  d iametro del le  lent i
componenti l 'obietl ivo.

Un te le da ì000 mm. con una lu-
minosità di f 2. dovrebbe qu'indi esse-
re dotato di lenti enormi e diff ici lmen-
te riuscireste a reggerlo con una mano,
a parte poi i l  fatto fuît 'altro che tra-
scurabi le  r iguardante i l  prezzo d 'ac-
quis lo d i  un îa le obieî t ivo.  L 'unico mo-
do per  poter  lavorare con veloc i  tem-

pi  d i  scat îo è quindi  l 'uso d i  pel l ico le
alquanto sensib i l i ,  su i  23-25'  DIN a l
min imo,  coloro che credono d i  ot tene-
re r isu l îat i  mig l ior i  adoperando f i lm a
grana f ine e quindi  meno sensib i l i ,  an-
dranno incontro a delus ioni  ed insuc.
cessi .  Usando te leobiet t iv i  da 500 mm.
ed o l t re in  specia l  modo su apparecchi
35 mm.. ed anche facendo uso del
t reppiede,  i l  îempo di  scat io  p iù lento
da  usa rs i  sa rà  d i  1150O" ,  ma  è  meg l i o
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adoperare I/I0O0" di secondo: ciò
îuitavia non esclude che in casi p,arti-
cola,ri si possano ottenere immagini
soddisfacenii usando ad esempio un
tele di 500 mm. a mano libera e scat-
tando a 1/25'0". Comunque questo è
anche un fatto soggettivo, esistono, in-
d iv idui  i  qual i  hanno una mano fer-
missima; tutiaVia queste sono da con-
siderarsi eccezioni non certo riscontra-
b i l i  ne l l ' ind iv iduo appartenente a l la
media.

Ad ogni modo facciamo presente
che quesîi forti tele sono da usarsi
soltanto in occasioni'parîicola,rissime,
nella maggior parte dei casi basterà
limítarsi all 'uso di teleobiettivi molto
meno spinti e quind,i dai risultati mol-
to più sicuri. Se proprio si vuole, o si
deve usare un obieîtivo di forte lun-
ghezza focale è opportuno conoscere
tutti gli handicap che in tal caso im-
macabilmenle sí presen'teranno; sì da
poter l i  e l iminare nel  modo migl íore.

Un'altra deile cause più frequenti di
scarsa nitidezza con l'uso d'i teleobiet-
fivi molto spinti è la grande quantità
di pdrticelle éstranee presenti nell 'af-
mosfera: fumo, smog, scarichi indu-
striali, piccole goccioline d'acqua do-
vute all 'umidità atmosferica fanno sì
che l 'ar,ia non sia mai com.pletamente
pulita, e ciò è causa ohre che di poca
ni f idezza,  anche d i  una dannosa d imi-
nuzione del conirasto, con conseguenfe
appiat t imento del  l ' immagine.

In mol t i  cas i  è ut i le ,  a l  f ine d i  au--
mentare i l contrasto della fotografia,
sottoesporre volutamente di uno o due
diaframmi e compensare poi durante
lo sviluppo, aumentando la durata
di questo del 2Oo/o.

I soli casi in cui è facile ottenere
buone immagin i  fo tografando a gran-
de d is tanza,  sono quel l i  in  cu i  a se-
guito di un bell 'acquazzone o di un
forte vento nordico l 'aria divenîa ter-
sa,  pul i ta  e quasi  cr is ta l l ina.  Solo in
queste condizioni sussistono buone
probabiltà di ottenere telefofografie
vera,mente nitide. In montagna si tro-
vano poi quesîe condizioni di aria
pul i ta ,  o l t rechè nei  casi  c i ta t i ,  anche d i
pr ima matt ina a l  levar  del  so le quando
lo sguardo può spaziare sull 'orizzonîe
e le montagne si stagliano nitide con-
î ro i l  c ie lo.

Se si desidera fotoglrafare animali
in l ibertà ci si può benissimo limitare
ad una focale d i  300 mm. la  quale può
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essere usata abbastanza fac i lmente a
mano libera con tempo di scatto di
1 /250" - 1 /5OO" di secondo: per cerîe
soecie dî  animal i  che non s i  lasc iano
assolutamente avvic inare è però ta l -
volla necessario ricorrere a focali oiù
lunghe che,  come già dei to,  vanno
usate con specia l i  accorgiment i .  Non
si creda però che il solo faîto di esse-
re in possesso di un obiettivo di
800 mm. renda fac i l iss ima e a l la  oor-
îata d i  ch iunque la fotograf ia  d i  ani -
mal i  se lvat ic i .  Ciò a l  contrar io  r ,appre-
senta un settore molto diffìci le dell 'ar-
te fotograf ica ed impl ica,  quasi  sem-
pre,  una buona conoscenza del  mondo
del la  fauna e del le  reqole che la ca-
raîterizzano.

Frequentemente i l tele viene usalo
per foîografare scene sportive in spe-
c ia l  modo foot-bal l ,  corse automobi l i -
s t iche,  gare d i  sky ecc.  ove non è
poss ib i l e  né  cons ig l i ab i l e  avv i c i na rs i
troppo.

Per queslo uso l 'obiettivo dovrà es-
sere abbasfanza luminoso,  poichè è
noto che per  fermare sul la  pel l ico la
soggetli in forte movimento occolre
operare con velocissimi îempLdi scatto.

Sarà a l t resì  opportuno scegl iere un
esemplare del  t ipo < Automaf ico > che
permeîîerà d i  scat îare mol to,  p iù fac i l -
menîe e velocemente.

l l  r i t ra t io  r ich iede,  in  genere,  focal i
che  vanno  da  100  a  200  mm.  Ovv ia -
menîe si possono ottenere ritratti an-
che usando la normale o l î ica in  dota-
z ione:  ma quesf 'u l î ima non può for-
n i re r isu l tat i  a l î re l tanto soddisfacent i .
Con una focale d i  50 mm. è in faf t i
necessar io,  per  ot tenere immagin i  suf-
f ic ienîemenîe grandi  su l  negaî ivo,  av-
v ic inars i  ad un metro o meno dal  sog-
get lo;  ma così  f  acendo s i  avrà una
prospetîiva esageraia di un medio îele
si potrà operare da circa 2 m. oltenen-
do una immagine suffìcientemente
grande e con un corretto effetto pro-
spettico.

In macrofolografia i l  teleobiettivo
v iene usato ( l imi tatamenle a l le  focal i
da 85 a 200 mm.)  a l lorchè s i  renda ne-
cessar io una maggior  d is tanza dal  sog-
g€t to con eguale ingrandimente -
ad esempio per foiografare certe spe-
c ie d i  insel t i  che non s i  lasc iano avvi -
c inare o dei  qual i  s i  îemono le rea-
z ioni .  Natura lmente per  quesl i  us i  oc-
@rre avvalers i  d i  pro lunghe del  t i -
regrgio (softìetti o tubi), salvo per po-

Alire due folografie r€allalé con focale 4(E mm (foto sopra) e 600 mm (foto sotto).

*..l
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chi  esemplar i  d i  fo tocamere che re-
caro incorporato un soffìetto di esten-
rirr .d esernpio la < Rolleiflex SL
ó r -

b p srclrt! poi la scelta
d rr úú3tlro e orrcdo della
FWia fotanara è buona norma
qic e €lrn grrrìo salis > nel senso
chc è fri l issimo lasciarsi sedurre Calle
lunghissime focali: salvo poi pentirsi
emeramenîe della propria scelta. Infat-
ti acquisîando per esempio un < îele >
di  500 o p iù mm. s i  f ìn i rà con l 'adope-
rar lo sol tanto rar iss ime vol te o,  addi -
r i t tura,  per  lasc iar lo  nel  casset to.

Una scelta intell igente poîrebbe es-
sere (anche per  un d i le t tante impe-
gnato) ;  un 'ot t ica d i  200 mm.,  la  quale
s i  rende ut i le  in  mol te c i rcostanze:
l) perché il suo peso è abbastanza
contenuto,  2)  un . .  te le > d i  îa le lun-
ghezza focale è ancora notevolmente
luminoso e può perîanlo essere usato
mol to spesso a mano l ibera.  Con que-

sto s i  può agevolmenle passare dal -
l 'esecuzione di ritratîi, alla telefoto-
graf ia  a d is tanza mediante la  semp. l ice
agguinta d i  un mol t ip l icatore d i  focale
del  t ipo 2 x da inser i rs i  t ra la  camera
ed i l  te le.  In  questo modo s i  d ispone
di una focale di 400 mm. che è sufiì-
c ienîe nel la  quasi  îo ta l i tà  dei  casi .

La d isponib i l i tà  su l  mercato d i  ot t i -
che << fe le >>,  a prescindere dal la  lun-
ghezza focale,  è vast iss ima:  è in fat t i
possib i le  scegl iere l ra a lcune cent ina-
ia d i  d i f ferenî i  esemplar i :  o l î re a i  s in-
goli cosîruîtor"i di fotocamere S.L.R., i
qual i  met tono a d isposiz ione del l 'u îen-
te una gamma completa d i  obieî î iv i ,
esistono anche ditte che producono
otîiche per apparecchi reflex monobiet-
fivo. Queste si possono usare su quasi
tutte le fotocamere SLR in commercio
mediante l 'adozione d i  un sempl ice
anello di raccordo fornito con l 'ott ica
sTessa.

Ciò è mol to uî i le  quando s i  posseg-
gono due macchine con innest i  d ivers i
poichè lo sîesso obiettivo è usabile in-
differentemente su l 'una o l 'ahra me-
diante i  suddet t i  anel l i  d i  raccordo.

Infine è possibile scegliere tra obieî-
î iv i  dofaî i  d i  d iaf  ramma automat ico
oppure a preselez ione manuale:  ven-
gono det t i  <  automaî ic i  > g l i  ob ieî i iv i
i l  cu i  d iaf ramma s i  chuide a l l 'aper tura
di  lavoro, ,precedentemente determi-
naîa,  premendo i l  pu lsante d i  scat to
del l 'apparecchio e s i  r iapre,  sempre
auîomat icamente,  non appena s i  r i la-
sc ia i l  suddet to pulsante.  Con le ot f i -
che a preselez ione manuale invece,  è
necessar io agi re su una ghiera ,posta

sul la  montatura del l 'ob ie l t ivo;  è ovvio
che i  pr imi  consenfono d i  operare con
maggior  îempest iv i tà  e mol to p iù co-
modamente.

c0MulilcAT0
PER GLI ABBfIIIATI

DEL 1969

TUTTI  COLORO CHE NON SONO ANCORA IN

POSSESSO DEL TESSERINO SCONTI G.B.C.
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V I C I N O  P U N T O  D E L L ' O R G A N | Z Z A Z I O N E
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potenza per i 20 m, in cui_tufto è stato

Le'pagine d i  îu t îe le  r iv is îe del  mon-
do sono zep'pe di alletîanti schemi di
trasmettitori a fransisîor di piccolissi-
ma potenza,  assai  sempl ic i  e  funzio-
n a  l i .

Tut îav ia i l  d iscorso cambia se s i  de-
s idera un apparecchio a t ransis tor  d i
poîenza relativa,mente notevole, come
ad esempio un TX con una decino d i
wat l  inpuf  .  In fat î i ,  la  quasi  lo ta l i tà
delle realizzazioni proposte per po-
îenze d i  quest 'ord ine impiegano non
meno di 2 o 3 îran'sistors e ciò crea,
ovviamente, non poche diffìcolià di
realizzazione e messa a punto, an-
nul ' lando i  pregi  d i  est rema sempl ic i tà
che so4o invece oropri dei piccoli îra-
smett i tor i  < mi l l iwal t  >.

Pertanto,  abbiamo voluto ef feî tuare
alcune prove per vedere come fosse
possib i le  r iso lvere i l  problema di  co-
struire un trasmettitore di notevole po-
tenza, senza però com,plicare le cose
ed impiegando un solo î ransis tor .

Ovviamente, la maggiore diffìcoltà
incontrata è stata quel la  d i  reper i re
un î ransis îor  che funzionasse ad una
frequenza suffìcientemente alta, aves-
se un 'e levafa d iss ipazio 'ne e (guarda
che combinazione!) costasse poco. Que-
sto problema, che a l lo  s tato aî tuale
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Un lrasmettitore di

semplifìcato al massimo e persino il dissipafore lermico è stato so-
stituito con un circuito stampaio.

del la  îecnica corr isponde a l l ' inc i rca a l -
la  quadraîura del  cerchio,  è s tato r i -
so l îo impiegando un f ransis îor  d, i  BF,
a'pprofittando del fatto che alcuni î i,pi
a ' l  s i l ic io  hanno una f requenza d i  ta-
glio estremamenîe sposîaîa verso le
frequenze alte.

Dopo prove e ri:prove la scelta è
caduta sul iransisîor per < Bassa Fre-
quenza > (s' i fa per dire) BD-l l3-SGS
(1" : l '0 A e V"* - ó0 V), impiegan-
dolo beninteso in. . .  a l ta  f requenza e
precisamente facendolo osci ' l lare sui
14 MHz; c'è però chi sosliene che po-
l rebbe beniss imo funzionare anche a. l00 

MHz!

Evidentemente ci deve essere qual-
cosa d i  s t rano nel la  at tuale lecnica
elet î ronica se la  < BF > è qr ià arr ivaîa
a i . . .  3  me l r i !

Ovviamente, non tu'tto va così l i-
scio come se si fosse i 'mpiegato un
f ransislor a'ppositamente creato per
funzionare in  AF.  Infat t i ,  è  possib i le
notare qualche capr icc ios i îà in  corr i -
spondenza d i  deîerminate f  requenze
ed una spiccaîa preferenza che il se-
miconduttore mosîra per certe lun-
ghezze d'onda che gli sono più sim-
paî iche. . .  Ciò nonostanle,  i l  model l ino
che abbiamo real izzaîo e che qui  de-

di A. Ariel

scriveremo, funziona in modo stabile e
non è cr i l ico nel la  messa a punto.

Costruzione

l l  montaggino è v is ib i le  nel la  f ig .  I
e lo schema elettrico è ri,poriato nella
fig. 2.

Ri ferendoci  a quesî 'u l t ima f ìgura s i
vede che i l  f ransis îor  Ql  osc i l la  'per
effetto del segnale AF che dal collet-
îore è inviato alla base attraverso i l
condensatore Cl .  l l  gruppo d i  pola-
rizzazione è dato dai resisîori Rl-R2,
a cui  è s îata aggiunta l ' impedenza Zì
per  fac i l i tare l ' innesco del ' le  osc i l la-
z ioni .  La f requenza è d i  14,2 MHz e
la potenza del l 'ord ine d i  IOW input .

La l rasmiss ione avviene in îe legra-
fia con onde non modu,lafe ed allo
scopo îra i punti A-C è inserito i l  te-
sto telegrafico TS che nella fì9. ì è
raffìgur.aîo in rrna versione molto sem-
ol ice ed autocostru ib i le .

L'alimentazione viene effeîtuala con
una tensione d i  c i rca |2- l3  V ( tut ta-
via, se ci si accontenta di una pctenza
leggermente minore è possibi ' le impie-
gare anche solo una lensione d i  9 V) ;
la correnle assorbita supera di poco
I A. L'impedenza Z 2 ha la funzione
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Fis. t . ll TX 10.

di  a l imenîare i l  co l le t tore d i  Qì  b loc-
cando contemporaneamente fughe
di  RF.

Zl si può ap,prontare awolgendo,
sino a rie'm,pimento (spire unite), del
f i lo  smal tato Q 0,15 mm su ,un sup-
porîo G.B.C. C,o-/0673-00 che ha un
diameîro esîerno di 8 mm. Per 22 si
può usare Io stesso supporîo, ma av-
volgendovi, sempre sino a riempi-
mento, del f i lo smalîato A ,0,3 mm.
Durante i l funzionamento questo av-
volgi 'mento scalda leggermente, ma
ciò non dà alcun inconvenienîe se i l
trasmettitore viene usato solo in îe-
legrafìa come previsto.

La frequenza fondamentale di oscil-
laz ione è determinata dal  gruppo L l -
C3; Ll è realizzata awolgendo su un
supporto isolante (avenfe un diametro
esferno d i  ó mm) I  I  sp i re a cui  s i
affìancano altre 3 spire per l 'eventuale
secondario (12). I particolari costruttivi
d i  questa bobina sono r ipor Ìat i  ne l la
f is. 3.

Per conduîtore è stala usàîa trec-
c io la iso lata in  v ip la,  d i  d iametro ester-
no 1,2 mm (n.  d i  cata logo G.B.C.
CC/0193-00) .  In  para l le lo ad L l  è
posîo i l condensatore C3 che nel mo-
del l ino ha una capaci tà d i  lO0 pF;  tut -
îav ia,  può dars i  che in  sede d i  messa a
punto occorra gradatamente aurnen-
iare o d imínui re questo valore per  ot -
îenere la frequenza desiderata. In l i-
nea teorica sarebbe anche possibile
corredare la  bobina L l  d i  un nucelo
ferromagnetico (ad esempio i l t ipo
OO/'O622'CIA G.B.C.); in tal caso, ,però,

si ,ha un funzionamento diverso dal
norma'le perchè la forte correnle in
gioco crea saturazione.

Owiamente,  se s i  ímpiega un nu-
cleo ferromagnetico la frequenza ri-
sulta notevolmente più bassa del pre-
visto ed occorre îenerne conto.

La realizzazione di 'quesfo comples-
so non oresenla diffìcoltà parficolari ed
in fig. 4 è rappresenîato i l circuito
sîampaîo visto dal lato in'feriore (lato
senza rame). Le lettere che compaiono
sia in  questa f igura che nel la  f ig .  ì
sono r ipor late nel lo  schema di  f ì9 .  2
e servono per facil i tare l ' identif icazio-
ne dei  terminal i  durante la  costruz ione.

l l  c i rcu i to s tampato,  dal  la to rame,
è i l lust rato nel la  f ig .  5;  può essere r ica-
vaîo da una last ra G.B.C.  OO/5692-00
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che misura 12,0x 2O0 mm, tagl iando-
l a  a  9 0 x  ì 7 5  m m .

Fare a l îenzione che i l  rame che s i
trova sotîo Ll venga interrolio in un
punto a l  momenîo del l ' inc is ione af f ìn-
chè non s i  comport i  come una spi ra in
cortocircuilo che impedirebbe il fun-
z ionamenîo del  f rasmett i tore.

l l monîaggio è sîaîo effetfuato po-
nendo i  component i  tu î t i  da l  la to del
íneîallo, tranne il condensaîore Cl (ve-
dasi la fr5. l) che trova posto dall 'al-
tro latg.

Chi  avesse qualche dubbio sul  co l -
legamento dei  component i  può a iutar-
si con la fig. ó che mostra in modo
elementare i collegamenti da , effet-
tuare.

La messa a punto del trasmetfitore
è molro sempl ice e consiste nel l i 'nse-
r i re un amperometro in  ser ie a, l la  bat-
teria osservando che la corrente assor-
bita (quando si preme il fasto TS) sia
quel la  ind icaîa e le  osc i l laz ioni  s iano
regolarmenfe innescale.  l l  c i rcu i îo
stampato è provvisto di una notevole
area l ibera che ha lo scopo di disper-
dere i l calore assai notevole svi,lup-
pato da Q'l .

L'apparecchio è previsto per i ' l  fun-
z ionamenîo in  te legraf ia  e quindi  per
servizio disconlinuo. Occorre infalt i
ev i îare che i l  î ransis îor  venga mante-
nuîo cont inuamente in  osc i l laz ione
(esempio. îasîo TS sempre abbassaîo)
perchè in tal caso si guastereb,be su-
perando i  l imi f i  termic i  massimi .

Collegamento dell lanlenna

Per ottenere la massima potenza ir-
radiafa occorre osservare alcuni ac-
corg iment i  nel  co l legare l 'antenna a l
T X  I O .

La bobina L2 (fig. 2), se non viene
usafa un'anlenna perfetîamente accor-
data, non è suffìciente e va ,inseriîa
una bobina comrpensatrice (13 in fig. 7)
che ha lo  scopo d i  aumentare i l  ren-
dimento. Beninteso, questa soluzione,
a d i f ferenza del l 'a l t ra che proporremo
in seguiîo, va considerata come solu-
z ione d i  r ip iego.  In fat î , i ,  la  bobina d i
compensazione posta in  ser ie a l l 'an-
lenna,  se da un la îo aumenîa la  polen-
za i r radiata,  da un a l t ro la to non può
compensare le deficienze pro,prie di
vn'antenna insuffìciente perchè troppo
corra.

Fig. 4 - Circuiro slampalo (vislo da sorto).

Fig. 5 . Circuito stampato (lafo rame),

La messa a punio di L3 non è diffì-
cile a cond,izione di posse'dere od una
grande esperienza oppure la strumen-
tazione necessaria (ad es.: misuratore
di cam,po). Si può procedere come se-
eue:  s i  fagl ia  un f i lo  lungo c i rca mezza
lunghezza d 'onda e lo  s i  co l lega d i -
reî îamenîe ad uno dei  capi  d i  L2 men-
t re l 'a l î ro capo 'andrà 

ad una buona

presa di îerra. Più precisa,mente, la
lunghezza d i  quesîo f i lo  d i  anîenna,
per  var i  moî iv i  che non sî iamo qui  ad
elencare,  deve essere del  5% più cor-
to della lunghezza d'onda teorica
(1. l ,7  m);  s i  t rat ta dí  una lunghezza
non indifferenfe ma purtroppo essa è
r ich iesta dal la  s tessa banda d i  f requen-
za prescelta.

Effeîtuaîo i l collegamento ad L2 si
meîte in funzione in modo intenmiî-
tenfe i l trasmettitore e mediante un
misuraîore d i  cam'po od un a l t ro ido-
neo indicatore di radiofrequenza, si

esplora tutta la lunghezza del f i lo f ino
a f rovare un punto mediano in cui  la
i nd i caz ione  è  nu l l a .  Qu i  i l  f i l o  d i  an -
tenna va fagl ia lo e s ' inser isce poi ,  t ra
la fine d,el nuovo spezzone di anten-
na e l 'antenna cor fa che s i  vuole usare,
la  bobina compensatr ice 13,  che in un
pr imo tempo s i  può real izzare con c i r -
ca una vent ina d i  sp i re d i  f i lo  da I  mm
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Fig. ó - TX-10: collegamenlo comPonenli '

smaltato, avvdlîe uniîe su un supporto
iso lante del  d iameîro d i  l4  mm.

Metîendo in funzione, sempre in
modo inlermitîente, i l  trasmetfitore si
ricercherà medianîe i l misuratore di
campo i l  nuovo punfo d i  tensione nul -
la :  s i  aumenterà o d iminui rà poi  i l
nLrmero di spire di L3 finîanto che il
nodo di tensione capiti ,esaftamente
nel punto di attacco fra L3 e lo spez-
zone d i  f i lo .  Come regola generale s i
lerrà presente che occorre aumentare
l l  numero  d i  sp i re ' d i  L3  se  i l  nodo  d i

îensione capi ta pr ima del  punto d i
congiunzione o d iminui r le  nel  caso
contrlanio. Allora lo spezzone di f i lo
può essere eliminato ed L3 collegato
diretîamente a'l lato << caldo > di 12.

Come già detîo, risultati ancora mi-
gliori si ottengono però quando le
condizioni am,bientali esistenti perfiì€î-
tono d i  impiegare una vera ahtenna
in lulta la sua eslensione senza far ri-
corso a ripieghi. Fermo restando che
la lunghezza d'onda elettrica dell 'an-
lenna è d i  c i rca i l  5% maggiore del la

lunghezza fisica (almeno per
quenze del l 'ord ine d i  quel le
stione), occorrerà procedere
segue.

le fre-
in  que-

come

Per otîenere degli ottimi risultati
o'ccorre sempre che l 'antenna si,a in
r isonanza;  un 'antenna or izzonla le che
lavori su mezza lunghezza d'onda,
posta suffìcientemente lontana da ter-
ra e da altri oggetti eleîlricamente ri-
f letlenîi, ha un,a resisîenza d'irradia-
z ione a l  centro d i  73,14 ohm. Lungo
i l  f i lo  d i  anfenna var iano solo la  len-
sione e la correnîe che si riparliscono
in nodi  e ventr i ;  qu indi  l ' im'pedenza
d i  una  s im i l e  an tenna  i n  ogn i  suo
punto è data dal rapporto fra la ten-
sione e la corrente nel punto consi-
derato.

Essendo l ' impedenza dell 'antenna
orizzontéle, come già vislo, 'di circa
73 ohm questo è i l  suo valore 'min imo

che però aumenla se ci si sposta verso
l'estremità dov'è approssimativamente
di  2400 ohm. In prat ica,  tu t tav ia,  la
res is lenza d ' i r radiaz ione e quindi  an-
che l 'energia i r radiata,  d ipendono in
par te anche dal l 'a l tezza del l 'antenna
dal suolo, poichè ' l 'altezza determina
l 'angolo d i  fase î ra l 'onda i r radiata
diretfamente in ogni direzione e l 'on-
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Ca che si combina con essa dopo es-
sers i  r i f lessa sul  suolo.

La ' l inea d i  a l imenîazione del l 'anîen-
na se è effettuata con fi lo unico ha
un'impedenza che è compresa fra 5'00
e ó00 ohm e dipende soprattutto dal
Ciametro 'del  f i lo  impiegato.  l l  va lore
esafîo di quesfa impedenza può es-
sere r icavaîo dal la  tabel la .

Pertanto si 'può oftenere l 'adatta-
menlo del l ' impedenza del la  l inea a
quel la  del l 'antenna col legando la l inea
slessa anzichè al cenîro ad un ,punto
più díscosto da quesîo; ossia, dato che
l' impedenza dell 'anîenna aumenfa ver-
so gli estrerni, ad un punto che abbia
circa l ' impedenza di 5O0-ó00 ohm.

Questo punto si îrova ad 1 /7 della
lunghezza totale dell 'anîennó a par-
î i re  dal  cenl ro.  Usando une s imi le d i -
sposizione la bobina L2 di f ig. 2 va
però realizzaîa in altro modo; ,precisa-
menîe,  i l  numero del le  sue spi re andrà
portalo a ó, predisponendo una presa
su ognuna del le  3 spi re aggiunte (14 in ,
fig. 8). Per tentativi si collegherà poi
la  l inea d i  a l imentazione a l le  var ie pre-
se fìno a îrovare i l punto la cui im'pe-
denza coinc ida con quel la  del la  l inea.

Per avere la  massima resa del l 'an-
tenna non si devono avere onde sta-
z ionar ie lungo l ,a  l inea e c iò s i  o t f iene
appunfo quando l 'adat îamento d ' impe-
denza è perfeîîo.

Per conÌro l lare c iò s i  può r icorrere a
degl i  ind icator i  d i  RF (misuratore d i
campo, piccole lampadine, ecc.) effet-
tuando misure a d is tanze d i  1/12 del -
la lunghezza d'onda e sposlando leg-
germenîe innanzi  ed Ìndiet ro la  presa
del la  l inea lungo l 'anîenna.

La messa a punfo è otîima quando
in tuîîi i  punîi si oil iene una stessa
indicazione (es. :  se s i  usano t re lam-
padine indicatrici devono essere ucruat-
mente i l luminaîe) .  È anche oppoi îuno
che la lunghezza del la  l inea non s ia
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Fig. 8 . Antenna ed avvolgimenfo 14.

scel ta del  tu î to à caso,  ma s ia un mul-
t ip lo d i  un quarto d i  lunghezza d 'onda
o,  megl io  ancora,  s ia r icavata dal la
seguente formula:

t :
7 1 , 3 2

f

dove |  -  lunghezza del la  l inea in  me-
t r i ;

f - frequenza di lavoro del-
I 'anîenna in megahertz.

Con una I inea così  ca lcolaîa,  l ' im-
pedenza nel punîo di co,l legamento col

{

F
I
:

trasmetîitore è ,puramente resistiva e
non vi sarà alcun effetto dissintoniz-
zante sul  c i rcu i to d i  Ql  a l lorchè I ,a  l i -
nea v iene col legata o staccaîa.  In  ogni
caso,  la  l inea non dovrà r ip iegars i  ad
angolo ret to scendendo dal l 'anîenna
se non dopo una lunghezza almeno
par i  ad l / ló  del la  lunghezza d 'onda.

Vi  sono poi  a l t r i  s is îemi  ,per  col le-
gare l 'antenna a l  TX ì0 ma pensiamo
che quel l i  ind icat i  s iano i  p iù sempl i -
c i  e  che danno subi to dei  r isu l taî i  po-
sit ivi anche se la messa a punto non è
molto rigorosa.

L i n e a  t : 5 . 2 2 m

iO
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CON UN POCO
DI CARTONE E
QUALCHE LENTE
DA OCCHIALI ... COSTRUITE:

cAt{1{0GcHtAl-E
TRflNfIMICfl DA

I materiali necessari sono stati tre
lent i ,  due fubi  d i  car tone da d isegni ,
co l la ,  forb ic i ,  e . . .  pazienza.  Tanla pa-
zienza; ma forse ne è valsa la pena.

Se la pen6ate come noi, amici let-
îor i ,  se r i fenete che valga la  pena d i
spendere un paio d i  fogl ie î t i  da
L.  1.000 ed una sera per  condurre
una esper ienza del  genere. ,  a l lora se-
gui tec i  perché nel l 'ar t ico l ino che se-
gue v i  sp iegheremo come s i  possa
real izzare un s imi le cannocchia le qua-
si telescopico.

La base, per la realizzazione, sono
tre lent i  comuni  reper ib i l i  presso ogni
negozio d i  ot t ica.

Due d i  esse avranno un d iameîro
d i  l 0  mm.  ed  una  foca le  d i  mm.  20 .
L 'a l t ra avrà un d iamelro d i  mm. 38
ed  una  foca le  d i  mm.  13 .

I  complemenî i  sono due îubi  d i
car tone por tadisegni  lunghi  un me-
t ro e 20.cent imeîr i ,  de l  d iametro in-
terno d i  38 mm e d i  mm 34.

Le due lent i  p iù p iccole cosî i lu i -
scono l 'oculare del  nostro cannocchia-
le îe lescopico e vanno montate ad una
distanza rec iproca par i  a  l3  mm. Le
due superfìci convesse (curve) devono
risultare affacciate fra roro come mo-
sîra la fìS. I .

La lenîe maggiore serve invece
come obbieîtivo: f i9. 2.

PREPARAZIONE DEI TUBI DI CARIONE

l l  tubo d i  maggior  d iametro sarà
segato per  una' lunghezza esat ta d i
mm.  1 .200 .  l l  t ubo  m ino re  i nvece .
dovrà misurare 150 mm. Ambedue i
l ronconi  saranno vern ic iaî i  in terna-
menîe con china Pel ikan nera median-
te  un  penne l l i no  da l  man ico  l ungo .
Si  passerà una pr ima mano e s i  a t -
lenderà la perfetta essicazione. Si
passerà poi una seconda mano, a
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Se non s i  r icerca una qual i tà  pro-
fess ionale del  l ' immagÌne,  real izzare un
buon te lescooio astronomico dai  mol-
t iss imi  ingrandiment i  è  quasi  i l  c las-
s ico < g ioco da ragazzi '> .

Noi, seguendo lo schizzo << gettalo
giù > da un noto ot t ico,  abbiamo as-
semblato un te lescopio capace d i  mo-
st rare n i t idamente i  cra ler i  lunar i ,
i  sate l l i  d i  t ipo < Echo > ed analoghi ,
in  una sola serata d i  lavoro-  con una
spesa infer iore a l le  2.000 l i re  e senza
impiegare a lcuno st rumento specia le.
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5f|f| LIRE!
completare i l  lavoro.  Per  dare una
esteî ica professionale a l lo  s t rumento,
s i  passerà una car ta vetraÌa grossa sul
punto dove i  tub i  sono stat i  segaf i
l isc iando ogni  asper i tà  ed i r regolar i tà .

Ciò fa i lo ,  mediante una bombola
spray G.B.C.  s i  laccherà a spruzzo la
superf ìc ie esterna dei  tubi .  l l  co lore
nero è assai  appropr iato per  questo
lavo ro ;  ma  :nche  i l  g r i g i o  azzu r ro  è
idoneo.

MONTAGGIO DEttE TENTI

Per pr ima s l  può porre a d imora
la lente-obbiet t ivo,  che verrà a l logaîa
ne l  t ubo  d i  magg io r  d iame î ro .

Pe r  r i du r re  i r i f l ess i  e  l e  abe r ra -
z io, r i ,  è  bene che ta le lente abbia
un c l ia f ramma. Lo s i  real izzerà r i ta-
g l ianclo da un fogl io  d i  car tone pesan-
te  due  d i sch i  ugua l i  de l  d i ame t ro
del la  lente medesima.  Al  centro dei
due s i  prat icherà un foro del la  lar -
ghezza di 22 mm., come mostra la
Ì r o .  J .

È da notare,  che l 'appl icaz ione dei
d ia f rammi  non  r i duce  i l  campo  d i  os -
servazione,  come potrebbe parere.

l l  monlaggio del la  lente è fat t ib i le
imp iegando  due  ane l l i  d i  ca r tone  r i -
cavaî i  dal la  par le d i  scar to del  tubo
rogl iendo una sezione del la  c i rconfe.
renza (fì9. 2).

Rivediamo ora la  medesima f igura:
essa mostra come vadano s is îemat i  i
d ischi  d i  car tone e g l i  anel l i  d i  tenuta;
quest i  u l t imi  incol la t i  su l  tubo me-
d ian te  <  V inav i l  > -

L 'oculare non compor lerà un lavo-
ro p iù d i f f ìc i le .

Nel  pezzo d i  car tone lungo 
. |50

mm. che abbiamo già preparato s i -
s îemeremo un c i l indro par iment i  d i
car lone che abbia un d iameîro in ter-
no  ugua le  a  que l l o  de l l e  due  l en t i
m i n o r i  ( l 0  m m . )  e  l u n g o  1 3  m m .

Ai  la l i  d i  quesîo forzeremo le lent i ,
con le  superf ic i  convesse r ivo l îe in
modo  che  <  s i  gua rd ino  > .

Diet ro a i  la t i  p iat l i  de l le  lent i  in-
t rodurremo due anel l i  d i  car ione del
tut to ident ic i  a  quel l i  usaî i  per  fer-
mare la  lente-obbiet t ivo salvo per  i l
m ino r  d iame t ro .

Quest i  anel l i  saranno incol la t i  con
i l  so l i t o  V inav i l .

PREPARAZIONE DEL TUBO PARATUCE

Per ur'ìa osservazione esente da
noiose r i f less ioni ,  sarà necessar io mu-
ni re i l  cannocchia le d i  un paraluce,
che potrà essere sempl icemenîe rea-
lizzalo mediante un ulteriore tubo di
car tone del  d iametro in lerno par i  a
quel lo  esterno del la  sezione obbieî -
t ivo.

Se r isu l tasse d i f f ìc i le  reper i re un
elemento del la  misura precisa desi -
derata,  s i  potrà prendere un fogl io
d i  ca r tonc ino  B r i s îo l ,  t ag l i a rne  una
s l r i sc ia  l a rga  mm.  IO  ed  avvo lge re
quesl 'u l t ima a l  îermine del  tubo,  in-
co l l ando la .  Anche  i l  pa ra luce  dov rà
essere vern ic iaîo in ternamente con la
china nera:  f r5.  4.

MESSA A PUNTO DEL,CANNOCCHIATE

l l  tubo oculare,  dovrà essere in l ro-
dotto nel tubo-obbieîtivo senza for-
zare, anzi scorrevolmenîe. Per con-
senl i re quesÌa funzione sarà oppor-
tuno passare una candela sul la  super-
f ic ie  vern ic iata del  car îone:  la  cera
deposi taîa in  ta l  modo cost i tu i rà un
< veicolo > d i  scorr imento,  s ia pure
rudimenta le .
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Si porrà a l lora l 'occhio a l la  par te f ì -
nale del lo  s t rumenlo,  s i  a f ferrerà sal -
damenle i l  îubo-obbiet t ivo con la ma-
no s in is î ra s t r ingendo f rat tanto i l  iu-
bo-oculare con i l  po l l ice e l ' ind ice
del la  mano destra.

28

Si punterà poi  i l  cannocchia le su
di  un a lbero o una casa lontana e s i
ruoterà,  s i  sp ingerà,  s i  est rarrà i l
tubo-oculare nel l 'a l t ro s ino a scorgere
una immagine net ta ed a fuoco del -
l 'oggeîto osservato.

Quando la le condiz ione è raggiun-
îa,  i l  cannocchia le è pronto per  os-
servare le  s îe l le ,  í  sate l l i t i ,  ogni  a l t ro
evenîo o corpo celeste che interessi.

Se però lo sîrumento è impiegato
esclusivamenle per scrutare la volta
celeste, sarà necessario munirlo di un
treppiede, dato che in questa fun-
zione il tremolio del braccio, dell 'os-
servatore risulta proibit ivo.

Vi  sono oggi  in  commercio dei
treppiedi da macchina fotografica che
cosîano poche mig l ia ia d i  l i re :  rudi -
menîa l i  s in  che s i  vuole ma adat î i
a l la  nostra funzione.

Uno d i  quest i  è  ev idenîemente i l
megl io ,  per  i l  cannocchia le.

l l raccordo di tenuta, potrà essere
real izzaîo mediante una fasc ia-cava-
l iere,  come s i  vede nel la  f igura 5,  che
sarà r icavata da lamiera d i  a l lumi-
n io o d i  o î tone.

La chiusura d i  ta le serraggio sarà
rappresentata da una vite a galletto
che permetterà d i  togl iere i l  cannoc-
chia le se è necessar io per  i l  t rasporto
o per  adat îar lo  ad a l t r i  support i .

Se i l  le î tore g iudica che la spesa
del  t reppiede s ia eccessiva,  a lmeno
per tenîare un < hobby > a l lo  s tafo d i
larva,  per  le  pr ime osservazioni ,  g l i
consig l iamo di  autocostru i rne uno sem-
pl i f ìcaîo con t re manic i  d i  scopa,  o î re
r ighel l i  d i  legno reper ib i l i  per  poche
ceni inaia d i  l i re  presso ogni  ar t ig iano
fa legname.

ll piano potrà essere rappresenÎato
da un d isco d i  legno in cui  ta l i  <<gam-
be>> saranno innesta le.
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GIOCAIIOTI
muslcAtl

Con poche varianfi circuitali si può passare dal suono del

clarinetto a quello del tamburo e dall'urlo lacerante delle

sirene al placido muggilo dei clacson elettronici.

logramma del la  noîa Af  4 come la chia-
rnano g l i  amer icani ,  oppure << La >> na-
lura le del la  quar ta oî tava come la
chiamano gl i  i ta l ian i ,  e  che per  i  îec-
n ic i  e let t ronic i  è  sol tanto una f requen-
za di 440 Hz, molto distorta per la
for te presenza del la  3u armonica.

Timbro e rorma d,onda o"tX[r::;3",'""iil'"#"t,:"I,H;;
Nel la f ìg .  I  è  rappresenîato l 'osc i l -  Í1  - -44O Hz d i  ampiezza uni îar ia ,  una

1 8 0 o 2 1 o . 3 0 0 " 3 6 0 .
l l t l l r

l l l r l l l

f ig .  I  T imbro  .  do lce  '

cara l le r i s t i co  de l  c la r ine t lo
( N o t a :  . L a ' : 4 4 0  H z ) .

ETEITRONICI

La creazione d i  suoni  e musica e let -
l ronic i ,  3 ia pure a l  l ive l lo  dei  g iocat to-
l i ,  r ich iede la generazione d i  f requen-
ze r ispondenî i  a  requis i t i  ben pret is i
da cui  non c i  s i  può d iscostare neppu-
re per  quest ioni  d i  economia.  Megl io
di  a l t re paro le serv i ranno a chiar i re i l
concetto gli esempi che seguono.

di W. H. Wil l iams

Setonda Parte

f requenza f j  :  l32O Hz d i  ampiezza
minore,  s i  o t t iene una f requenza r i -
sultanîe f. avente una forma come
quel la  del  c lar inef to,  r ipor tata in  f ig .  l .

Quindi ,  ecco una ,pr ima regola:

per ottenere che un giocaîtolo elet-
l ronico musicale abbia un < suono >
slmi le a quel lo  d i  un c lar inet lo  oc-
corre che tutte le note emesse sia-
no caratterizzale da una forîissima per,

/ \ ,

[,-, \-
t . : '  \ ,

' ' ,  t i ' \ ,
/ \ \

,  
t ' 'y ' '  

,  
' '0"\

/ \, ' \
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r t ' l t \ l l
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Í ig .  2  -  Ana l is i  de l la  fo rma

d 'onda d i  f ig .  L
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'
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F ig .  3  -  T imb ro  . a rp ro '  d i
clarineflo.

r
/

6 0 0  1 2 0 0
l l t l l

\ I  8 0 0 2 40 .
I

3 0 0 ó  3 6 0 .
t t l

t t t t t t l

Fig. 4 îinbro del corno
{Nola:  r [a> -  440 Hz).

cenfuale di 3" armonica. Quesîo ,requi-

siîo non è però slreltamente tassativo,
perchè è permessa qualche to l leranza.

Nel la  f ig .  3,  ad esempio,  è r ipor tato
il < l imbro > caratteristico oscil loscopi*
co relativo ad un altro clarinetto, ma
con voce < aspra >. A parità di fre-
quenza fondamenfale (La -440 Hz) si
vede che la presenza della 2" e 5" ar-
monica,  o l t re,  che del la  3"  come in
fig. l, ha alterato la < gobba > che si
ver i f ica nel l 'osc i l logramma in corr i -
spondenza d i  30 e 2 1 0 gradi  d i  fase.

Tutfavia. l 'orecchio umano anche in
questo caso riconosce ancora con si-
curezza in tale spettro di frequenze
i l  < t imbro > carat ter is t ico del  c lar inet-
lo aîîribuendogli soltanto, come già
detîo, una <( voce > piutloslo aspra.

30

Quesîe piccole differenze armoni-
che sono quelle che permettono al-
l 'orecchio umano di  d is t inguere uno
sfrumento da un altro e, ad esempio,

da un v io l inoun v io l ino Stradivar i
scadente.

Alcune sorgenîi sonore, come ap-
punîo quella del clarinetto, sono facil-
menîe imi tabi l i  in  g iocat lo l i  musical i ,
perchè è relativamente facile realizza-
re un osci l la îore r icco d i  3u armonica.
È per  ta le fat to che quasi  tu t t i  quel l i
s ino ad ora appars i  hanno t imbr i  d i  vo-
ce o iù s imi l i  a  s î rument i  a  f ie to p iuî -
tosto che a corda.

Fig, 5 - f imbro caratlerislico del
violino (Nola: "[a" - 440 Hz).

ig .  ó  -  T imbro  de l  v io lonce l lo
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Vengono comunemenîe chiamat i
< organi  > e le l f ronic i ,  mentre i l  loro
suono s i  avv ic ina p iù a quel lo  del  c , la-
r ino,  del  c lar inet to od a l  massimo del
corno.

Nel la  f ig .  4 è appunto r ipor îata la
forma d'onda caratteristica di quest'ul-
î imo sî rumenîo e s i  vede come i l
<  î imbro >> s ia ancora soslanzia lmenîe
quel lo  del le  f i99.  1 e 3,  anche se la
pr ima < gobba > è un ,poco var iata.

È invece ancora. îut to da sv i luppare
i l  g iocaî îo lo e let t ronico imi fante a l la
perfezione il suono di strumenti a cor-
da,  dato che pers ino le  chi tarre e le i t r i -
che orofessional i  r icavano ancor 'a i l
suono dal la  v ibraz ione d i  corde e non
dal la  osc i l laz ione d i  c i rcu i f i .  I  mot iv i  d i
ouesta lacuna sono assai  ev ident i  se
si pensa che per ottenere, ad esempio,
un < violino elettronico )), occorre rea-
lizzare un circuito capace di generare
la complessa forma d 'onda î ip ica d i
quesîo sî rumenîo che è quel la  r ipor-
tata nel la  f ìg .  5.

Ques to  < î imbro>  è  o r i g i na to  an -
ch 'esso dal la  sovrapposiz ione d i  mol te
armoniche super ior i  var iamente dosa-
te, ma a differenza del caso di f ig. I
( fac i lmente scomponib i le  nei  suoi  e le-
ment i  come è d imostraîo nel la  f ig .  2) ,
per  real izzare l 'anal is i  d i  Four ier  per
le f requenze emesse dal  v io l ino le
di f f ìco l tà sono d i  grado super iore,  e
c io vale per  quasi  tu t t i  g l i  s î rument i  a
corda,  come ben s i  desume anche Sal la
f ig .  ó che r ipor îa la  forma d 'onda l ip i -
ca del  v io loncel lo .  I  re laî iv i  speî f r i  d i
f  requenza sono così  complessi  che a l lo
stato at îuale del la  tecnica e let î ronica è
d i f f ì c i l e  s imu la r l i  con  c i r cu i t i  semp l i c i ,
provvis t i  d i  pochiss imi  t ransis îor ,  co-
me appunto s i  r ich iede in g iocat to l i  che
devono pur  sempre essere economic i .

Per tanto,  s i  è  cercato d i  ovv iare a
quesîa l imi taz ione sv i luppando c i rcu i î i
capaci  d i  forn i re ef fet î i  specia l i ,  qual i
i l  t remolo,  i l  v ibrato,  i l  <  fuzz >>,  i l
.  g l id ing >,  la  chi tarra hawaiana,  l 'e f -
fe î to < organo >,  ecc.  g iungendo ta l -
vo l la  a creare pers ino suoni  dal  t im-
bro nuovo.

r fremolo e vibralo >

R ich iamondoc i  ag l i  schemi  d i  gene -
rator i  e let t ronic i  d i  suoni ,  r ipor fat i  ne l -
h pr ima par te d i  questo ar t ico lo,  e
precisamenle a l  c i rcu i to che era rap-
presenlaîo nel la  f ig .  2,  î rov iamo che
cfreit i speciali sono oîîenuîi nella pra-

I
:,-x-

Q r
AC t37

Fig. 7 - Generatore di " vibrato-lremolo ".
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c e n e r a t o r e  Id i  i is .1 
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I

Fig .8  -  Genera lo re  d i  so lo  t remolo .
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Fig .9  -  "S i renar  e le l t ron ica  con t ras fo rmafore .

t ica coslrulî iva corrente, inserendo nei
punli V ed U dei creatori di effetti
specia l i ,  qual i ,  i  generator i  d i  << t re-
molo > e d i  < v ibrato > che sono i ,p iù
di f fus i .

In praîica, l 'orecchio di chi ascolta
avverte che un suono viene fatîo vi-
brare o îremolare, ma diffìci lmente rie-
sce a distinguere se si lratta di un ef-
feîto o dell 'altro. In effeil i , i l  << vibra-
to> è una modulaz ione a f requenza
bassis ima (4-15 Hz)  del la  << tonal i tà  >,
ossia della frequenza delle note emes-
se, mentre i l << tremolo > è una modu-
lazione, pure subsonica, ma che fa va-
r iare l ' in tensi tà ossia l 'ampiezza,  dei
suon i .

Nel lo  schema di  f ig .  7 è r ipor tato i l
circuito di un versati le generatore di
frequenza subsonica che a seconda che
verrà impiegato 'per modulare la fre-
quenza, oppure l 'ampiezza di un oscil-
la tore pr inc ipale a f requenza ,musicale,
darà l'eftelto di << vibrato > op,pure
quel lo  d i  < t remolo >.

Col legando,  ad esempio,  l 'usc i fa V
di  Ql  a l  punto omonimo del  mul t iv i -
bratore, i l  cui schema è già stato pub-

q 2
ac112

I

I
I

:

I

t 2 y

O

F i g .  t O  - . M u g g i t o r e r  e l e t l r o n i c o .
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bl icaîo nel la  pr ima par te d i  questo 'ar-
t ico lo a l la  f ig .  2,  la  tensione subsonica
generata p i lo iando la base del  t ransi -
s lor  genera essenzia lmente var iaz ioni
di frequenza e quindi un effetto di
r  v ibrafo >.

Se l 'usc i ta del  medesimo generatore
r , iene invece inv iata a modulare un
col le î tore d i  un osci l la lore pr inc ipale,
non d i  t ipo a mul t iv ibrafore,  le  var ia-
z ioni  d i  ampiezza sono predominanl i
su quel le  d i  f requenze e s i  ha a l lora
essenzialmenîe un effetîo di << tremo-
lo  > .  Va r i ando  i l  va lo re  d i  R l  i n  f i g .  7
è possib i le  var ia le la  f requenza gene-
raîa e quindi  i l  <  r i îmo > del  v ibrato o
del  t remolo.  Si  r icord i  che i l  t ransis tor
da usare per  Ql  può essere d i  qual -
s ias i  t ipo purché abbia una ampl i f ìca-
z ione assai  super iore a 100,  in  caso
contrar io le  osc i l laz ioni  non possono
innescare.

Còmbinando l 'effetîo di vibrato con
quel lo  d i  < s i rena > o s l i l tamenlo d i
f requenza,  è possib i le  cosfru i re un
buffo giocatîolo avente un suono si-
m i l e  a  que l l o  de l l e  ch i t a r re  hawa iane .

Ri tornando a l  caso del  l remolo è
possibile ottenere un effetto perfetto
quando i l  segnale subsonico,  invece
di  agi re d i ret îamente sul l 'osc i l la tore a
f requenza musicale,  fa  capo ad uno
stadio miscelatore come in f ig .  8.

l l  segnale che entra da E v iene mo-
dulato dal la  f requenza subsonica pro-
veniente da V ed a l l 'usc i îa U s i  r i î rova
la sola modulaz ione subsonica d i  am-
piezza. l l  poîenziometro R2 serve per
dosare esaî tamente la  percentuale d i
modulaz ione r ispet to a l  segnale in
entrata che, ovviamenfe, non deve
essere t roppo ampio per  non satura-
r e  Q ì .

rSi rener '  e  (Mucche> e let l roniche

Un'a l t ra categor ia d i  g iocat to l i  <  so-
nor i  >> anche se non sî re i îamenÌe.mu-
s ical i ,  è  quel la  del le  cosiddeî îe < s i -
rene >> elettroniche.

l l  p r i nc ip io  d i  f unz ionamen to  è  mo l -
to sempl ice e consiste nel  far  var iare
gradualmente la  f requenza in senso
ascendente e d iscendenle,  d i  uno qual-
s ias i  dei  so l i t i  c i rcu i t i  osc i l lant i  su f re-
quenze acusî iche.

Lo schema di  f ig .  9 è t ip ico nel  suo
genere e permette di oltenere, in mo-
do ben d is t in îo,  s ia suoni  con toni  in

crescendo che in calando.  Come s i  ve-
de da questo c i rcu i to,  esso osci l lerebbe
normalmente su una sola f requenza.
Tuf tav ia,  è presente un commutatore
i l  quale-  f in îanto che s i  î rova nel la  po-
s iz ione l .  non inter fer isce sul  funzio-
namenîo normale del l 'osc i l la tore,  men-
l re quando è commutato sul la  posiz io-
ne 2,  R3 v iene cor toc i rcu i îaîo e la  f re-
quenza d i  osc i l laz ione s i  e leva per  la
d iminuzione del la  costante d i  tempo
de l  g ruppo  R3  -  R4  ,  C l .

Por tando i l  commutafore r i tmica-
men le  ne l l a  pos i z i one  I  e  po i  su l l a
posiz ione 3,  i l  gruppo R3 -  R4 v iene
per iodicamente cor toc i rcu i tato e s i  o l -

t iene,  ad ogni  commuîazione,  l 'ur lo
carat ter is i ico propr io del le  s i rene.

Una var iante che ha avuto appl ica-
z ioni  anche fuor i  del l 'ambi to dei  g io-
ca l t o l i  è  que l l a  i l l us t ra ta  ne l l a  f ì 9 .  ì 0 .

l l  mul t iv ibratore con i  î ransis îor  Ql
-  Q2,  quando i l  pu lsante ì  v iene pre-
muto,  genera una f  requenza assai  bas-
sa mentre tut te le  armoniche p iù e le-
va îe  sono  e l im ina te  da  C l  e  C2 .  Va -
r i ando  i  va lo r i  d i  C3  -  C4  è  poss ib i l e
ot tenere un suono,  che anche per  la
coslante d i  iempo inî rodot ta da Rl
C5,  assomigl ia  ad una specie d i  mug-
gi fo.

^ c 1  1 2

F''

Fig .  l l  .  .S i rena "  e le f l ron ica  senza l ras fo rna lo te ,

F ig .  12  -  "  Tamburo  "  e le t ron ico  e  <  mef  ronomo , .
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L'effeîto è particolarmente notevole
se per  a l topar lanîe s i  usa un a l topar-
lante t ruccato od una î romba esponen-
z ia le a cui  s i  è  in  par te oî turata la  boc-
ca per avere un suono (< strozzato >.
Nolevole d i f fus ione hanno avuto que-
st i  d isposi t iv i  qual i  c lacson per  auîo.

Al lorchè s i  vogl iano real izzare s i re-
ne e leî f roniche senza impiegare t ra-
sformalor i ,  invece del  c i rcu i îo d i  f ig .  9
va  usa to  que l l o  d i  f i g .  I  l .

In  quesî 'u l î imo c i rcu i îo i l  t ransis îor
Q l  è  d i  î i po  PNP men t re  Q2  è  NPN;
essi  sono d i ret tamente accoppiat i  e
danno la necessar ia rotaz ione d i  fase
che  i n  f ì 9 .9  e ra  f o rn i t a  da  T I .  Quando
l ' in terrut tore I  v iene chiuso,  i l  conden-
satore Cì  in iz ia a car icars i  e  la  f  reouen-
za generata aumenta progressivamen-
te.  Se poi  s i  preme i l  pu lsante P,  Cl  s i
scar ica,  determinando una graduale
diminuzione del la  f requenza.  Premen-
do a l îernat ivamenîe P è possib i le  s i -
mu la re  i l  suono  d i  una  s i rena .

<< Melronomo > e ( Tamburo r>
elettronici

Abolendo nel lo  schema di  f ì9 .  I  I  i l
condensalore Cl e le resisîenze con-
nesse col  f  unzionamento d i  questo
componenîe,  s i  ha i l  cr icu i fo b is tabi le
ad  osc i l l az ione  l i be ra  d i  f ì 9 .  I 2 .

Disponendo una ser ie d i  pofenzio-
meîr i  R l ,  R2,  R3,  ecc.  quante sono le
note che s i  vogl iono r iprodurre,  s i  ha
con queslo c i rcu i to uno dei  p iù sem-
pl ic i  e  versaî i l i  g iocaf to l i  musical i  che
siano slali ideati. Occorrono, ovvia_-
menfe,  tant i  last i  o  pulsant i  P1 ,  P2,
P3, ecc. quante sono le note che si vo-
g l iono r iprodurre.

La f requenza dei  suoni  emessi  va-
r ia  grandemente anche modi f ìcando i l
va lore d i  Cl ,  per  cui  s i  può predisporre
un solo poîenziometro Rl ,  da regolars i
su una nota centrale. ottenendo poi le
note p iù a l te  e p iù basse d is inserendo
od inserendo del le  capaci tà in  para l le-
l o  a  C l .

Se Cl  è d i  l0- ì5 p,F,  l 'apparecchio
i l  cu i  c i rcu i to è r ipor tato in  f ig .  12,  s i
comporTa come un ( meîronomo )) ca-
pace d i  < baî îere i l  tempo > median-
ie secchi  co lp i  emessi  dal l 'a l topar lan-
le,  mentre se le  osc i l laz ioni  sono co-
mandate r i tmicamente t rami te i  tast i  od
i p u l s a n t i .  s i m u l a  i l  b a t î i t o  d i  u n
< tamburo >>.
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L'ELETTRONICA
RICHIEDE CONTINUAMENTE

NUOVI E BRAVI TECNICI

Irequenlale alrc|re [ |oi

la $C|J0tA 0l TtClllC0
t[ilTR0lilc0

[elettronica industriale)

Col nostro corso per corrispon.
denza imparerete rapidamente
con modesta spesa. Avrete I 'as-
sistenza dei nostr i  Tecnici  e r i -
cev€rete GRATUITAMENTE tutto
i l  mater ia le  necessar io  a l le  le -
z ion i  sper imenta l i .

Ch iedete  sub i to  I 'opusco lo  i l l u -
strat ivo gratui to a:

ISTITUTO BALGO
Via  Crevacuore  36 /14

1 0 1 4 6  T o r i n o

TRANSISTOR PTANARI DI POIENZA
PER RADIO FREOUENZA

La SGS ha aumentato la sua
gamma di transistori di poten-
za del tipo a emettitori separati
con 2 dispositivi adatti per appli-
cazioni VHF-UHF. ll BFW 69 che
impiega una serie di emettitori
separati costituita da 242 ele-
menti collegati fra loro. Racchiu-
so in un contenitore fO-39, esso
Íornisce una potenza di uscita
minima di 2,5 W a 175 MHz ed
una variante di maggiore po-
tenza, di contenitore T0-60, il
BLY 74. che fornisce un minimo
di  7,5W a 100 MHz e d i  3W a
400 MHz.
Entrambi i dispositivi sono pre-
visti per amplificatori di poten-
za, convertitori di trequenza e
applicazioni di moltiplicazione
di trequenza in rice-trasmettitori
mobili, e per commutazioni ad
alta frequenza, in applicazioni
come la modulazione codificata
a impulsi.
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MIRACOTOSA
coN lr
REGISTRATORE
A NASTRO

Descriviamo in queslo arficolo un sislema di richiamo per cacciatori che
consenle di riempire dei magnifici carnieri.

Non si tratta di un marchingegno da[ dubbio risuhato, ma di un razio-
nale sislema basalo sulle necessarie premesse scientifìche, non solo << leo-
ricamenle > efiìcace, ma comprovato dall'esperienza pratica!

Gl i  s ludi  d i  numerosi  orn i to logi  d i
fama mondiale, dimostrano che i vo-
lat i l i  hanno un loro << codice -  l in-
guaggio >> preciso quanto conciso, ine-
quivocabi le .

Un fordo non dice alla... .< torda >
frasi complimenîose come - << Signo-
ra,  quale magni f ico p iumaggio,  ne so-
no affascinato; lei è la più meravi-
g l iosa. . .  , r .  No,  no,  queste sono cose
degl i  umani .  Un tordo,  s t r ide in  un
dato modo se ha paura, in un'ahro se
ha fame, in un terzo se è satollo, in
un quarto se scorge (oh gioial) un muc-
chio d i  c ibo.

Così una rondine, e così perfino un
avvolîoio.

Le leggi della natura, assai meno
compl icaîe e crudel i  d i  quel lo  degl i
umàni ,  contrar iamente a l le  apparenze,
fanno sì clìe l 'uccello che îrovi cibo
in abbondanza ne dia notizia diffon-
dendo opportuni  gorgheggi ,  s î r id i i ,
c iangot î i i ,  p igot i i ,  a  seconda del la  spe-
c ie a cui  appart iene.

tn ta l  modo,  i  vo laî i l i  de l la  mede-
sima specie e, (secondo Bourne e Mc
Inîosh) anche di razze paralléle, pos-
sono appro{ìttare della scoperta del
s ingolo bul îandosi  in  p icchiaîa sul
banchetto e parîecipandone.

È noto che in diversi aeroporfi ame-
r icani ,  par î ico larmente nel le  lso le del
Pacifico, sano istallati dei sisfemi acu-
stici che ad intervall i regolari diffon:..
dono.  lo  s t r id io d i  un gabbiano in ago-
nia,  e che ta l i  suoni  a l lontanano a
precip iz io quei  vo lat i l i  che possono
minacciare i l  regolare svolgers i  degl i
a f terraggi  e dei  decol l i .

Così è noto che îaluni agricoltori
ausîra l ian i  hanno p iazzaîo sui  loro
campi  degl i  a l topar lanî i  che emettono
i lamenfosi e protestatari pigoli i di
var í  uccel l i  a f famatí ,  a l lo  scopo d i  a l -
lontanare g l i  s tormi  che beccano la
semenza.

.  Bene:  ora,  se in  ta l  modo s i  a l lon-
tanano gabbiani  e p icc ioni  se lvat ic i ,  è
ovvio che emanando i  par t ico lar i  suo-
ni che emeîîono gli uccell i in estasi
per la scoperîa di cibo abbondante, si
r ich iamano torme di  famel ic i  vo lat i l i
di razza analoga o identica.

Ma. . .  come s i  può fare a r ich iamare
gl i  uccel l i ,  ed a far  s ì  che formul ino
i  fa t id ic i  suoni?
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l l  nostro amico Paolo Di  Pasquale,
< ferocissimo > cacciatore, ce ne sug-
gerisce alcuni; che ora esporremo.

A) Ci si reca presso un negozio ove
si  vendono granagl ie  per  volat i l i ,  e  s i
acquista un r icco paio d i  ch i l i  d i  mi-
g l io ,  f  rumento,  so ia,  granoturco,  e
<< mislo granone >. A parte si acqui-
sta una scatola da mezzo chilogrammo
di  r iso a p iccol i  grani  e lo  s i  mescola
a I resfo.

Si prende poi un regislratore a car-
tuccia (G.B.C.) si sceglie uno spiazzo
in campagna ove v i  s ia d 'af îorno una
foha vegetazione e si sparge sulla
îerra la  granagl ia .  'Nei  pressi  s i  ce la
il regislraîore pronto ad incidere, con
i l  microfono d i rez ionato verso i  semi. . .
e si attende. È sufiìciente che un paio
di  passer i  o  cardel l in i ,  o  îord i  o qua-
glie scorgano < i l mucchio > perché
come d'incanîo un'altra mezza dozzi-
na d i  vo la l i l i  s i  uniscano a l  gruppo
beccando ed ingurgi tando granagl ie
a îuîîa velociîà.
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Tra una beccata e l 'a l t ra,  g l i  uccel l i
emetteranno quei suoni che si desi-
derano: quei messaggi' di piacere e
sazielà che si desiderano.

B) Con un contadino, si paftuisce
di  lasc iar  < marc i re >,  un pergolaîo d i
uva,  c ioè d i  lasc iare appesi  i  grappol i
a  maîurazione avvenuîa,  pagando i l
corrispeîîivo importo: in genere non
troppo elevato.

Quando l 'uva sta per superare lo
sladio della maturazione perfetta, ac-
canto a i  grappol i  s i  legano a lcuni  mi-
crofoni ,  i  cu i  cavi ,  l rami îe un mixer
saranno col legat i  a l  so l i to  inc isore.

Si sta poi << di vedetîa > attendendo
i l  momento in  cui  g l i  uccel l i  p iù at -
tent i  e  furb i  avv is tano l 'uva matura.

Non appena i  pr imi  s tormi  s i  lan-
c iano sugl i  ac in i  s i  az iona i l  regi -
sîraîore.

Pare che questo sistema sia addi-
rittura più effìcace dell 'altro: sul senso

che la
che s i
degl i
que l l i

gioia manifestata dai predoni
r impinzano d i  uva,  pare causi

st r id i i  ancor  p iù a l le t tanf  i  d i
oîîenuîi con le graniglie.

a quesfo punto?

A questq punîo, con le bobine ric-
che di suoni gioiosi i l  gioco è fatîo;
basîa riemetîere questi pigoli i, cin-
gueîti i , frull i  d'ali, per vedere accor-
rere una mol t i îud ine d i  vo laî i l i  da. . .
u  non spadel lare >.

È allora suffìciente << far andare >
il registratore in ascoho?

No, questo no: per un effìcace ri-
chiamo, sarà necessario elaborare uno
speciale diffusore che l 'amico De Pa-
squale c i  ha moslrato.

Si tratta di un mobileîîo l igneo
al fo cm. 40,  largo 3ó cm.,  profondo
altreîtanto, che può essere faîfo co-
st ru i re ad un ar î ig iano,  o anche può
essere auîocosîruito.

Le par t i  de l  mobi le  sono qual t ro
montanîi (A) un cono îornito di legno
leggero (B) le zanche di f issaggio per
questo (C) un riquadro di panforîe (D)
recanîe a l  centro un foro da 180 mm.,
un secondo riquadro di panforte (E)
che regge l 'ahoparlante (F) del t ipo
ISOPHON P / 1 6-A; G.B.C. A,4/0454,00.

Questa specie di .. se616rr baffle >>
è montato facendo uso di colla a fred-
do < Vinavi l  > e v i t i  da 20 mm.

La figura mostra le esaîte prospeîti-
ve e det tagl i  de l le  par î i .

L 'a l îopar lanfe,  sarà col legato a l la .
uscita < external speaker > del regi-
sîraîore, ed i l caveîto bipolare di rac-
cordo non sarà p iù lungo d i  una quin-
d ic ina d i  metr i  e  non p iù sot t i le  d i
2  x ' 0 ,5O mm.

Ecco tullo: piazzato i l mobile in una
zona di caccia.. avviato i l registratore...
< occhio a l la  penna!  >>.

Non resta che atîendere la calata
dei  golos i  vo lat i l i  che andranno a
r iempire i l  carn iere.

E. . .  non d ic iamo cer îo (  Buona cac-
c ia >:  tocca legno.

Vi  sa luî iamo anzi  co l  l radiz ionale:
<< ln bocca al lupo >l

Rispondete pure << Crepal >> Tra cac-
ciatori, è concesso.
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SVF z
SINTONIZZATORE UHF TFT
lMPlEGAtrlTE UN TRANSISTOR f E I

Attualmenfe, anche in Europa sono prodotti numerosi modell i di tran-
sistor ad effetto di campo, e lo sperimenlalore ltaliano può finalmente
provare i nuovi circuiti che essi consenlono di realizzare'; oppure l'adat-
lamenlo di questi nuovi dispositivi agli schemi già noti.

Nell'articolo che segue, è descritto un piccolo ricevitore FM/VHF che im.
piega il << FET r> ripo BFWIO come rivelalore a superreazione.

Se lo schema non è cerlo nuovo, nuove sono le preslazioni che si often-
gono con << l'inneslo rr del FET su di esso!

Questo, perché la mente, trattan-
dosi di un ricevitore FM, corre subito
al concetto della supereterodina. L'al-
t ra < soluz ione > quel la  d i  approntare
un sintonizzatore superrigenerativo se-
gui to da una congrua sezione audio,
generalmente non viene presa in con-
s iderazione per  var i  moî iv i :  î ra  quest i
i l  <  rumore > generato dal  r ive latore,
la  sua instabi l i tà ,  la  d i f f ìco l tà d i  rego-
lar lo  per  la  sensib i l i tà  massima,

Avendo però un círcuiîo a super-
reazione p iù fac i le  da regolare del la
norma, e sîabi le  nel  punto d i  lavoro
in cui  s i  consegue la sensib i l i tà  p iù
spinta,  a l lora mol fe cose possono mu-
tar d'aspetto.

Poiché la seleî t iv i îà  sul la  gamma FM
non è mol to importante,  ed i l  rumore
generato dalla rivelazione superreat-
t iva s i  a t tenua s ino a spar i re del  tu t to
quando s i  s intonizza un segnale suf f ì -
cienîemente intenso, non pare davve-
ro inopportuno concepire un ricevifore
superrigenerativo per modulazione di
frequenza.

L 'assunlo è comunque basato sul la
disponib i l i tà  del  r ive latore stabi le .
Questa dote non appartiene ai con-
venzional i  schemi t ransis tor izzat i ,  nep-
pure a i  p iù evolut i  t ra  ess i .

Chi ha una esperienza in merito,
ben sà che regolqre < a punt ino > un
superr igenerat ivo impiegante i  var i
Planar  e Mesa,  è labor ioso e che in
ogni  modo la condiz ione mig l iore è
t ra ns i tor ia .

Dunque?

Dunque,  super iamo subi to ogni  os-
servazione negativa con un nuovo
circuiîo: un superrigenerativo stabile,
fac i le  da regolare per  la  < peak per-
formance > e concepilo in tal modo
che r iesce a. . .  < b loccars i  >> nel  mig l ior
punîo di lavoro per lungo tempo.

Si vede che, con un rivelatore così,
è facile realizzare i l r iceviîore FM: di-

Sens tune

Costruire un riceviîore per le tra-
smiss ioni  VHF a modulaz ione d i  f re-
quenza,  non è cer to i l  lavoro che lo
sperimentatore mediamente esperfo
consídera possibile per sé.

Infat t i ,  l ' idea d i  assemblare un com-
pl icato s intonizzatore,  un cr i t ico ca-
nale d i  media f requenza,  un r ive la lore
tuî to fuor  che sempl ice,  un ampl i f ica-
tore audio,  può <(  spaventare u p iù
d 'uno.

La susseguente idea di dover poi
tarare i l  complesso,  magar i  senza sf ru-
menîi idonei, produce poi la definiî iva
el iminazione del l 'eventuale << deside-
r io  d i  real izzare >.
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fatfi è noto che la sensibil i ta di un
superrigenerafivo che funzioni al ren-
dimento massimo è pari se non su-
periore a quella di una eccellente
supereîerodina.

ln  c i f re,  i l  nostro r ive la dei  segnal i
da soli 5 micro V - meîro; è necessario
un ticevilore îradizionale molto buo-
no per oftenere un valore equiva-
lente l

E... < come mai >> questo tuner ha
siffafîe elevate ed insolite prestazioni?
La ragione di base non è tanto nel
circuiîo, quanto nell 'elemento aîtivo
che lo serve.  Questo,  TRl ,  è un f ran-
sistor di t ipo nuovo.. ad effeîto di cam-
po:  i l  BFWI '0 del la  Phi l ips,  a canale
< N .> capace di lavorare ad oltre
300 MHz e dotato di una elevata fra-
scondultanza.

L'impiego di tale FET < minirnizza >>
la deviazione termica, in quanto i l
BFWI0 dimostra di non risentire degli
effeîti della temperatura, in questo
circuito. Un aumenîo o una diminu-
zione di 10"C, non sposîa i l suo punto
di lavoro prefissafo in maniera apprez-
zabi le .

lnollre, i favorevoli parametri di-
namÍci di îale elemento consenlono
una regolazione del guadagno rea!.
mente continua e non a < buchi e
slrappi > come avviene in genere.
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Bene,  bando a i  commÉnt i  gener ic i .

Vediamo invece lo schema.

Per i l r icevitore è prevista una an-
tenna a st i lo  lunga c i rca un metro;
i segnali captati da questa sono tra-
s laî i  a l  c i rcu i to .osc i l lante t rami te Cl  .

l l  c i rcu i to osci l lante è fermato da L l ,
b ipassata da ClO al  la to f reddo,  e da
C3. I due formano un accordo che ri-
suona inîorno a i  144 MHz cosicché i l
îuner  può esplorare la  gamma dei  ra-
dioamatori dei << due mefri >.

Portando l ' in terrut tore < 52 > dal la
pos i z i one  <<B>  a l l a  pos i z i one  <A>> ,
in para l le lo a l  var iabi le  C3 è connesso
C2. L'inserzione di ouest'uhimo abbas-
sa i l  va lore del l 'accordo a lO0 MHz
circa,  ed a l lora è possib i le  esplorare
la gamma del le  emiss ioni  a modula-
lazione dí frequenza. Logicamente, ove
non inferessi l 'ascolto delle sîazioni dei
radioamator í ,  52 può essere e l iminato
con C2, e come C3 s'impiegherà un
var iabi l ino da 3O oF massimi .

I  segnal i ,  da l  c i rcu i îo osci l lante g iun-
gono a l  << Drain > del  BFWl0,  e d iqui ,
in fase, al << Source > del medesimo.

Poiché in serie al < Source >> è con-
nessa l ' impedenza JAF2, i segnali RF
non possono proseguire e riappaiono
al << Drain > amplif icati. I successivi

< r imbalz i  > dei  segnal i  î rami îe C4,  che
ad ogni << passaggio >> aumentano di
ampiezza, fanno sì che lo stadio in
breve g iunga ad osci l lare.  Tale osci l -
laz ione,  avv iene a l la  medesima f re-
quenza del segnale ricevuto, ed è in-
terrotla da una seconda oscil lazione
ul t rasonica generala dal  TRI a causa
della costante di tempo introdotta da
c 5 - R l .

Vediamo ora come è a l imentaîo i l
T R I .

La p i la  << B >,  una vol ta chiuso
.. Sl u, appare effetîivamente collega-
ta in  para l le lo ad R5.  l l  cursore del
medesimo, parîendo dal lato << mas-
sa > e g iungendo a l l 'a l t ro capo,  può
quindi  scegl iere qualunque tensione
(riferita al negativo generale) com-
presa tra zero e quindici V.

La îensione, atîraverso R4, JAt2, Ll ,
a l imenîa i l  î ransis for :  per  cui  la  rego-
lazione del potenziometro crea una
inf in i îa  ser ie d i  successiv i  << punî i  d i
lavoro >> î ra cui  è fac i le  î rovare quel lo
che megl io  s i  presta a l la  maggiore
ampl i f ìcaz ione d i  un segnale inc iden-
îe ed a l la  re la l iva r ive laz ione l ineare.

L'audio così ricavafo atfraversa JA'Fl
ed incontra C5-R2-R3-Có-C7 che cosfi-
tuiscono un doppio fi l tro a p-greco
ut i le  ad e l iminare le  fasî id iose com-
ponenîi più elevate del fruscio che si
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ode in assenza d i  segnal i .  Sor te poi
t ra C5 e la  massa generale.

Sebbene a quest i  lerminal i  s i  possa
collegare una cuffìa, è certo più op-
por luno impiegare un ampl i f ica lore
apdio premontato che renda possib i le
l 'ascol to in  a l topar lante.

Tra i vari complessi del genere che
esistono oggi  su l  mercato,  quel lo  che
più s i  adat ta a l  tuner ,  per  sensib i l i tà ,
fedeltà, impedenza di íngresso, è cer-
îo i l modello ZA/0174-OO.

Questo ha una banda passante che
supera i 100-l2.OOO Hz, una disfor-
s ione mol fo bassa,  misura solamente
8óx45x30 mm., ed è specificamente
previslo per i r icevitori FMr può es-
sere direttamente accoppiato ad un
al îopar lante da 8 oppure l0O, I  waf f .

La figura 2 ne mostra' lo schema
ele l t r ico,  mentre la  f igura 3 ne i l lu-
sf ra l 'aspeîîo.

Dato però che il leîîore può dispor-
re di altre unità premo.ntate di caral-
îerisîiche similan,, o può desiderare.
d i  aufocostru i re i l  complesso audio se-
condo uno dei nostri schemi o se-
guendo un progefto antelaborato, noi
ora non tratferemo il montaggio di
un ricevitore che comprenda il sinto-
n izzalore a <F5î> e l 'ampl i f icatore.
Commenîeremo solamente i l  pr imo,
daîo che chiunque sa cer to col legare
un amplif icafore premontato, e che
ciascuno ha la propr ia idea re laf  iva-
menfe a l  conteni tore del l 'apparecchio
e a l le  d imensioni  d i  ouesîo.

Par l iamo quindi  d i  quesîo << îuner  >.

Per una maggiore stabi l i tà  mecca-
nica, ed anche per olîenere un ri lorno
di massa più effìcace, che consenle
una stabi l i tà  maggiore,  per  l 'apparec-
chiet to s ' impiega uno chassis  metal l i -
co piegaÌo ad < U ,r, che nel nosîro
pro loî ipo misura TXdXl  cm.,  ma che
può.avere a l t re d imensioni  a g iudiz io
del costruttore: ovviamente ai meno
esperti conviene << abbondare > anzi-
ché <resfr ingere >.

Tut f i  i  conîro l l i  sono montat i  a l l ' in-
terno del lo  chassis ,  ed i  re laf iv i  pern i
sporgono sul lafo frontale. C3 è po-
sto accanto ad 52,  R5 ad Sl .

l l  BFWI0 (TRl)  è saldato d i ret îa-
menîe al circuiîo.

La bobina L l  è avvoha in ar ia ,  sen-
za supporto e senza nucleo. Consta

Fig. 2 . Schema elettrico dell'emplificarore di B.t. PMB/A.

tig. 3 - Aspeno dell'amplificafore di B.F PMB/A.

Fig. 4 - lnterno del Tuner. 9i nofa la presa d'anienna che è fissata al coperchio toho per
moslraro il cablaggio. Al reoforo cenlrale è saldato Cl, che perviene alla boblna Ll.
TRI è in primo piano, e sulla basetla di cenlro si vedono i componenti JAFI, JAF2, C8,
Rt, C9. R2, Rq, C5, Có, C7, sono rnontafi sulla superficie sotloslante della basetta
mede:ima. Sul fondo, si vede nèttanenle il grosso collegamenlo di massa che unisce
C3, 52 (contatto mobile) R5, 31, C8.
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di sei spirc in filo dí rame argentato
da 1,2 rqm. l l diametro interno del-
l 'awolgimento deve essere pari a
l0 mm. e la  spaziaîura t ra spi ra e
spira deve essere perfezionala per îen-
tativi, al fìne di coprire perfettamente
tut ta la  gamma FM con 52 chiuso,  e
la gamma dei  144 MHz con 52 aperto.

In genere, una spaziatr-rra di I,2-
1,8 mm è c iò che serve.

I  capi  del la  L l  vanno pr ima arroto-
la t i  e  poi  d i ret îamente saldat i  a i  ter -
minal i  d i  i ì  àr r ivo >:  come di re lo  STA-
TORE del .  C3 ( i l  ROTORE di  quesfo an-
drà a massa) ed i l  capocorda iso lato
ove g iungono JAF2 e C8.  Tale capo-
corda sarà del  t ipo G.B.C.  GBl lO0O,b0,
che s i  innesta a pressione nel la  lamie-
ra del lo  chassis .  Un idenf ico terminale

servirà per la connessione del C5.
C4 sarà direttamente collegato ai pie-
d in i  << Drain-Gate > del  TRl .  Tut te le
al t re par t i  minor i  saranno montaîe
facendo uso di due basette ciascuna
a c inque conîat l i  iso lat i :  s i  veda la f i -
gu ra  4 .

Ul t imato i l  montaggio,  s i  procederà
ad un aftenîo controllo di ogni con-
nessione,  d i  ogni  sa ldatura e del  va-
lore delle parîi installate (nella frefta
ta lvo l îa è fac i le  scambiare una res i -
stenza per l 'ahra, o due condensaîori).

Se lutîo è perfetfamente a posto,
az ionate Sl .

Ruotando R5 poîrete appurare se
tutto va bene. In caso positivo, la re-
golazione del potenziometro causerà

la emissione di un fortissimo soffìo al-
l 'a l topar lante,  che d iverrà sempre p iù
for fe e sf r idente man mano che i l  cur-
sÒre si muoverà verso i l positivo della
p i l a .

Converrà lasciare i l potenziometro
nel punto in cui i l  soffìo non è troppo
for te e passare a l  var iabi le .

Se nella zona ove si svolgono le
prove è attiva qualche slazione emit-
tente rFM, ruoîando C3 si dovrebbe
capfare i l segnale. Diciamo << si do-
vrebbe > perchè può darsi che la Ll
sia froppo << ristretta >> o << allargata >.
Nel  caso che l 'emiss ione non s i  oda,
dopo aver controllato che 52 sia chiu-
so, le spire saranno accostate o allon-
tanate a più riprese, ruotando il varia-
b i le  dopo ogni  operazione.

Non appena s i  oda i l  programma
RAl, R5 sarà di nuovo regolato sino
ad ot tenere la  massima sensib i l i tà .

Ovviamente, una regolazione assai
mig l iore e p iù prec isa sarà possib i le  a
chi  d isponga d i  un generatore RF mo-
dulato,  in  grado d i  funzionare î ra I ,00
e ì '08 MHz,  nonchè t ra 144 e l4ó MHz.
Non importa che il generatore sia a
modulazione di frequenza, perchè i
r ive la lor i  superr igenerat iv i  demodula-
no ogni  forma di  segnale.  lmporta,
piuttosîo, che l 'accoppiamenîo verso
i l  tuner  s ia mol to ' lasco.  In  prat ica,  a l
bocchettone di usciîa del generatore
si  co l legherà un f ì lo  nudo in funzione
di  < antenna >.

Nei  pressi  s i  regolerà i l  s in tonizza-
tore senza a lcun col leqamento d i ret to
t ra i  due.

Così  noi  abbiamo terminato:  lasc ia-
mo a voi ,  amic i ,  i l  compi to d i  real izza-
re un conteni tore adat to per  i l  nostro
apparecchiet to,  l 'ampl i f icatore audio
premontato,  l 'a l topar lante:  cer to sa-
prete escogi tare una soluz ione p i r )  che
elegante.

Ah ,  u l t ima  no ta :  a  pa r te  l a  sens ib i -
l i tà ,  i l  s in tonizzatore superreat t ivo
non è cer to in fer iore a l la  superetero-
d ina neppure sot to i l  prof i lo  del la  fe-
de l t à .  D i f a t t i  ha  una  l a rgh i ss ima  ban -
da passante,  e d i  per  sè non int roduce
distors ione.

l l  f rusc io del  lo  spegnimento non
deve preoccupare perchè sparisce non
appena s i  capta una staz ione dal la
suffìciente << potenza >: ovvero dal
campo suffìcientemente .intenso.
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Qve s i  par l i  d i  radiocomunicazioni ,
immancabi lmenîe < sal îa fuor i  >> i l
(  quarzo > quel  d isposi t ivo che con-
t ro l la  la  f requenza o è impiegato nei
fi l tr i: cerfo i l peggio implegato e me-
no conosciuto componente elettroni-
co: almeno da parte di non pochi spe-
r imentaîor i .

Esso ha una apparenza ingannevol-
mente sempl ice;  una scheggia d i  roc-
cia con due fi l i , viceversa non v'è pro-
pr io nul la  d i  e lemenîare nei  cr is ta l l i ,  e
più si approfondisce la loro conoscen-
za,  p iù s i  vede come essi  s iano un
<< argomenîo > vastissimo, profondo,
governato da molîeplici leggi precise
e da tecnologie cont inuamente da ag-
giornare.

Che i l  cr is ta l lo  s ia un componente
grossolanamenîe mal inteso,  r isu l ta
chiaro dai  d iscors i  d i  co loro che lo
usano; e, peggio ancora, da molti di
coloro che ne descrivono le applica.
zioni!

Troppi, lroppi arficoli suggeriscono
un approccio sommario ad una così
profonda materia !

SPEBIMENTARE - N. I - 1969

l l  che non îogl ie ,  che g ià in  un ar-
t ico lo,  s i  possa d i re p iù d i  una cosa
ul i le  a cancel lare îa luni  pregiudiz i  co-
muni  e ta luni  error i  radicat i  nel la  men-
îe d i  ch i  legge:  <<andiamo ad in iz iare>.

In ogni  apparato d i  radiocomunica-
zione che vanti un cerlo << looking >
professionale,  v i  sono dei  cr is ta l l i  che
hanno i l  compi to prec iso d i  mantene-
re fissa la frequenza del segnale gene-
raîo dal l 'osc i l la tore d i  emiss ione o dal -
l 'osc i l la tore d i  convers ione facente par-
te del  r icev i tore.

In mol t i  cas i ,  uno o p iù quarz i  s ' im-
piegano per  mig l iorare la  selet t iv i tà
di  un canale ampl i f ìcaîore d i  media
f requenza ó per  (  tagl iare > la  banda
latera le del la  por îante usata a i  f in i  dei -
la  comunicazione.

Di  base,  comunque,  i l  quarzo a l î ro
non è se non una del le  var ie soslan-
ze naturali che esibiscono un effetlo
piezoeleltrico.

Questo îermine deriva dal greco an-
t ico ed è coniaîo impiegando < p iezo >

Indubbiamente il cristallo di quarzo, quello che serve a controllare o a deier-
minare ta frequenza di funzibnamento detle più varie apparecchiafuè, è it
componenfe ,eleilronico su cui si accaniscono i più sciocchi pregiudizi, le più
slrane leggende.
Volete conoscere bene questo inleressanle dispositivo scarfando pregiudizi e
sciocchezze? leggete questo articolo!

Per esempio, molti << utenti > pren-
dono un quarzo da 27,12 MHz e lo  in-
ser iscono in c i rcu l îo quals ias i  per  ra-
d iocomando.  < Quarzo è,  da ta le fun-
gerà > essi  pensano,  senza min ima-
menle immaginare che la f requenza
può var iare se i l  cr is ta l lo  è impropr ia-
mente uti l izzaîo.

Molti scriîtori di cose tecniche dico-
no << oscil latore quarzato >> così come
si  t raî tasse d i  un c i rcu i îo î ip ico,  men-
îre molîe e... troppe, sono le varietà
di  questo schema-base,  c iascuna do-
fata di caratteristiche proprie: centi-
na ia  !

Da qualche anno mi  in îeresso a i
cr is fa l l i ,  ed approfondendo i l  tema,
mi sono accorîo che per quanto s'im-
par i ,  non s i  g iunge mai  ad una {<con-
c lus ione>.  Sarebbe quindi  i l lusor ia la
idea di concentrare tuîio lo scibile del-
la  mater ia in  un ar t ico lo.  Lungi  da me
îale concetto: un manuale di molte
cent inaia d i  pagine sarebbe p iù op-
portuno.
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che significa <pressione> ed elettri-
co>;. come dire: eleftricità derivante
dal la  pressione.

ll verbo.. è forse inadaîto a defìnire
l 'oggetto perché risulta unilaterale. In-
fat î i ,  un cr is ta l lo  << p iezo > quals ias i
mosîra una dualità di funzioni.

Può emeftere un impulso di tensio-
ne se è piegato, schiacciaîo, soîtopo-
sto a îorsione. Può piegarsi, appiat-
tirsi, torcersi, se gli è applicalo un
impulso d i  tensione.

Ora,  se noi  co l leghiamo un cr is Ìa l -
lo in un circuito previsto per accoglier-
lo, lo soîloponiamo ad una successio-
ne d i  impuls i  e leî f r ic i  cadenzat i  che lo
cost ingeranno a v ibrare meccanica-
mente a l l 'un isono con la r ipe l iz ione
dei < kick > di fensione.

Ove l 'oscil latore sia previsto per
una frequenza di l0O kHz, poniamo,
il quarzo si < muoverà >> centomila
volte'al secondo.

Sotîo i l profi lo della uti l izzazione,
in questo caso, i l  crislallo assumerà le
funzioni di un circuito oscil lante vero
e propr io.

Risuonerà infaîîi ad una propria fre-
quenza, e potrà svolgere ,un compiîo
del tutto analogo.

Se vogliamo invesîigare a fondo le
caratteristiche di un quarzo, noi po-
t remo.disegnare un c i rcu i to immagina-
rio che equivale ad esso dal punto di
visîa eleîtríco: f igura l.

Perché, questo circuilo equivale ad
un cr is îa l lo? Sempl ice:  L l  e  Cl  che
formano una risonanza-serie, ovvero
un circuiîo accordaîo, sono l 'essenza
stessa del disposifivo; Rl sirnbolizza
la resistenza del materiale che com,
pone il quarzo e C2 è la inevitabile ca-
paci tà (qualche f raz ione d i  pF o qual -
che pF) presenîe tra i reofori, siano
essi  f i l i ,  p iedin i ,  o  terminal i  in  a l î ra
forma. Se proprio volessimo un qua-
dro compleîo dell 'aspetîo teorico del
quarzo, dovremmo porre in parallelo
a C2 ancora una resistenza: essa sa-
rebbe i l  s imbolo. . .  del lo  zoccolo:  ov-
vero rappresenîerebbe la possibil i tà
di una certa conduzione parassilaria
esferna.

Queste considerazioni però ci por-
îerebbero lonîano... al manuale det-

îo sopra,  quindi  us iamo un. . .  < chop_
per > (siamo in eleîtronica o no?) e
proseguiamo.

Per megl io  ident i f icare L l  e Cl ,
d i ro che t rasferendo i  s imbol i  dal
piano eletîrico a quello- meccanico,
la bobina rappresenta la massa fisica,
pesante, del quarzo. Cì invece può
essere raffronîato alla elasticità pro-
pr ia del  cr is ta l lo :  un daîo che g l i
viene di natura. Infatti, se i l quarzo
è minuscolo,  v ibrerà p iù fac i lmenfe
ad una frequenza elevata, così come
un indutlore dalle poche spire risuo-
nerebbe p iù < in  a l to  >.

Inoltre, se i l quarzo risulterà fles-
s ib i le ,  la  possib i l i tà  d i  v ibrare << p iù
su >> sarà esalîaîa: proprio come se
in serie alla bobina feorica fosse po-
sîo un piccolo condensatore.

Infine la resisfenza <( Rl > può es-
sere raffrontaîa, su di un principio
funzionale,  a l la  possib i l i îà  d i  d iss ipa-
re il calore da parîe del componente.
Non insisterò su questo lato della
quesîione; îroppo evidenfe.

1 Ora, per migliore conoscenza del
hostro, è da nolare che un crisîallo

Alcuni lra i modelli di o quarri ' induslriali più di frequenre impiegati negli apparecchi milirari e di radiocomunicazione, Nella figura,
sono Presenti i ripi per stazioni mobili (in alro), por.slrumenli di misura (al ceniro) ed infine per piccoli radiolelefoni (in basro).
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r isonanîe ad una daîa f requenza ha
un << Q >> o fattore di merito estrema-
menle più elevato del corrispondente
ci rcui to osci l lante.  Un < Q > che può
aggirars i  su dei  va lor i  s i tuat i  l ra
20.000 e ì 00.000, conîro i l valore
di  80-150 esib i to  da un o l l imo c i r -
cuito a bobina-condensaÎore.

Ma cos'è questo .< Q >, diranno al-
cuni :  ed eccolo spiegaîo.  Si  t raÎ ta d i
un fat tore immaginar io ed arb i î rar io
che  i î ecn i c i  hanno  a t t r i bu i t o  a i  c i r -
cu i î i  osc i l lant i ,  per  ident i f icare la  loro
abi l i tà  a r isuonare solo su d i  una
data frequenza. Ciò praîicamente par-
lando,  perché in termin i  sc ient i f  ic i
i l  < Q > mostrerebbe solo l 'abil i tà a
î raî îenere p iù a lungo una car ica:  d i
equazione in equazione s i  g iunge a
c'ro che ho detîo.

Comunque, l l  falto inferessanfe è
questo: nessun circulto oscil lanÎe L-C,
per  quanto buono,  anzi  eccel lente s ia,
avrà mai  la  possib i l i tà  se leî t iva del
quarzo. Avrà sempre una certa << ri-
sposta > s ia pure re laî iva,  anche a i
segnal i  adiacent i  a  quel lo  che inte-
ressa,  menlre i l  cr is ta l lo  può essere
tagliafo per una frequenza a sei de-
c imal i  con uno scar to d i  c inque par f i
su  d i  un  m i l i one !

Un quarzo,  generalmente è c lass i f i -
cato dal la  sua << r isonanza-ser ie > det-
ta I  f r  >.  Al le  f requenze super ior i  a
quel la  prev is ta r isu l îa < in  anÎ i r iso-
nanza )) ovvero nella condizione << fa >t.

Se noi consideriamo la frequenza
di risonanza come numero, Per esem-
pio 5 MHz,  e quel la  ove i l  cr is ta l lo
è g ià in  ant i r isonanza,  vedremo che
la d i f ferenza è assai  p iccola.

Per esempio,  in  un esemplare in-
dustriale (tipico) avremo una << fr >
di 5 MHz, ed una < fa > di 8.000
c i c l i  p i ù  a l î a .

Ebbene nella < fa >, in leoria i l no-
sîro cristallo non << risuonerebbe > più
assicurando una îo l leranza d i  f re-
quenza invero ristretla.

Pur t roppo,  nei  c i rcu i î i  normal i ,  un
quarzo non cessa d i  osc i l lare non
appena raggiunge il l imite .. fa ,r,
perché il circuito a transistor o a
valvola col legaî i  in  para l le lo a l  cr i -
stallo, fende ad < appiattire > i l << Q >>
causando una cer îa instabi l i tà ,  va lu-
tabi le  solo caso per  caso,  ma comun-
que non moho drast ica e prevedib i le .
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Daîo che,  comunque,  la  r isonan-
za del quarzo deve essere conside-
raîa non assoluta,  ma var iabi le  en-
tro piccoli l imiti, è bene precisare che
esso non è calibratore di segnali asso-

il proftlo leorico. un crislallo può essere
qssimilalo ad un kleale circuifo oscilla-
lore-serie.

lutamenle (si legga proprio lN ASSO-
LUTO) preciso: ma un l imitatore degli
error i  d i  f requenza at t r ibu ib i l i  ad un
daîo oscil latore, enîro una rislreîtis-
s ima gamma.

Fig. 3 . Un cristallo miniature per radio.
lelefoni aperto. Come si nola, i l  quarzo è
a forma discoide, ed i conlalti sono diref-
famente saldati sulla sua superlìce.

Par l iamo ora del  < mistero > dei
cristall i  <( overfone >.

l l  quarzo t radiz ionale,  osc i l la  < lN
FONDAMENTALE >.

r cw '
H

#.
%ry

c

tig. 2 - Classico quarzo per slrumènti scomposto nelle gue parti principali; e33o 3ono:

A) Involucro in plaslica . B) viri di montaggio . c) Molla di pressione . D) P'iaslrina dÍ con-

tallo al quarzo - E) Quarzo - t) Come D - G) Ccnice ' H) Coperchio.
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Vale a dire, che sottoposto ad im-
pulsi elettrici vibra ad una frequen-
za che è la più bassa previsra dalla
sua massa e dal la  sua e last ic i tà .

Certi cristall i  sono però impiegafi
per generare delle frequenze (o me-
gl io  cal ibrare del le  f  requenze) che
sono mul t ip le r ispet to a quesfa:  in
pratica, armoniche.

In un osci l la tore d isegnaîo con cu-
ra ed abil ità, un quarzo previsto per
osci l lare a l0  MHz,  può erogare del -
le vibrazioni armoniche multiple del-
la fondamentale: 2,0 MHz, 30 MHz,
eccelera.
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Vi sono anzi  par t ico lar i  osc i l la tor i
di laboratorio detti < calibratori >>,
che hanno proprio c/ome scopo la
emiss ione d i  segnal i  armonic i .  Ricor-
date la vecchia corda di violino che
i-l nosf ro occhialuto professore im-
piegava per  spiegarc i  i l  pr inc ip io
delle armoniche? Metà corda, doppia
f requenza,  un quarto,  quadrupla. . .
ecceîera.

Non credo sia necessario qui
chiamare s imi l i  basi lar i  concet t i
f isica ed acustica.

Ciò che a noi interéssa, è noîare
che mediante lavorazioni  par t ico lar i
un cristallo può essere reso idoneo
ad osci l lare su d i  un mul t ip lo a l la

frequenza << naturale > di risonanza,
e che così tratfato, esso vibra più
fac i lmenîe ad una f  requenza t r ip la
o quinÌupla,  d i  quel la  d i  base.

I quarzi in tal modo lavorati, si
dicono appunto <overtone> e tali so-
no particolarmenle tuîti quell i che
sono dati per una frequenza che su-
peri i 20 MHz.

< Rasp -  rasp > mi  schiar isco la
gola, << Ugh - ugh > tossisco - < Glu
- glu >>: bevo. Ecco nel puro sti le.dei
fumetti < made in USA > la ripresa
del nostro discorso sui cristall i  di
quarzo.

Parlavamo degli < overtone >, ram-
menlate? Bene, allora dirò subito
che quesîo îermine non di rado è
causa di interprelazioni erraîe, aven-
do un equivalente musicale cui  in
effeîti non corrisponde. In musica
la < pr ima over tone > equivale a l la
seconda armonica del îono fonda-
mentale.  Quando invece s i  ' t ra t ta d i
cristall i , << overtone > indica solamen-
îe l 'armonica, in ordine l ineare: se-
conda, ferza, eccelera.

ln altre parole la << prima overto-
ne > musicale r isu l ta equivalente a l -
la seconda overfone eletfrica.

.Per  non compl icare u l ter iormenîe
i l  ragionamento,  lasc iamo andare le
overlone musicali che hanno per noi
un in teresse quasi  nul lo .  Teniamo in-
vece ben presente che le < overto-
ne > d i  un cr is ta l lo  s ' idenî i f icano d i -
rettamente nelle sue armoniche, sia
pure con dei piccoli scarti in fre-
quenza di cui parlerò tra poco.

E' da notare che i quarzi lavorati
per  osc i l lare nel la  îerza,  nel la  quinta,
nella settima overtone (i valori più
usaîi odiernamenîe) diff ici lmente pos-
sono essere impiegati sulla loro fon-
damentale.

Per esempio un quarzo da 49 MHz
del genere impiegato nei radiotele-
foni del soccorso stradale o dell 'eser-
cito, f unzionanîe appunto in seftima
overfone, non entrerà in vibrazione
o oscil lerà con forîe inerzia se ecci-
tato da un oscil latore previsto per
7 MHz. Per altro non oscil lerà affatîo
a 2ì oppure 35 MHz, rispettivamen-
fe terza o quinta overîone.

Non è affatto vero, quindi, che
un cristallo << overtone > può essere
impiegaîo indifferentemente sulle ar-
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moniche dispari a scendere; ciò si
verif icava con qualche modello mol-
îo vecchio; odiernamente anche i
quarz i  sono. . .  specia l izzat i !

Softo i l profi lo dell 'ul i l izzazione di-
rò che i quarzi si impiegano come
circui t i  osc i l lant i :  ovvero con r isonan-
za.  in  ser ie o in  para l le lo.

Più spesso,  comunque,  i  c i rcu i t i
sfruîtano la seconda forma, in cui i l
c r is îa l lo  opera un po '  sopra a l la  sua
frequenza .. fr u e spesso appena al
di sotîo della frequenza di îransi-
zione < fa >.

Ciò che molti ignorano, e che inve-
ce dovrebbero sapere, è che non vi
sono quarzi adatti per circuiîi di ogni
9enere.

Per esempio, un oscil latore da 7 o
14 MHz non può essere < quarzato >
innestando semplicemente negli spi-
noîti un qualsiasi crislallo da 7 o
l4 MHz. Procedendo in tal modo, pos-
sono avvenire due cose:

non innesca,

b) l 'oscil latore innesca solamente
<< starando > le bobine di accordo!

Come mai? Beh sempl ice:  un qual-
siasi quarlzo, dal cosîruîtore è previ-
sîo per essere inserito su di un ben
def in i to  << car ico > capaci î ivo.  Ove i l
< carico >> è ovviamenîe rappresenta-
to dal l 'osc i l la îore.

Per esempio,  un cr is ta l lo  da 7000
kHz per  cal ibrafor i  del la  Mi l len in
mio possesso, studialo per un carico
di  32 pF,  ove s ia inser i to  su d i  un
carico di 5'0 pF vibra a 6,999920 MHz
(con una ampiezza assai minore). In-
ser i to  su d i  un car ico d i  so l i  l0  pF,
per contro, SALE di frequenza assu-
mendo uno scar fo d i  qualche mig l ia io
di Hz verso l 'alio; e non solo, ma
innesca in modo accidentaîo e debo-
le dopo'essere staîo attraversaîo da
divers i  impuls i .

Se s i  sa le d i  f requenza,  la  capaci -
tà del  << car ico ) )  assume una impor-
tanza v ia v ia maggiore:  ben lo san-
no quei letîori che hanno provato
un osci l la tore in  quindicesima over-
îone su 144 MHz, oiîenendo l ' inne-
sco solo dopo lunghe e pazienti mo-
di f  iche a l  c i rcu i lo ,  in tese propr io a
car icare corrèt tamente i l  de l icafo e
schizzinoso quarzo, che altrimenti rif iu-
tava d i  v ibrare con la calma decis ione

di un gentleman costretto a rif iulare
una azione sconveniente.

Molîi leîtori si chiederanno ora
quali fattori concorrano a creare la
capaci tà d i  car ico d iscussa,  e qual i
accorgimenîi la pos$ano modificare.
Ebbene:  in  un osci l la tore a valvole,
essa d ipende pr inc ipalmenîe dal  1u-
bo impiegato, poi dai < parassiti >>
del le  connessioni  e dei  Supporî i :  in-
fine, dalle capacità reali, ovvero dai
condensaîori uti l izzali nel circuito.

ln un oscil latore lransistorizzaîo va[-
gono i medesimi fatfori parassiîi, la
cui somma è però fortemente in-
f luenzaîa dal le  capaci îà d i  ingresso
e di usciîa del transisîor che può
r isu l tare noîevole,  specie per  îa luni
î ip i  < anzianot f i  > .

Vediamo ora qualche esempio d i
osc i l la tore quarzato.  Nel la  f igura 4,
s i  nota i l  <  MÍ l ler  >,  uno dei  p iù d i f fu-
si nei radiotelefoni a valvole, oggi
usaîo anche con i fransistor senza ap-
prezzabi l i  var iaz ioni .  Nel la  f igura 5 è
presenîe i l classicissimo < Pierce >> che
non è alîro se non una variante del
Colpifts. Curiosamente, i l  < Pierce >>
talvolta (figura 9) è impiegato senz'a
altro organo di accordo che non sia i l
cristallo, ed anche in questo caso fun-
ziona senza diff icoltà.

ASSE X

OUARZO, 'MADRE, ,
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Fig. ó
+ 9 V  - 9 V

a)

Tuî t i  g l i  osc i l la tor i  v is î i  sono r rso-
nanî i  < in  para l le lo >.

La categor ia degl i  osc i l la tor i  con
risonanza << serie > è assai meno dif-
fusa del l 'a l t ra in  l inea generale,  ma
in cer te appl icaz ioni  quest i  c i rcu i t i
sono i soli utilizzati; per esenqoio ov,e
s i  usa un cr is îa l lo  in  quinta o set t ima
averîone.
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Fig.8 - Qugsto oscil lalore armonico, emelte all 'uscita dei segnali a
5-10-15.20-25-30 MHz ed oltre; può essere equipaggiato Gon i quarzi
dalla frequenza più varia.
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Fig.9 - Ecco un classico oscil latore di Pierce, sovente impiegato nei
piccoli radiotelefoni.

ASSE2:

Classic i  < r isonanf i  in  ser ie > sono
i l  Buf ler ,  i l  c i rcu i to osc i l la tore a pon-
îe d i  capaci tà,  i l  Meacham ed a l t r i
che tutti gli appassionati di frequen-
ze alÌe conoscono.

Nel la  f igura ó r ipor to i l  p iù noto
dei  r isonant i  in  ser íe,  che mol t i  han-
no real izzato con ot î imi  r isu l ta l i  an-
che su frequenze superiori ai 30 MHz:

Non mi parrebbe logico chiudere
queste noîe senza un accenno alla
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coslruzione dei cristall i . Si fratta di
un campo inîeressant iss imo,  che pur-
îroppo lo spazio mi coslringerà a
mal t ra l îare. . .  comunque,  per  sommi
capi... Come ho detto, un cristallo si
f leîte, si espande, si accorcia, si allun-
ga e si îorce, se è soîtoposto ad una
iensione elettrica. Non lufti questi
fenomeni avvengono però ad un tem-
po:  anzi ;  a lcuni  possono mancare o
essere infinitamenîe. meno pronunciati
d i  a l t r i  se i l  quarzo è tagl ia to in  una
îale maniera invece di ,un'altra. \

l l  <  modo >> in cui  i l  cr is ta l lo  s i . . .
muove, è infatti determinato dal
punto in  cui  la  p iast r ina è tagl ia ta
dal blocco di quarzo << madre >>.

E' da notare, comunque, che ad
un dato t ipo d i  v ibraz ione fa r iscon-
tro un diverso comportamento elet-
îrico.

l l  cr is ta l lo-madre può essere tagl ia-
fo secondo i suoi assai .geomefrici
< X-Y-Z >, che si scorgono nella fi-
gura 7.  Pr ima del la  guerra,  s ino a l
1935-1937,  i  quarz i  erano segat i  so-
lamente lungo g l i  ass i  << X-Y >.  Le
piastr ine così  r icavate v ibravano con
faci l i tà  e non avevano un funziona-
mento molto crit ico. l l  rovescio del-
la medaglia era però rappresentafo
da una for te sensib i l i tà  a l la  tempe-
ratura ambienîale nei confronti del-
la frequenza, che costringeva spesso

il progettista di apparati a chiudere
il cristallo in una << slufa >> termosta-
l ica.  Ovvero in  un ambiente r iscal -
daîo artif icialmente e mantenuto a
îemperatura costante per mezzo di
îermoslati.

Attualmente si usa i l îaglio << AT >,
nonché il <GT> il <JT> e meno fre-
quentemehte l 'ET ed i l BC-BT. Que-
sf i  sono or ienîaî i  in  maniera assai
particolare mostrata nella figura 1'0,
e le piasîrine così ricavate hanno
una sensib i l i tà  îermica carat ter is t ica
e prevedib i le ,  comunque minore d i
quel la  mani festaîa dai  vecchi  t ip i .

Tagl iando opportunamenle i l  cr i -
slallo << madre >>, oggi i costrutfori
possono realizzare dei quarzi che so-
no prat icamenîe insensib i l i  a l le  tem-
perature, comprese tra f ì0 e 38oC.,
raccomandat i  per  normal i  complessi
d i  < s îaz ione >>.  Oppure a l t r i  model-
l i che lavorano linearmente tra { 3,0
e + 90"C.  o addi r i î Ìura a ( iempe-
ratura compensata > come certuni im-
barcat i  negl i  aere i  ed ut i l izzaf  i  per
la strumentazione di rotla (Loran,
Radioal t imetr i ,  ecc.) .

Concludendo,
ne considerazioni
go d i  cr is ta l l i .

vediamo ora a lcu-
sul  prat ico impie-

progresso tecno-
che questi compo-

Ailualmenîe
logico ha fatto
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nenti siano < robusti >; è però da
notare che il cris|"allo è di per sè un
materiale delicato, e non valgono i
sistemi di sospensione elasîica escogi-
îali dai costruîtori per garanîire la sua
integrità in fatlo dí urîi e cadute.

Non vogl io  d i re che se v i  cade un
quarzo dal  tavolo,  s ia da buf îar  v ia.
Spesso, la piastrina sopporterà i l col-
po senza sbriciolarsi; non sempre pe-
rò.  Ai  robust iss imi  <FT243-FT241 >>
sviluppaîi per l 'eserciîo, .fanno ri-
scontro dei  model l i  che s i  guastano
al  min imo ur to,  come ta luni  sot l i l is -
simi < JT > per sfrumenti sprovvisti
d i  montaggio e last ico.

Curate,  in  l inea generale,  d i  non
elarg i re shock meccanic i  a i  vosîr i
quaÍzr: pensale che un moderno <AT>>
overtone, ha uno spessore di appe-
na qualche decimo di  mi l l imetro,  è
quasi îrasparente: ci vuol ben poco
per rompere una s imi le < vel ina >>
di  cr is îa l lo  !

Comunque, se sieîe in dubbio cir-
, .a  l ' in tegr i tà  meccanica d i  un quar-
ro ricoperto in metallo (o comunque
a chiusura ermeîica) provate a scuo-
ter lo :  se a l l ' in terno s i  odono dei  oez-
zeî t i  d i  mater ia le che t in t innano,  lo
poteîe buttar via.

Anche <elet t r icamente> i  quarz i
sono,  in  nro l t i  cas i ,  abbaslanza del i -
cat i .  Se sono impiegat i  senza gran
cura,  in  un c i rcu i îo che facc ia scor-
rere îramite essi una correnle a
radiofrequenza eccessiva, si scaldano
ed in breve vanno fuori uso. An-
che se è solo < scottaîo >, un cristal-
lo  non e p iù at lendib i le .  In fat t i ,  do-
po aver preso la < scaldata ) spesso
osci l la  su d i  una f requenza d iversa,
ma solo se ecciiaîo bruscamente.

Taluni  cr is îa l l i  che hanno scaldato.
tendono addir i î tura a v ibrare su due
frequenze diverse!

Non faîe l i  cadere,  non scaldate l i ,
ed i  vosîr i  quarz i  (che odiernamenîe
sono îutti di qualità elevata e piut-
losto cosîosi, purîroppo) vibreranno
per mi l iard i  d i  mi l iard i  d i  vo l îe,  sem-
pre senza variare la frequenza, sem-
pre offrendo un servizio attendibile
ed accurato.

Trattateli bene, ed essi vi offriran-
no un of t imo serv iz io l

GIi apparecc/); B & O incontranr un successr
d,i aend,ita in tutti i paesi per le loro aualità tecnicbe

e il d,isegnr di a,aanguard,ia clte li distingue,

Possedere un prodotto di  qual i tà e avere nel la propria casa dei ma,
gnif ic i  apparecchi,  come ad esempio, un registratore o un complesso
stereo B & O, è una ambizione di  tut t i .  A questo piacere si  aggiunge Ia
sicurezza che i prodotti B & O sono venduti unicamente da organizza-
zioni al tamente qual i f icate nel la vendita di  prodott i  radio.
Nel mercato mondiale dei fabbricant i  d 'elet tronica, Ia marca B & O ga-
ran t isce  prodot t i  d i  p r ima qua l i tà ,  e  i c l ien t i  p iù  es igent i ,  per  iqua l i
i l  prezzo non è la sola condizione, prefer iscono quest i  apparecchi carat-
ter izzat i  da una tecnica d'avanguardia .  e da un disegno elegante e
sobr io ,  secondo le  mig l io r i  t rad iz ion i  danes i .
Perché quindi dovreste accontentarVi del  meno, potendo i l  p iù?

REGISTRATORE STEREOFONICO SEMIPROFESSIONALE TFANSISTORIZZATO
BEOCORD 2OOO DE LUXE K

BEGISTBATOFE STEREOFONICO SEMIPROFESSIONALE
BEOCORD 2OOO DE LUXE T PORTATILE

IRANSISTORIZZA'ÍO
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SCRIVIAMO

rulETALLI

Chiunque s ia praî ico d i  fo fograf ia ,
sa che sîendendo su d i  un fogl io  d i
car îa una emuls ione fotosensib i le ,  ed
impressionandola con un lampo di  lu-
ce îramiîe un adaîto schermo decora-
to, è possibile oîtenere, dopo lo svi-
luppo;  la  medesima decorazione sul la
superfìcie preparata.

Non v i  è  a lcun faî tore che impedi-
sca la sosîituzione della carta con un
fogl io  d i  lamiera d i  a l luminio,  ferro o
al t r i  meta l l i .  Ne consegue che spal -
mando sul la  superf ic ie  metal l ica una
lacca impressionabi le ,  e preparando
un fogl io  î rasparente che rechi  i l  d i -
segno che s'intende riportare, è suf-
f ic iente i l luminare l 'ass ieme per  ot fe-
nere la  î rasposiz ione del l ' immagine.
r i spe t to  a l l ' o r i g i na le .

Ovviamenle la lamiera dopo lo svi-
luppo ri 'porterà una figura <negativa>>
r ispet lo a l l 'or ig inale,  va le a d i re le
par l i  scure r isu l îeranno chiare e quel -
le  chiare scure.

l l procedirnenîo che abbiamo sche-
maî izzaîo è mol to d i f fuso nel l ' industr ia
del le  targhe e dei  pannel l i :  una vol ta
tanto, però, l 'amaîore 1o può riprodur-
re in casa senza diffìcoltà.

È ovvio che nel lo  s tabi l imento la
procedura serve per otfenere migliaia
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o mi l ion i  d i  scr i t te  e l racc ia l i  ident ic i
all 'originale. Presso lo sperimentato-
re, invece, servirà < solo > per otfe-
nere dei  pannel l i  da l l 'ar ia  f in i ta ,  com-
merc ia le.

Ma... è giusîo quell 'aggettivo: << so-
lo >? Non crediamo v i  s ia un solo [et -
tore che se ne infischi dell 'aspeîto dei
suoi montaggi, trascurando complefa-
menîe la parte estetica, anzi i vari con-
taîti che ci legano a chi legge, ci inse-
gnano che quasi lutti i  < costrutlori >
appassionat i  curano minuziosamente
le scritîe, i colori, l 'esecuzione mecca-
nica dei  protoî ip i :  in  cer t i  cas i  (SlCl)
p iù del la  par te e leî î r ica l

Bando a l le  chiacchiere,  vediamo in-
vece il procedimento, che si articola
nel le  seguent i  fas i :

a) Preparazione della << malrice r)
da riprodurre.

b) Pulizia della lamiera porlatrice.

Spalmafura della lacca sensibile.

lmpressione della superficie.

e) Coloritura.

fÌ lavaggio.

g) Trallamenlo profeliivo.

PREPARAZIONE DEITA IVIATRICE

ll disegno da riprodurre può essere
esegui îo su d i  una quals ias i  superf ic ie
î rasparente:  car îa luc ida,  ce l lu lo ide,
vetro.

Per le îracce e le varie sigle si use-
rà inchiostro nero d i  ch ina.

Le dimensioni delle leîtere o delle
f igure dovranno essere I : l  r ispet to
a quel le  che s i  vogl iono ot tenere sul la
lamiera,  ovvero a l  natura le.

Per i numeri, le scritte, le didasca-
l ie ,  s i  impiegherà un normografo;  per
i disegni, logicamente una opportuna
atîrezzatura da disegno fecnico.

In genere, fare le scritte I : I senza
difeîîi r isulta una operazione assai dif-
f icíle, dato che la minima imperfezio-
ne verrà in îal modo îrasferita iden-
t ica sul la  lamiera.

Ad evitare ciò, conviene seguire le
scr i t fe  in  scala 4 : ' l  oppure 5 :  I  così
le scale, i grafici e le figure, poi por-
îare i l disegno ad un fofografo e chie-
dere una r ipresa in scala d iversa,  ov-
vero 4 o 5 vol te p iù impicc io l i ta .  In
possesso del negaîivo (su lastra) della
r ipresa,  lo  s i  userà per  l ' impressione.
F i g .  l .
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Vi sono moliissimi procedimenli che consentono di riportare sulle lamiere
metall ich,e (ad esempio sui pannell i degli apparecchi elefironici) le neces-
sarie scrílle, le píù varie fìgure ed í marchi.

[a maggior parte di quesfi, però sfugge allo sperimentatore che non può
owíamenle mettere in pratica gli accorgimenti tecnologici dell ' industria,
né dispone di analoghi mezzi.

Venendo dai metodi industriali a quello sperimentale, la nostra équipe
ha messo a punto un sislema di stampa << fotografica r> per i metalli che
dà quasi sempre un risuhato positivo. Di questo mefodo vi parleremo
nell'arlicolo che segue.

l l  fa t îo che l ' immagine s ia d iverse
vol te p iù p iccola del l 'or ig inale,  con-
sent i rà d i  far  spar i re o quasi  le  im-
perfezioni, oltre a togliere le abrasio-
n i ,  min imizzare le  evenîual i  d ivers i tà
di spessore delle tracce, i punti ( poco
copert i  >,  e s imi l i .

Nel  caso che le scale,  le  scr i t te ,  le
let îere che s i  vogl iono r iprodurre,  s ia-
no reper ib i l i  g ià s tampaîe,  conviene
procedere direttamente alla fotografia
ed uii l izzare le lasire: i l  lavoro così ot-
tenuto sarà ancor più professionale,
come aspelto.

PULIZIA DETIA TAMIERA PORTATRICE

l l  procedimento,  come abbiamo det-
to, può eftettuarsi su ogni specie di
metal lo ,  Mercur io escluso (s ic ! )  ma l 'a l -
luminio,  l 'ant icorodal ,  l 'e lect ron,  l 'av io-
nal  ed analoghi  danno r isu l tat i  mi-
g l i o r i . '

A l  f ine d i  una buona d is tensione
del la  lacca sensib i le  la  superf ice da
îrattare deve esseie perfettamenie le-
vigata, esente da graffì, poco porosa.
luc ida:  i  oezzi  sabbiaî i  o  anodizzat i  in
genere non si prestano a questo ge-
nere d i  s ig latura e decorazione.

In ogni  caso è necessar io sgrassare
con la mig l iore cura i l  meta l lo ,  pr ima
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di  s tendere la  lacca;  per  l 'a l lumin io e
derivati l 'operazione 'è "assai facile; ba-
sta dell 'acqua calda, del detersivo ca-
sal ingo (OMO, OLA'e s imi l i )  una spu-
gna e buona volontà (F ig.  2) .

Per le lamiere ferrose sarà neces-
sar io un u l ter iore bagno decapanîe
in una soluz ione a l  l0% di  ac ido n i -
t r ico.

Una volta che la sgrassalura è per-
feîta (i l  relativo controllo è semplice:
raggiunto un buon r isu l ta lo l 'acqua pu-
liîa scorre sulla superficie senza for-
mare bolle e rivoli) occorre evitare di
toccarla con le dita.

SPATMATURA DEttA TACCA SENSI.
BI tE

Una vol ta che la lamiera s ia r isc iac-
quaîa ed asciugata, sarà coperîa con
la lacca (o emuls ione)  sensib i le .

Questa sarà composta (per I l i tro
di  so luz ione)  da 27O grammi d i  Col la
a smal îo << Les Page's , r  o  analoga ( r in-
tracciabile presso le Diîîe che tratîano
prodotîi per fotoincisione) più: 30
grammi d i  Bicromato d i  Ammonio;  25
grammi d i  Ammoniaca;  I  l i t ro  d i  ac-
qua d is t i l la îa.  I  compost i  andranno
versaî i  nel l 'acqua nel la  progressione
indicaîa,  e dal  momenfo che s i  me-
scola in poi là successive operazioni
andranno effeîîuate in camera oscu-
ra.  a l la  luce rossa.

lN ALTO: €cme è rliegrro rel led*. per L
sii.a felÍèt rÍumiia deJ làvorg,,.È sittirqi. :
menfe necerrerio una accurile pulizia dó|.
la lastra chs deve ricevore t'imprccriore-

lìl BAfSO: La lacca rcnsibifr f;ù-.rrià
rpabnefe a pennetl,o. Àa ua lavoro carto
più eficrce lo si ollienÉ medientc unr pi.
stola e rprurro. Nal raso cho ri usi il
pennello, è sommrmerrle necesario cer-
.èr*'*1a 5 itrrrÉ di':turo ieidú,iler iir-
unifornre; ovverc chs perenfi un cgruelc
spe$ore ed una egwlc'densitò.

Per sîendere la  emuls ione sul la  la-
miera s i  può usare i l  pennel lo  F ig.  3
però chi possiede una pisîola per ver-
nice a spruzzo oîîerrà di certo dei mi-
g l ior i  r isu l îaî i .  Chi  non abbia la  p is îo-
la ,  veda se in  qualche r ipost ig l io  d i  ca-
sa è ancora conservata una d i  quel le
vecchie pompetîe a spruzzo che si usa-
vano un îempo per  atomizzare i l  <Fl i t>.

Uno d i  quest i  arnesi  è ot î imo anche
per soffìare la nostra lacca sul meîallo,

L'asciugaîura della superfìcie deve
essere naîura le.  Non s i  deve porre la
lamiera su d i  un termosi fone;  men che
meno  po i  a l  so le  S IC !

IMPRESSIONE DELI.A SUPERFICIE

Prima di procedere oltre, è neces-
sar io conîro l lare che l 'emuls ione s ia
perfeitamente secca.

Se la condizione è verif icaîa, si pren-
derà la lastra fotografìca o la carta
lucida recante i l disegno e le scritte
e la  s i  farà ader i re a l la  superf ic ie ,  f is-
sandola con due pezzetti di Scotch-
Tape o analogo î rasparente Fig.  4.

Davanî i  a l  tu t to ad una d is tanza d i
c i rca 70 cm. ( f ig .  5)  s i  porrà una lam-
padina < Floodl ight  > da fotograf ia
del la  poîenza d i  

. l50-200 
W, muni fa

di rif letfore, e si attenderà per 5-ó mi-
nu t i .

SPERIMENTARE -  N.  I  -  1969

!ill::r:t::
!t:1 ì:
,:ìì!i:,rl

,:i;ì:i:::11!ì:

.i ì!lt;ìi:l:'

52



::;:il':i'j'iil't 
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Lastra sensibi I izzal'a

Trssparen te
po r t a im  mag ine

Fig. ó

ta le t in îa bruna è decisamenfe anî i -
esîelica.

È però fac i le  var iar la .

Per otîenere un colore diverso, ad
esempio l 'azzurro scuro che fà << lanto
professionale >, è suffìcienîe discio-
g l iere in  5 l i t r i  d i  acqua comune 70
g rammi  d i  b l u  d i  me l i l e  ( l o  s i  acqu i -
s ta in  farmacia)  ed immergere la  la-
miera nel  bagno.

Dopo a lcuni  minut i  ( la  densi tà del
colore è proporz ionale a l  tempo) la
lacca avrà assorbi to una quant i tà  d i
t in la suf f ìc iente ad appar i re b lu,  ed i l
lavoro sarà lerminato,  sa lvo un buon
r isc iacquo f ina le in  acqua t iep ida sen-
za saponi e detersivi.

TRATTAMENTO PROTETTIVO

La superf ic ie  î rat tata,  s i  r iga e s i
scal f ìsce con fac i l i tà .

È quindi  necessar io protegger la da-
g l i  u r l i .

l l  p iù sempl ice s is fema per  real iz-
zare c iò,  è spruzzare sul la  last ra una
buona mano d i  << vern ice t rasparente
al la  n i f ro ) )  per  aeromodel l i .  Un s is te-
ma  m ig l i o re ,  segu i t o  da l l ' i ndus t r i a ,  è
app l i ca re  su l l a  l acca  una  pe l l i co la  d i
p last ica < a caldo >:  questo lavoro pe-
rò prevede una cer ta esper ienza;  ch i
non la possiede,  a l  momenio r ip ieghi
sul la  < vern icet ta > a l la  n i î ro,  in  aî îe-
sa d i  un nostro successivo ar î ico lo.

Passato questo periodo, la zona del-
la  lamiera non coperîa dai  segni  o dal -
le figure scurirà, mentre le tracce ri-
marranno impresse in b ianco,  va le a
dire in negativo.

COTORITURA E TAVAGGIO FINATE

Non sempre la  color i îura marron-
nero che s i  o l t iene impressionando la
emuls ione può p iacere.  In  mol t i  cas i ,

Trasparente por ta immagin i

L a s t r a
sensibil izzata

LAMPAOA
" F L 0 0 0 , ,  d a  1 0
con  r i f l e t to re

Piano d i  lavoro .

w
t ig .  5
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GENERATORE DI BARRE
A CoroRl EP 684R

SEZIONE VIDEO
Segna! i  d i  colore:  6 barre vert ical i  (g ia l lo-c iano-verde:porpora-rosso-blu).
Reticolo: 12 l inee orizzanlali, 15 verticali.
Sca la  de i  g r ig i :  inser ib i le .
Frequenza sottoportante di crominanza: 4,43362 MHz (ottenuta da un oscil latore a
quarzo) -r- 10-5'
SEZIONE SUONO
Frequenza della portante audio: 5,5 [VlHz L 0,2o/o
Modulazione di frequenza: 50 KHz a 1 KHz.
SEZIONE RF modulata in ampiezza dal  segnale v ideo e suono.
Portant i  a RF: 1 gamma 50 + 70 MHz

2 , ,  70 + 105 MHz
J "  160 +  230 N/Hz
4  "  4 6 0  I  6 1 0  M H z
5 "  600 i  900 MH2

trtrtrtrtrE|@d, srARrsPA
STRUMENTI  D I  M ISURA E  D I  CONTROLLO ELETTRONICI  i ]  ELETTRONICA PROFESSIONALE

[ l  $fs[ i l i rnsn{t l  e Amministrazione:  20068 Peschiera Borromeo Plast jcopol i  IMi lano]  u Telef . :  5 j50424/425/426 t )



la sirena,

rnagica

l l  tema della legift ima difesa sembra abbia destafo un certo inleresse nella folta schiera dei nostri leilori. Di conseguenza,
ci siamo sentit i spinli a creare qualche altra diabolica applicazione dell 'elettronica, mediante la quale fose possibile
imparfire severe lezioni a coloro che ci sollopongono all 'ascoho di suoni violenti e . indesideratl. l 'apparecihio che
stiamo per descrivere consiste in una scatoletta di formato tascabile, come risulta datla foto a lalo, che I azionafa dal
coslrullore - produce un suono di sirena insistente ed a frequenza varipbile, assai simile a quello degli awisatori
acustici della polizia. l l  lato magico di questa applicazione consiste nel fatto che, una volta messo in funiione, l,appa.
recchio può essere spento sollanlo da chi conosce il segreto che ne blocca i l funzionamenfo. l l  lettore nolerà infìne-jhe
non volendo usufruire del parlicolare sislema di alimentazione, i l  dispositivo descrii lo può essere usalo anche come
generalore di segnale.

Sebbene i l  c i rcu i to e let t r ico ore-
senf i  una cer îa complessi fà,  i l  pr inc i -
p io d i  funzionamenîo è assai  sempl i -
ce:  l ' in tera apparecchiatura consisîe in
due mul t iv ibrator i ,  uno dei  qual i  pro-
duce una nota a frequenza costante
ma regolabi le  a seconda del le  prefe-
renze di chi realizza l 'apparecchio,
mentre i l secon'do produce un segnale
a f requenza assai  r idot la .  mediante i l
qua le  è  poss ib i l e  modu la re  i l  segna le
prodot to dal  pr imo mul t iv ibraîore.  l l
segnale complesso r isu l tanîe v iene
qu ind i  app l i ca îo  ad  un  ve ro  e  p rop r i o
ampl i f ìcatore d i  Bassa Frequenza,  aven-
te una poîenza di uscita pari appros-
s imaî ivamente a 250 mi l l iwai t ,  i l  q ,uale
ecci fa un minuscolo a l îopar lante a
magnete permanente contenuto nel la
scato[efia.

L ' in îero c i rcu i lo  v iene a l imentato ad
opera d i  una comune baî ter ia  da 9 V,
del  î ipo normalmenle adot tato per
l 'a l imenlaz ione del le  p iccole radio ta-
scabi  I  i .

Pr ima d i  procedere a l la  descr iz ione
del  c i rcu i to ed a l l 'esposiz ione del la  tec-
n ica real izzat iva,  è opportuno chiar i re
i n  p r imo  l uogo  i l  p r i nc ip io  i n  base  a l
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quale è assai  d i f f ìc i le  spegnere l 'appa-
recchio una volîa che esso sia slato
messo in funzione,  a meno che non
se ne conosca i l  pr inc ip io.

Uno dei  p iù recent i  d isposi t iv i  se-
micondut tor i  real izzaf i  dal le  fabbr iche
più imporianîi è i l  cosidetto rettifìca-
lore conlrollato al sil icio: sosîanzial-
mente,  esso è un normale d iodo,  os-
s ia un d isposi l ivo che permette i l
passaggio d i  una corrente in  un unico
senso.  La sua caraî ter is t ica pecul iare
'- iuttavia - consisîe nel fatto che
in  cond i z i on i  no rma l i  i l  d i odo  non  è
in grado di condurre correnîe in nes-
suno dei  due sensi  possib i l i r  esso è
però munilo di un terzo elefirodo, det-
to e let t rodo d i  contro l lo  (< o gate >)  a l
qua le  è  poss ib i l e  app l i ca re  un  impu lso
di eccitazione, che porta i l diodo stes-
so in  s tato d i  conduzione.

Se un d iodo d i  questo î ipo v iene
col legaîo in  ser ie a l la  baî ter ia  che a l i -
menîa una quals ias i  apparecchiatura
eleî t ronica,  pur  chiudendo l 'eventuale
interrut îore d i  accensione la suddet ta
apparecchiaîura non è assoluîamente
in grado d i  funzionare,  a meno che
non venga appl icafo a l l 'e le t f  rodo d i

con t ro l l o  de l  d i odo  a l  s i l i c i o  un  impu l -
so (avente un'ampiezza ed una pola-
r i tà  presîabi l i le)  che ne deîermina lo
sîaîo d i  conduzione.

Un'ahra particolariîà del rettif icaîo-
re conl ro l la to a l  s i l ic io  consiste nel
fa l îo  che vol ta determinato in
esso lo stato di conduzione - esso
permane anche d is inserendo la îensio-
ne d i  ecc i taz ione appl icata a l l 'e le t t ro-
do di controllo: di conseg,uenza, l 'uni-
co metodo per  b loccare i l  funziona-
menîo del circuito alimentafo consi-
sle nell ' inîerrompere si.a pure per un
solo is tante i l  c i rcu i to d i  a l imentazione
facente capo a l la  bat ter ia .  Una vol ta
che questo circuito sia. slalo interrolto
momentaneamente,  anche r ipr is t inan-
dolo l 'apparecchio non è in  grado d i
funzionare d i  nuovo se non s i  appl ica
nuovamente un impulso d i  ecc i taz ione
al l 'e let t rodo d i  contro l lo .

E veniamo ora a l  pr inc ip io d i  fun-
zionamento vero e proprio: la fìgura I
è uno schema a b locchi  che descr ive
sommariamenîe i l  funzionamento del -
la  s i rena magica.  In  esso s i  nota in
al îo a s in is t ra un pr imo ret tangolo che
rappresenta un mul l iv ibra iore in  gra-
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Ííg. 2 . A rappresenta la forma d'onda simbolica dei segnali prodotli dal multivibratole a

frequenza bassissima, mentre B rappresenta la forma d'onda che i suddehi segnali assumono

dopo esser parsati :ttraverso i l circuilo integratore. C - infine - i l luslra l 'andamento del-

l 'ampiezza delle orcil lazioni prodotfe dal secondo multivibratore, m€llendo in evidenza che

la loro durata (orsia la flequenua) varia col variare della forma d'onda triangolare del segnale

riprodoîtc in B.

do d i  produrre un segnale avenîe una
frequenza compresa Ìra quattro ed ot-
lo  v ibraz ioni  a l  minuto secondo:  esso
ha i l  compi fo d i  var iare i l  t imbro del
segnale acustico prodoîto dal secondo
mul f iv ibratore,  funzionante invece su
una frequenza compresa tra seicento
e duemi la v ibraz ioni  a l  secondo.  Al -
l 'usc i ta del  pr imo mul t iv ibratore è pre-
sente un par î ico lare c i rcu i to in legra-
îore del  î ipo a res is lenza e capaci tà,
che provvede a modificare la forma di
onda dei  segnal i  prodot t i .  Essi  sono
infaî t i  d i  forma d 'onda t ip icamente
reî îangolare,  ed i l  suddet to c i rcu i to in-
legraîore,  soppr imendo'  una par te del -
le  armoniche contenute nel  segnale,
deîermina la sua l rasformazione in
impuls i  avent i  una forma d 'onda l r ian-
golare.  Ciò r isu l ta ev idenîe osservan-
do la figura 2, che rappresenlo in A
la forma d 'onda degl i  impuls i  a  f re-
quenza assai  bassa prodot î i  da l  pr imo
mul t iv ibraîore,  ed in  B la  forma d 'on-
da che i  suddeî î i  segnal i  assumono al -
! 'usc i îa del  c i rcu i îo in legraîore,  cost i -
îu i îo  dal le  due res is tenze e dal la  ca-
paci tà,  come s i  osserva a l la  c i ta ta f i -
g u r a  l .

l l  secondo mul f iv ibratore oroduce
anch'esso impuls i  d i  forma d 'onda
ret îangolare,  ma -  come già abbiamo
stabi l i to  -  carat ter izzat i  da una f re-
quenza assai  super iore,  e quindi  per-
fet tamenîe udib i l i .  Ciò che è in teres-
sante è però i l  fa î îo che i l  segnale a
forma d 'onda î r iangolare appl icato in
un determinafo punto a l  secondo mul-
l i v i b ra to re  de te rm ina  va r i az ion i  c i c l i -
che del la  f requenza dei  segnal i  pro-
doî t i  da quest 'u l î imo,  che r isu l îano
perîanto così  come sono i l lust rat i  a l -
la  f igura 2-C.  In questa sezione s i  no-
îa in fat t i  che la  f requenza del le  osc i l -
laz ioni  prodoî te dal  secondo mul î iv i -
bratore è min ima in corr ispondenza
dei  p icchi  in fer ior i  (negat iv i )  dei  se-
gna l i  t r i ango la r i ,  ed 'è  i nvece  mass ima
in corr ispondenza dei  p icchi  supe-
r ior i  (posi t iv i ) .  Ne der iva che i  segnal i
che vengono appl icat i  a l l ' ingresso del -
l 'ampl i f ìcatore d i  Bassa Frequenza so-
no modulaî i  in  modo la le da ot tenere
un  r i su l t a to  assa i  s im i l e  a  que l l o  o t t e -
n ib i l e  con  una  s i rena  d i  a l l a rme .

La f igura 3 i l lust ra i l  c i rcu i to e let î r i -
co completo del l 'apparecchio.  I  t ran-
s i s îo r  T r l  e  T r2  p roducono  i segna l i
a  forma d 'onda ret tangolare a l la  f re-
quenza mol to bassa (compresa c ioè
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M U L T I V I B R A Î O R E

4 + 8  H z

MULT IV IBRATORE

600+2000 Hz

A M P L I F I C A T O R E

Fig. I . Schema a blocchi del dispositivo: esso consisle in due multivibratori, di cui il primo

modula la frequenza dei segnali prodotti dal secondo. ll segnale a frequenza acuslica viene

amplificato e riprodoito da un ahoparlante di dimensioni adeguate.
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î ra  quat î ro ed ot îo v ibraz ioni  a l  mi-
nuîo secondo) le  qual i  v ibraz ioni  pas-
sano at î raverso i l  c i rcu i to in tegrato-
re coslituiîo da Ró e C4. Tr3 è invece
uno sîadio ad accoppiamenîo d i  emet-
t i tore che funge da separatore onde
evi lare che i l  c i rcu i to d i  in tegrazione
precedentemenîe cilaîo sia soltoposto
ad un ef fe l to  d i  car ico.  l l  segnale for-
n i îo  in  usc i îa da Tr3 provvede a va-
r iare g l i  in terval l i  d i  tempo duranîe
iqua l i  i l  t r ans i s to r  T r4  s i  t r ova  i n
staîo d i  in terd iz ione:  quest 'u l î imo t ran-
s is tor  fa  par te d i  un secondo mul î iv i -
braîore costiîuito da Tr4 e Tr5, funzio-
nanîe ad una f requenza assai  p iù e le-
vala,  compresa c loè -  come già s i  è
detîo - tra ó00 e 2.000 Hz.

l l  segnale a f requenza acusl ica pro-
dot îo da quesîo mul î iv ibratore v iene
prelevato dal  co l le t tore d i  Tr5,  e -  at -
t raverso R12 e,C7,  in  ser ie t ra loro -
v iene appl icato a l la  base del  t ransi -
s tor  Tró,  che p i lo îa lo  s tadio f ina le
cost i tu i îo  dai  î ransis tor  T17,  Tr8,  T19 e
Tr l  0 .

Come è facile osservare, lo stadio
f inale è cosî i îu i to  da quaî f ro t ransi -

stor disposti secondo il noto sistema
denominato a simmetria cornplemen.
lare: infatîi, menîre Tr7 e Tr9 sono
del t ipo (( n-p-n >>, Tr8 e Trì0 sono in-
vece del t ipo < p-n-p >.

l l  segnale d i  usc i îa __ in f ìne -  d i -
sponib i le  t ra g l i  emett i tor i  d i  Tr9 e
Tr l0 e la  massa,  v iene pre levato aî -
t raverso la  capaci tà C8 d i  va lore e le-
vato (50 microfarad)  ed appl icato d i -
reî tamente a l la  bobina mobi le  del l 'a l -
topar lante che presenta un ' impedenza
di 40 f).

La frequenza dei segnali prodotti
da l  pr imo mul t iv ibratore (cost i tu i to  da
Trl e Tr2) può essere variata modifi-
cando i  va lor i  d i  Cl  e C2,  oppure quel-
l i  d i  R2 ed R3.  Natura lmente,  îa l i  com-
ponent i  devono presentare valor i  s im-
metr ic i ,  ne l  senso che Cl  è uguale a
C2,  ed R2 è uguale ad R3.  Se s i  a t t r i -
buisce ad R2 ed R3 un valore d i
250.000 O, la frequenza di modula-
z ione r isu l ta approssimat ivamenîe pa-
r i  ad ot to v ibraz ioni  a l  minuto secon-
do,  mentre d iminuendo ta le valore,
la freouenza tende ad aumentare. ,Non

è comunque opportuno at f  r ibu i re a

queste due resistenze un valoie ec-
cessivamenîe superiore a 25O.OO0 O.

Una volta oîîenuîa la frequenza di
modulaz ione voluîa,  è possib i le  del
par i  var iare la  f  requenza del  suono
prodotto dal secondo mullivibratore,
costiîuito da Tr4 e Tr5. variando ri-
spet î ivamente i  va lor i  d i  R9 ed Rl0,
oppure quel l i  d i  C5 e Có.  In prat ica,
si tratta di trovare la nofa che si rit ie-
ne più soddisfacente a seconda delle
esigenze personal i .

Per  quanto r iguarda invece i l  c i r -
cu i to d i  a l imentazione,  la  necessar ia
corrente e le l î r ica v iene erogata dal la
bat ter ia  B,  che forn isce una tensione
cont inua d i  9 vol t .  Tale lensione v iene
appl icata î ra la  l inea d i  co l legamento
del l 'a l imenîazione posi t iva e la  mas-
sa,  at t raverso un 'ampol la a mercur io
ed atîraverso i l reîtif icaîore control-
la to a l  s i l ic io .  Di  conseguenza,  anche
se la quant i tà  d i  mercur io confenuta
nel l 'ampol la  met te d i ret lamente in
cor fo c i rcu i îo i  due îerminal i  in  essa
presenti, l 'apparecchio non è in grado
di  funzionare a meno che non venga
premuto s ia pure per  un is tanîe l ' in-
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îer ruî îore a pulsanle.  Non appena i
conta l t i  d i  quest 'u l t imo vengono chiu-
s i ,  i l  poîenzia le posi t ivo d i  9 vol t  for -
n i to  dal la  bat ter ia  v iene appl icato d i -
ret îamente a l  îerminale destro del la
res is îenza Rl5,  i l  cu i  terminale oppo-
sîo fa capo contemporaneamenÎe alla
res is îenza Rló ed a l l 'e le t t rodo d i  con-
trollo del rettif icatore controllato al
s i l i c i o .

RI5 ed Rló cosî i îu isccno un Par l i -
tore di fensione che riduce la tensio-
ne di 9 V al valore adatto per olîene-
re l 'eccitazione del reti if icatore con-
t ro l la fo:  d i  conseguenza,  quando i
contaîti dell ' interruîtore a pulsante
vengono chius i ,  l ' impulso d i  tensione
che in ta l  modo r isu l îa appl icato a l -
l 'eleîtrodo di conîrollo fa sì che i l ret-
î if icaîore controllato passi in sîaîo di
conduzione.  Ciò provoca l ' immediato
funzionamenîo d i  entrambi  i  mul t ív i -
brator i ,  nonchè del la  sezione d i  am-
plif icazione a Bassa Frequenza, per
cui  l 'a l topar lante comincia immedia-
tamente ad emetîere i l  suono d i  s i re-
na modulata in  f requenza.

A quesîo punîo, è intuil ivo Pensa-
re che chi ode questo suono Pene-
îrante e fastidioso, e seguendone la
direzione rintraccia l 'apparecchio che
lo produce,  tenterà inevi tabi lmente d i

spegner lo agendo sul  pulsante:  per
quanto i l  pu lsanîe venga premufo -

tut tav ia -  i l  funzionamento non ces-
sa,  in  quanîo l 'un ico s is tema per  far lo
cessare consisîe sempl icemente nel
capovolgere l ' in tero 'apparecchio,  fa-
cendo in modo che i l  mercur io cada
nel la  par te opposta del l 'ampol la ,  in-
lerrompendo la cont inui tà t ra i  due
contaî t i  in  essa confenut i .  Una vol îa
inîerrotto tale contatto, anche se l 'ap-
parecchio viene nuovamente raddriz-
zato esso non enîra in funzione a me-
no che, mentre si trova in posizione
vert ica le normale,  i l  pu lsante non ven-
ga premuîo una seconda vol ta,  onde
rimettere i l rettif icatore controllato al
s i l ic io  in  condiz ione d i  funzionare.

LA REATIZZAZION.E

Più vol te su queste pagine abbia-
mo descritto la realizzazione di sem-
pl ic i  apparecchiaîure e leî t roniche in
forma di le t tanî is î ica:  abbiamo quindi
g ià prec isato in  numerose a l t re occa-
s ioni  che quals ias i  apparecchio può
essere realizzato sia col sisfema delle
connessioni mediante conduttori nudi
o iso laf i ,  s ia  col  s is tema del  c i rcu i îo
stampato,  su l  quale c i  s iamo già in-
lrattenuti.

In  quesîa par t ico lare occasione,  i l
c i rcu i to può essere montato s ia su d i
una basetla di cartone bachelizzato
isolante muni la  d i  numerosi  for i ,  de l
t ipo normalmente reper ib i le  in  com-
merc io,  oppure può essere real izzato
su d i  una baset ta d i  mater ia le iso lanîe
con una superficie completamente ri-
coperta da una lasî r ina d i  rame, inc i -
dendo quest'ult ima col noto procedi-
mento fotografìco per la realizzazione
dei  c i rcu i î i  s tampat i .

La fìgura 4 fornisce un'idea di co-
me possono essere disposti i vari
componenti, sebbene tale disposizio-
ne possa var iare a seconda del le  pre-
ferenze del cosfruftore. A rappresen-
la la basetîa vista dal lato dei com-
ponenti, menlre B rappresenta la me-
desima basetta ribaltata verso desfra,
onde metîere in evidenza le connes-
s ioni  î ra i  var i  punî i  d i  ancoraggio.
Peî maggiore chiarezza, nella sezione
B sono slaîe riprodotte le sagome dei
var i  component i  v is t i  per  t rasparen-
za,  af i ìnchè r isu l t i  p iù fac i le  ind iv idua-
re le  re lat ive connessioni ,  graz ie an-
che a i  r i fer iment i  d i  emett i îore (e) ,  ba-
se (b) e colletlore (c) di ciascun îran-
s is tor .

l l  cavetto flessibile che esce verso
I'alto fa capo a'l contatto per baîterie

t a L u a  B a r t e n t a

Fig. 4 - Arp.l lo delle baror'

la su cui può errere monla'

to l 'apparecchio, con i vari

componenli viribil i  in A' re'

condo la disposizionb rugge'

ri la. B rappresenla la mede-

sima baselfe ribahala verso

desfra, onde meftcr€ in GYi'

denra le varie conne:sioni'

la disporizione dei comPo'

nenlí non è crit ica, c Può
essere evenlualmenle varia'

la a piacere dal coltrufiore.

Nel monîaggio, à indisPen-

sabite rispetfare la Polarità
dei condensalori Cl, C2' C3,

C4 e C8. corì come à indi'

cafa in A,

B
A
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del  t ipo G.B.C.  GGl001 0-00,  e deve es-
sere col legalo in  modo ta le che i l  ca-
vet îo nero (corr ispondente a l  negaî ivo)
facc ia  capo  ad  un  p ied ino  de l l ' ampo l l a
al  mercur io,  mentre i l  cavet to rosso
(corr ispondente a l  posi t ivo)  deve far
capo contemporaneamenle ad un po-
lo del l ' in terrut tore a pulsanie ed a l la
l ì nea  d i  a l imeÈfaz ione  pos i t i va  de l -
l ' in tero d isposi t ivo.

Al  centro del la  baseî ta è presente
un foro d i  d iametro adai to a consen-
t i re l ' inser imento del la  par te posîer io-
re del  p iccolo a l topar lanîe ( l ipo G.B.C.
4A/0393-04)  i l  quale v iene così  a t ro-
va rs i  a l l ' i n te rno  de l l ' i n te ro  c i r cu i t o ,  i n
modo da consent i re l ' in t roduzione del la
baseî îa,  del l 'a l topar lanîe e del la  bat-
ter ia  in  una scafo let ta avente d imen-
s ion i  assa i  l im i t a te .

l l  d isegno r ipor tato accanlo a l  t i to lo
i l lust ra l 'aspet to che l 'apparecchiatura
può presentare a real izzazione u l t i -
maîa:  come s i  può noîare,  le  d imen-
s ion i  sono  assa i  p ross ime  a  que l l e  d i
una  p i cco la  rad io l i na  î ascab i l e ,  con
la sola d i f ferenza che l 'un ico comando
d ispon ib i l e  è  i l  pu l san te  che  spo rge
da uno dei  f ianchi  del la  scato let ta.
Tenendo la  i n  mano  ne l l a  pos i z i one  i l -
lust rata,  è suf f ìc iente premere per  un
secondo i l  pu lsante per  provocarne i l
funzionamento:  c iò fat to,  la  scalo let îa
può  esse re  appogg ia ta  i n  un  pun to
qua l s i as i ,  pu rchè  l ' ampo l l a  s i  î r ov i  i n
modo  l a l e  che  i l  me rcu r i o  ch iuda  i
c o n t a l î i  t r a  i r e l a t i v i  î e r m i n a l i .  N o n
aooena invece la scato let ta v iene ca-
povol la ,  i l  mercur io s i  sposla apren-
do  i  con la t f i  de l l ' ampo l l a ,  e  b loccando
cos ì  i l  f  unz ionamen to  de l l ' i n te ra  ap -
pa recch ia lura.

Per chi  d isponesse evenîualmenfe
d i  una  p i cco la  rad io  î ascab i l e  ne l l a
oua le  l a  sez ione  d i  A l t a  o  d i  Med ia
Frequenza s ia inevi tabi lmenîe deler io-
ra la,  è possib i le  ef fet tuare la  real izza-
z ione  i n  modo  assa i  p i ù  semp l i ce :  i n -
faî t i ,  se la  sezione d i  Bassa 'Frequenza

funziona regolarmente,  essa può es-
sere impiegata in  sost i tuz ione del la
par te del  d isposi î ivo descr i t to  com-
prendente i  t ransis tor  116,  Tr7,  f r9,
l r 9  e  T r l 0 :  i n  l a l  caso ,  e l im inando
tut t i  i  componenl i  present i  su l  c i rcu i -
to s tampaîo re lat iv i  a l la  convers ione
Ci  f requenza,  a l l 'ampl i f icaz ione d i  Me-
dia Frequenza ed a l la  r ive laz ione,  lo
spazio d isponib i le  può essere ut i l iz -
zóto per  real izzare i  due mul t iv ibra-
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tor i  e  lo  s ladio separatore,  compresi
l ra Tr ' l  e  Tr5:  in  la l  caso,  s i  î rat ta
semol icemente d i  real izzare ta l i  s ta-
d i ,  appl icando i l  segnale d i ret tamen-
te  a l l ' i ng resso  de l l a  sez ione  d i  amp l i -
f ìcaz ione a Bassa Frequenza.  Natura l -
mente.  anche i l  c i rcu i to d i  a l imenla-
z ione andrà modi f ica io in  modo îa le
da consent i re i l  funzionamenlo solo
quando i l  pr" r lsante v iene premuto"

La real izzazione d i  questo sempl ice
apparecchio non comporta r lcuna d i f -
f ico l tà,  senza incorrere in  spese r i le-
va nt i ,

Una vol ta cosîru i to  l 'apparecchio,
esso potrà essere usato s ia per  com-
oiere p iacevol i  scherz i  î ra amic i  o in

famigl ia ,  s ia per  usar lo come mezzo
di  d i fesa contro quals ias i  sorgenîe
sonora a l la  quale s i  s ia sol topost i  in-
volontar iamente,  soprat îut to se s i  de-
s idera che essa venga d isat t ivaîa.

Natura lmente,  come già s i  è  del îo
a proposi to d i  a l t re apparecchia lure
del  genere,  quest i  scherz i  e queste
in iz iat ive possono essere in t rapresi
esc lus i vamen te  a l l ' i nsegna  de l l a  buo -
na educazione,  e solo se s i  è  t ra per-
sone con cui  le  re laz ioni  sono ta l i  da
permel ters i  a lcune l iber tà:  sot to que-
sto aspetto, i l  letlore farà sempre be-
ne a rammentare che l 'abuso è cosa
sempre deprecabi le ,  a meno che non
sia suf f ìc ienîemente q iust i f icato.
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FiE. I - Schena eletirico dell'amplillcatore.

uno schema Phi l , ips,  abbiamo quasi
per  caso real izzato uno < Sl id ing
bias > cercando di controreazionare
i l  segnale pul i tamente.

Ci è parso sin dalle prime prove
che quesîo < Sl id ing casuale >)  non
avesse le pecche dei suoi ascenden-
îi, e le successive m,isure ci dettero
conferma della nostra impressione.

Ul t imate le  prove,  abbiamo quindi
deciso di riproporre < l 'amplif icatore
in c lasse A muni to d i  un consumo r i -
doîîo > ai letîori.

S iamo infat t i  convint i  che la  nostra
vers ione del  c lass ico c i rcu i to possa
dare p iù d i  una soddisfaz ione agl i
eventual i  suoi  costrut tor i .

l l  c l rcu i to e let f r ico del  nostro appa-
recchio è presente nel la  f igura ì .

Non considerando TR2,  con R5,  R7
C5 e C3,  lo  schema r ientra nel  c las-
sico.

l l  segnale (p ick-up)  è appl icato in
pa ra l l e l o  a l  con t ro l l o  d i  vo lume  R l ,
e dal  cursore d i  queslo,  t rami te Cì
g iunge  a l l a  base  de l  TR l ,  connesso  a
collettore co.mune.

C2 ed R2 cost i îu iscono i l  contro l lo
d i  îono,  R3 polar izza la  base del
î ra ns is tor .
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L'audio r iappare a i  capi  del la  R4,
e via C4-Ró g'iunge al secondo stadio
<< reale > dell 'amplif icatore: TR3.

Anche questo è collegato a collet-
tore comune, sicché il segnale audio
può essere diretlamenfe porfato al
TR4, amplif icafore finale del com-
plesso.

L 'ahopar lante è inser i to  î ra i l  nega-
fivo generale ed i l colletiore di que-
st'ult imo. Come si vede, sin qui lut-
îo  è l ineare,  indegno d i  nota,  c las-
s ico.

l l  <  non-c lass ico > in iz ia dal  pre l ie-
vo d i  una par îe del  segnale sul  co l -
lettore del TR4 ad opera di R5.

L 'audio in  par te è inv iato î rami te
C3 a fungere da controreazione, ed
in parîe entra direîtamente nella ba-
se del TR2, tramite ' i l  cursore del po-
lenziometro visto.

TR2 funge da < r ive latore > del l ' in-
tensità del segnale presente sul selet-
tore del fR4 in proporzione all ' inten-
s i tà  d iv iene p iù o meno condut tore.
Ora. come si vede l 'emeîtitore del TR2
è col legafo u a val le  )  d i  Ró facente
parîe del  c i rcu i to d i  polar izzazione
del  TR3.  Ne r isu l ta che,  ad una mag-
giore conduzione del transistor, cor-
r isponda una super iore polar izzazio-

ne per  i l  TR3,  e quindi  anche per  i l
TR4. Senza segnale all 'uscita, pratica-
mente TR2 non conduce e di conse-
guenza TR3 e TR4 lavorano in un re-
g ime di  assorbimento min imo;  nel
caso contrario, TR3 e TR4 sono forte-
mente polarizzati potendo così espri-
mere i l  l ive l lo  d i  potenza maggiorato.

La differenza tra i l nostro schema
e quel lo  c lass ico che impiegava i l
contro l lo  a d iodo,  d i  base r is iede nel -
la  mig l iore < adat tabi l i tà  > del  t ran-
s is tor  a seguire le  var iaz ioni  del  se-
gnale effeîtuando un conîrollo più l i-
neare;  anzi  < l ineare >.

Sorprendentemente,  in fat î i ,  i l  (MKó>
(questo è i l  <nome di  laboraîsr io> del
nostro amplifìcatore) ha una disîorsio-
ne che vale solamente i l  4-5%, contro
i l  l 0 - . | 2% d i  esemp la r i  ana logh i ,  c l as -
sicamenîe concepiti con l 'uso del diodo.

La d is îors ione or ig inar ia,  o l t re che
dal la  l imi îaz iohe del  funzionamento
< lutîo-o-nulla > dato dal rettif icatore,
era causata dal tempo di intervento le-
gato a ta le s is îema ed a l  suo f i l t ro
spianatore.

Avveniva infatti che i condensalo-
r i  d i  f i l t ro  l imi tassero la  d inamica
compr imendo l 'assorbimento del  f ina-
le quando g ià occorreva la massima
ootenza. Cìò non avviene nel nostro
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schema perché NON vi sono conden-
satori da caricare (e da .. scaricare >)
pr ima che s i  l inear izz ino i  fenomen' i .

Beh, alle corfe, smettiamo di teo-
rizzare e vediamo piuttosto i l mon-
taggio di questo amplif icatore.

l l  protot ipo è minuscolo;  misura
9 x4 x 5,5 cent imetr i .

Gl i  s îadi  re lat iv i  a  TRI-TR2-TR3-TR4
sono montat i  su d i  un pannel lo  s tam-
pato,  come è v is ib i le  nel la  f igura 2
modi f icato però come nel l 'u l t imo esem-
plare sper imenta le del l 'apparecchio,  da
noi  costru i îo :  va le a d i re,  pr ivo del -
l ' . , r l t imo sîadio,  che va montato come
appare in  f ìgura 3.

Come tutti sanno, per realizzare
una base del  genere,  s i  può impie-
gare una scatola << Proni-Kit > che
cont iene ogni  par t ico lare necessar io:
i l  laminato in  rame, su cui  i l  d isegno
va trasferito a ricalco, l ' inchiosiro per
proteggere le connessioni che devono
risultare a lavoro finito, i l  corrosivo,
i l  pennino per  t racc iare,  la  car ta sme-
r ig l io . . .  insomma, ogni  cosa.

Trascuriamo ora di descrivere le
operazioni da compiere per realizza-
re la base stampafa: sia perché sono
state specificaîe più di mil le volte,
sia perché la spiegazione del Pront-
Kit le specifica minuziosamente.

È d" notare inolîre che non è
slretîamenle necessario procedere in
ta l  modo a l la  real izzazione del l 'am-
pl i f icatore,  dato che TRI -  TR2 -  TR3
e relativi accessori possono essere
montat i  su d i  un ret tangol ino d i  p la-
sî ica forafa:  la  soluz ione vale in  par-
t ico lare per  chi  abbia in  ant ipaî ia  cor-
ros iv i  ed inchiosîr i .  In  quesfo caso as-
sumendo dal la  f igura 4 le  sole con-
cessioni  è possib i le  procedere t radi -
z ionalmenîe con i  f i l i  d isposl i  << da-
punlo-a-punto >.

In ambedue i  cas i ,  pannel lo  s tam-
paîo o p last ica foraîa t radiz ionale,  lo
chassis  completo sarà montato a l l ' in-
lerno del la  scato l ina metal l ica che fun-
ge da conteniîore per i l  îutto.

Ad assicurare una buona r ig id i tà
meccanica s ' impiegheranno per  i l  f is -
saggio quat t ro colonneî te tubi formi
d isposte agl i  angol i  del  pannel lo .

l l  t ransis tor  f ina le,  TR4,  nel  proîo-
î ipo pr imiero,  come abbiamo v is îo era
montaîo sul lo  chassis  p last ico.  Svi lup-
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pa però un notevole calore ed appa-
re quindi  assai  p iù convenienîe mon-
tar lo  su d i  un d iss ipafore (  iermyn >>
f ìssato a l la  sommità del la  scato la.  Que-
sto,  o l t re a garant i re un funzionamen-
îo esenle da guasli da << cottura > dà
certamenîe un interessanle aspetto di
< f in i îo  > a l  montaggio.

Useremo quindi  i l  radiatore per
l 'OC23:  è pera l t ro necessar io iso lar lo
dal la  scaîo la con lamiera d i  mica ed i
passant in i  d i  Tef lon contenuî i  nel  Ki î
G.B,C. ,  a l lo  scopo d i  ev i tare che i l  co l -
lelfore vada a toccare la superficie
me ia l l i ca .

È inol t re necessar io che i  due for i
in  cu i  passano i  p iedin i  d i  base ed
emett i îore del  TR4 s iano larghi  a suf-
ficienza da scongiurare ogni corîocir-
cu i to con la lamiera.

L ' ingresso del l 'ampl i f icatore puo
essere rappresentato da un iack,
oppure da due boccole iso late,  ad
esempio apparîenent i  a l  t ipo G.B.C.
GD10390.O0 GD/O392-00: così l'u-
sc i fa .

Per  l ' ingresso del l 'a l imentazione s i
possono usare due serraf i l i  i ipo G.B.C.
GD/ 1220-OO o s imi lar i ,  scegl iendone
uno rosso per i l  posiîivo (massa) ed
uno nero per  i l  negat ivo generale.

Le connession,i lra Io chassis che
porfa TRI -  TR2 -  TR3 ed i  iack i  po-
tenziomelri, i  piedini del TR4, devono
essere corte e distanziate.

In caso contrar io ,  in  par t ico lare se
i  f i l i  appartenent i  a l l ' ingresso sono
aggrovig l ia t i  con quel l i  d i  usc i ta,  pos-
sono avvenire degl i  innesch, i .

FÍ9. 2 - Vista dell'amplificatorè pronlo all'uso, i due fili liberi vanno collegati all'ahoparlante.
In que3la versione il transislor finale di potenza è montalo sullo chassis generale,5e quesfa
soluzione coslrulfiva è rollerabile per un montaEgio sperimentale, certo non è da seguire
in una versíone definitiva, in cui l'OC23 deve essere montato su di uno chassis di lamiera.
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tig. 4 - Disposizione dei componenti sulla basetta.

Con ciò riteniamo chiuso l 'argo-
mento montaggio.

Pass iamo  qu ind i  a l l a  messa  a  pun -
to, che è necessaria e deîermina anzi
la  qual i tà  del le  pres laz ioni  ot îenute.

Per questa operazione, l 'amplif ica-
lore va posto nel le  normal i  condiz ioni
d i  lavoro.  Si  co l legherà quindi  a l l 'u-
sc i ta un a l îopar lante da 2 o 3 W di
poîenza, doîalo di una impedenza
che valga 5 O a 1.000 Hz.  Questo a l -
loparlante dovrà essere di buona qua-
l i rà .

Al l ' ingresso s i  appl icherà i l  cavet lo
del pick-up previsto; infine ai serra-
f i l i  d i  a l imentazione s i  potrà connet-
tere una p i la  da ó V.  Al l ' in iz io del la
prova è bene regolare Rl ed R2 a
metà corsa. Azionaîo infine i l pick-up
si  darà mano ad un cacciav i îe e s i
ruoterà R5 sin che il suono diventi
l imp ido ,  o  a lmeno . . .  d i sce rn ib i l e l

Ottenuto un buon risultato, si pas-
serà a l la  regolaz ione del l 'Ró,  poi  R5
ed Ró saranno ruoîati alternalivamen'
te con una buona dose di pazienza e
senza cassare l 'operazione a l  pr imo r i -
su l la to passabi le .

R5 ed Ró hanno una cer îa in îera-
z ione,  quindi  modi f icato i l  va lore del -
l 'uno sarà necessar io < cenfrare > l 'a l -
t ro con successiv i  aggiustament i .

Ove,  dopo un ragionevole numero
di  tenîat iv i ,  la  regolaz ione appaia
perfet ia  e non susceî l ib i le  d i  u l îer ior i
mig l ior ie ,  s i  potrà por tare a l  massimo
Rl per verif icare la dislorsione pre-
sente a < tut to volume rr .

Se in questa s i tuazione la musica
< gracchia >, avete effelîuaÎo un la-
voro approssimat ivo in  precedenza:
sarà quindi  necessar io r ivedere R5 e
di  conseguenza Ró s in che ogni  d i -
s tors ione scompaia.
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IGROMETRO
a lettura
continua

Uno dei fattori che maggiormenle inleressano la conservazione di uno stalo generale soddisfacente della noslra
.salule è la composizione dell'aria che respiriamo nell'ambito della nostra abitazione. Ebbene, pochi sono coloro
che - specie nella slazione invernale, in cui i caloriferi sono accesi - [6n6e la possibil i tà di valutare se
l'umidità relaliva dell'aria è conforme alle esigenze del corpo umano, oppure se è lalmenle scarsa da compro-
meftere alcuni processi biologici fondamenfali. Sotto queslo aspetto, lo strumenlo di cui proponiamo la realiz-
zazione permelte di accerfare con discrela precisione la percenluale di umidità relaliva dell'aria, e di correggerla
quindi opportunamente con un aumenlo delle fonti di evaporazione.

L'aria che costituisce la nosîra atmo-
sfera è composîa da numerosi gas,
t ra i  qual i  l 'oss igeno,  l ' idrogeno,  a l -
cun gas rar i ,  ed una buona par te d i
anidr ide carbonica,  prodot îa da noi
stess i  a segui to del la  respi raz ione,  e
da processi di combustione di varia
nafura.  Ol t re ad essi ,  una percentuale
assai  r i levante è rappresentata dal  va-
pore d'acqua, proveniente anch'esso
dalla nostra stessa respirazione,
sopraîtutîo - dalle varie sorgenti che
lo producono (pentole in eboll izione,
lavabo,  lavandino,  vasca da bagno,
p ioggia,  nebbia,  specchi  d 'acqua,  cor-
rent i  d 'ar ia  provenient i  da ahre re-
g ioni ,  ecc.) .

Ciò che ha importanza agli effetîi
de l  confro l lo  del la  qual i ta  del l 'a îmo-
sfera è la cosiddetta percentuale di
unifà relativa, che esprime la quan-
îità di vapor d'acqua presente in un
deîerminaîo volume d 'ar ia ,  var iabi le
col  var iare del la  temperatura.

Chiunque abbia nozioni  s ia pur  ru-
d imenta l i  in  fa î to d i  ch imica e d i  f i -
s ica,  o anche poche e sempl ic i  remi-
niscenze di carattere scolastico, sa cer-
îamente cosa si intende per tensione
di vapore. Essa rappresenta l 'atl i tudi-
ne che un l iqu ido presenta ad evapo-
rare, per effetîo della temperatura e
della pressione atmosferica. Tutti sap-
piamo inol t re che l 'acqua evapora con
una certa facil i tà (questo è i l motivo
per i l  quale i l  bucaîo asciuga dopo un
certo tempo), a paîto che l 'aria non
sia saîura di vapore, e che la tempe-
ratura s ia abbaslanza e levaîa.

Orbene, dal momento che l 'evapo-
raz ione del l 'acqua presenîe nei  punt i
p iù d isparaî i  è  tanto maggiore quanîo
maggiore è la  temperatura e quanto
minore è la pressione, i ovvio che
nel le  s tagioni  ca lde l 'ar i í  è  maggior-
mente r icca d i  vapore che non nel le
stagioni fredde. Ciò potrek,oe però far
pensare che d ' inverno,  in  un apparta-

mento ben r iscaldato l 'umid i îà re lat i -
va del l 'ar ia  s ia abbondanle:  ebbene,
accade invece esattamenîe i l contra-
r io .  Quando la temperaîura è a l ta in
estate,  l 'ar ia  è r icca d i  vapore a causa
della notevole evaporazione da parte
dei  cors i  e  degl i  specchi  d 'acqua,  e
delle correnti d'aria (venti) che provve-
dono a d is l r ibu i re ovunque l 'acqua
evaporata. Per conîro, durante l ' in-
verno, l 'evaporazione esîerna è mini-
ma se non addir i t tura nul la ,  per  cui
l 'un ica forma di  arr icchimento d i  va-
pore del l 'ar ia  d i  un appartamenîo non
è o iù dovuta a l  r icambio con l 'ar ia
esîerna.  bensì  a l le  sole fonî i  in terne
tra le mura domestiche, fonti che
nel la  maggior  par te dei  casi  sono asso-
luîamenfe i nsuffìcienti.

Affìnché l 'aria oossa essere conside-
rata conforme alle esigenze del corpo
umano,  è necessar io che l 'umid i tà re-
la t iva s i  aggi r i  in îorno a l  ó0%. Cic
s igni f ica che in un metro cubo d 'ar ia ,
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, CO NTAT TO

P I A S T  R I N  A
METALLICA AMIANTO

ELEM, SENS,

DISfANZIATORE

FiE. I . Allesrimento doll 'elemento sensibile all 'umidira dell 'aría, A rappresenta la sfriscia di

amianto che devc srcere imbevuta più volra di soluzione di cloruro di l i t io, ed essiccala per.

feilamente. B i l lustra i l montaggio sulla slriscir di mica, ed i l f issaggio dei confalti eleftrici. C

rappresenta la foma dell ' involucro foralo per consenlire la circolarione dell 'aria, e D lo

slesso involucro yisto in sezione, con l 'alemenlo fissalo sll ' ìnterno medianie cuscinetl i in polL

lene espan3o. I conlatti iwengono lramile due dirlanziatori cl indrici in oltone, alla cui eslrs

mità superiori ed inferiori vanno applicati dei capicorda fungenti da Gontalti per la saldalura

de l le  conness ion i .

par i  a  1 .000  dec ime t r i  cub i ,  ó00  d i  e l emen îo  sens ib i l e  a l l ' um id i t à  de l l ' a r i a
quest i  u l t imi  devono essere d i  vapor che chiunque può real izzare con mi-
d 'acqua.  Se la percentuale è assai  in-  n ima spesa.  Esso s i  basa sul la  var ia-
fer iore,  s i  ver i f icano i  ben not i  incon-  z ione che la res is tenza e lef t r ica del -
venient i  qual i  la  raucedine,  la  sele,  l 'e lemento subisce col  var iare del l 'umi-
l ' i r r i laz ione d i  gola,  e le  af fez ioni  del le  d i tà  del l 'ar ia ,  e sul la  t rasformazione
vie respi rafor ie  che colp iscono in pre-  d i  ta l i  var iaz ioni  in  var iaz ioni  d i  ten-
va lenza  i bamb in i :  c i ò  pe r  non  c i t a re  s i one ,  l egg ib i l e  med ian îe  un  comune
le conseguenze ben p iù grav i  che i l  mi l l iamperomeîro,  inser i to  in  un c i r -
corpo umano sublsce in  caso d i  scar-  cu i to a l imentaÎo da una p i la  d i  lunga
si tà d i  vapore d 'acqua.  durata.

Dopo questa premessa, i l  letîore
avrà cer tamenîe compreso l 'u t i l i tà  d i
uno st rumento che permetta d i  con-
î ro l lare la  percentuale del l 'umid i tà re-
la t iva,  e la  real izzazione d i  ta le d ispo-
s i î ivo cost i tu isce appunto l 'argomento
che abbiamo scel îo questa vol ta.

Affìnché uno strumento del genere
possa essere costru i îo  ed usato con
faci l i tà ,  occorre in  pr imo luogo che
sia sempl ice,  in  secondo luogo che
sia economico,  ed in  terzo luogo che
sia abbastanza preciso:  quesî i  t re  at -
fributi possono essere soddisfaîtì con
l ' impiego d i  un c i rcu i îo a ponte,  .co-
st i tu i to  da pochi  component i ,  e  d i  un

A

I 'ELEMENTO SENSIBITE

Sebbene in commercio es is îano cel -
l u l e  i g roscop i che  sens ib i l i  a l l e  va r i a -
z ioni  d i  umidi tà del l 'ar ia ,  esse sono
certamente diffìci l i  da reperire, ed
inol t re presentano un costo re lat iva-
mente e levato.  Per  questo mot ivo,  s i
è prefer i to  consig l iarne la  real izza-
zione, che può essere effettuata con
l ' imp iego  d i  un  po '  d i  m ica ,  d i  un  po '
d i  amianto,  e d i  pochi  gramrni  d i  c lo-
ruro d i  l i t io ,  reper ib i l i  presso un 'az ien-
da farmaceut ica o presso una farmacia
bene altrezzata.

La f igura I  ne i l lust ra i l  pr inc ip io
real izzat ivo:  una st r isc ia d i  amianto,
del lo  spessore d i  c i rca ì  mi l l imetro,
ed  aven îe  l e  d imens ion i  d i  l 0  x  30  m i l -
l ime t r i ,  v i ene  immersa  i n  una  so luz io -
ne cost i tu i ta  da l0  cm3 di  acoua d i -
s l i l l a ta ,  e  da  a l cun i  g rammi  d i  c l o -
ruro d i  l i l io .  La soluz ione deve essere
salura,  oss ia la  quant i tà  d i  c loruro in
essa d i lu i Ìa  deve essere ta le da im-
pedire che a l l re  par t ice l le  del  mede-
s imo sale possano enîrare in  solu-
z ione.

Dopo c i rca 30 minut i  d i  immers io-
ne,  la  s l r isc ia d i  amianlo v iene estraî ta
dal la  soluz ione,  ed asciugata appog-
giandola su d i  una last r ina d i  veîro
appoggla la a sua vol ta su d i  un calo-
r i fero.  Una vol ta asciut ta,  essa va im-
mersa var ie vol te nel la  soluz ione,  ed
ogni  vo l ta essiccata.  Dopo ogni  ess ic-
cazione, occorre verif icare con un oh-
me f ro ,  i cu i  pun la l i  vengono  app l i -
cat i  a l le  due estremità nel  senso del la
lunghezza,  che essa present i  una re-
s is tenza ohmica par i  a  qualche mi-
g l ia ia d i  ohm. Se c iò non accade,  r i -
pefere le  immersioni  e le  ess iccazioni
f ino ad oî tenere appunto una res i -
s îenza che s i  aggi r i  in îorno a i  3 -
4.000 O. Se i l  va lore ohmico è in fe-
r iore,  c iò non ha a lcuna importanza.
L 'essenzia le è che la res is tenza non su-
per i  i l  va lore d i  4.000 O.

Facendo mol ta at lenzione a non
piegar la,  onde non a l ierare la  s t rut -
îura molecolare dei  sa l i  d i  l i t io  confe-
nut i  nel l 'amianto,  la  s t r isc ia così  pre-
oarata deve essere incol ia ta su d i  una
baset ta d i  mater ia le iso lante anigrosco-
pico,  avenîe le  medesime dimensioni ,
e muni fa d i  due for i  a l le  esî remità,
come s i  noîa a l la  f ìgura ì .  Per  l ' in-
col la îura,  s i  potrà usare del  Bost ik
universale acquistabi le  presso i  r iven-
di tor i  d i  co lor i .  La baset îa potrà essere
real izzata fac i lmente in  mica,  con uno
spessore non infer iore ad I  mi l l i -
meîro.

Due p iast r ine d i  ot tone argenîato,
appl icaîe sul le  esî remità,  e muni te d i
l ingueî te e d i  un foro,  cost i lu i ranno i
due contat t i  per  i l  co l legamqnto a l  c i r -
cu i to d i  misura.  L ' in tero e lemènto così
a l lest i to  potrà poi  essere racchiuso in
una scato leî ta d i  p last ica,  le  cui  paret i
devono essere muni te d i  tant i  p iccol i
for i ,  per  consent i re a l l 'ar ia  d i  pene-
î rare a l l ' in lerno,  e d i  c i rco lare l ibera '
menle.
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It METODO DI À'TISURA

La cel lu la sensib i le  a l la  percenîuale
di  umidi tà re laf iva a l l 'ar ia ,  real izzata
nel modo tesîé descritto, può costi-
îu i re l 'e lemenfo var iabi le  d i  un c i rcu i to
a ponte,  del  t ipo i l lust raîo a l la  f igu-
ra 2. Infatti, parîendo dal presupposto
che R2 abbia un valore ohmico iden-
î ico a quel lo  del la  s t r isc ia d i  amianto,
quando questa è perfettamente asciut-
ta, si può fare in modo che R3 - es-
sendo una resisîenza variabile
suma i l  medes imo  va lo re  d i  R l .  l n  t a l i
condizioni, i l  ponte risulta perfetta-
mente in  equi l ibr io ,  in  quanto la  ten-
s ione forn i ta dal la  p i la  s i  d is t r ibu isce
in modo eguale lungo i due partitori
Rl -R2 ed R3-ES (e lemenîo sensib i le) .
Quando c iò accade,  i  due punt i  del
c i rcu i îo A e B,  f ra i  qual i  è  col legato
uno strulRenîo assai sensibile, presen-
tano la medesima îensione,  per  cui  lo
slrumento stesso non è in grado di
ind icare a lcun passaggio d i  corrente*

Tale condiz ione d i  equi l ibr io  deve
sussis fere,  natura lmenîe,  quando la
percenfuale dí  umidi tà del l 'ar ia  è mi-
n ima,  corr ispondente c ioé a l  l0% c i rca
(lo zero assoluto è assai diffìci le da
oîtenere). Se però l 'umidità dell 'aria
aumenîa,  i l  c loruro d i  l i t io  d i  cu i  è
imbevuta la  s î r isc ia d i  amianto assorbe
una cer ta quant i fà  d i  vapore d 'acqua,
i l  che r iduce nolevolmente la  sua re-
s is tenza.  A causa d i  c iò,  l 'equi l ibr io  del
ponte v iene compromesso.  l l  punto B
assume al lora un potenzia le maggior-
mente posiÌivo del punîo A, per cui
l ' ind ice subisce una def less ione pro-
porz ionale a l la  quanî i îà  d i  umidi tà pre-
senîe nel l 'ar ia .  Ovviamenle,  se quesîa
diminuisce,  una par te del  vapore as-
sorb i fo dal l 'e lemento sensib i le  torna
ad evaporare, provocando un aumento
del la  sua res is tenza:  ta le aumento fa
ret rocedere in  modo proporz ionale l ' in-
d ice del lo  s t rumento,  ind icando una
minóre percentuale d i  umidi tà re la-
t i va .

La massima indicazione -  corr i -
spondente a l  I  00% -  s i  o t î iene quan-
do la superf ìc ie del la  s l r isc ia d i  amian-
to è coperîa da un sotti le strato di
acqua,  i l  che corr isponde appunto a l
100% d i  um id i î à .

Natura lmente,  i l  d isposi l ivo presen-
ta una cer ta ' inerz ia,  in  quanîo -  con
repent ine var iaz ioni  del la  percenîuale
di  umidi tà re laî iva,  dovute ad esem-
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pio ad un r icambio del l 'ar ia  -  l ' ind ice
non forn isce una indicazione is tanîa-
nea. Tuttavia, con un funzionamento
coslanîe, ed in assenza di brusche va-
riazioni, l ' indicazione fornita può es-
sere r i tenuta corr ispondenîe a i  va lore
medio del la  percentuale indicaîa,  i l
che è più che suffìciente ad ogni ef-
feîto' prafico.

Per l 'a l imenîazione del  d isposi î ivo
s i  fa  uso d i  un e lemenfo a îorc ia del
îipo a carbone. La sua notevole ca-
paciîà, ed i l consumo assai ridotto di
correnîe da parte dello sîrumento, fan-
no sì  che la sua durata s ia notevole.
In pratica, essa dovrà essere sostituita
più per  natura le invecchiamento che
non per  esaur imento del la  car ica,  no-
nostante i l funzionamento ininterrotîo.
.Naturalmente, ove lo si desideri, è pos-
ò ib i le  usare una p i la  d i  d imensioni  as-
sai più ridofie, ed applicare un inter-

rutîore che viene chiuso ogni qual-
volta si desidera effetîuare là misura.
Ciò -  comunque -  è ad arb i î r io  del
cosîrutîore.

tA REATIZZAZIONE
E tA MESSA A PUNTO

La f igura 3 i l lusf ra i l  c i rcu i to com-
pleto. Rl - come si è detto - deve
presenîare un valore par i  a  quel lo  d i
R3 per ottenere lo stato di equil ibrio,
quando la percentuale d i  umidi tà re-
la t iva è par i  a l  l0% c i rca.  Di  conse-
guenza, Rl ed R2 possono essere di
valore fisso, menfre R3 viene rego-
lata in  fase d i  tarafura.

R3 ha i l  compi to d i  regolare l 'equi -
l ibrio del ponîe in corrispondenza del
valore min imo del la  scala,  R4 con-
sente invece d i  var iare la  sensib i l i tà
dello strumento, in modo da porta-
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Fig. 3 . circuiro completo del disporitivo, R3 rrabilisce l'equilibrio del ponte- quando la percen'

ruile di unidirà è d;l lo%, ed i4 regola la de0essione dello slrsmenfo al fondo scala quando

e3sa anmonle invece al l00c/o.

del la  scala or ig inale,  dovrà essere

diviso in nove tratti eguali, a loro

vol ta d iv is ib i l i  a  metà,  come i l lust rato '

ln tal modo le indicazioni dirette sa-

ranno rappresentate da una variazione
del 5% per ogni divisione, con comoda
possib i l i tà  d i  va lutaz ione dei  va lor i
in termedi .

Agli effelt i della faratura, occorre
procedere come segue: prima di f is-

sare defìnit ivamente l 'elemenÎo sensi-
bile nel suo involucro proletfivo, oc-
corre appl icare ad esso due lerminal i
di una certa lunghezza (circa ó0 cen-
timeîri), ed inîrodurlo in un forno (ad
esempio quel lo  del la  cucina economi-

ca), con una temperatura interna nqn
superiore a 150 "C. l l  lermomeîro di
cui ogni forno è dotato è più che suf-
fìciente per controllare con buona ap-
prossimazione ta le valore.

Dopo circa 20 minuti di esposi-
zione a ta le lemperatura, si misura
con un buon ohmetro la resisîenza del-
la  s t r isc ia d i  amianîo,  senza esîrar la
dal  forno e senza apr i rne lo  spor te l lo ,
cosa possib i le  in  quanto i  ierminal i
devono essere lasciati fuori, facendoli
passare attraverso uno dei bordi di
appoggio dello sportello stesso. l l  va-
lore letto corrisponde ad un valore
del  ì0% del l 'umid i tà re lat iva,  ed i l
medésimo valore deve essere atîribui-
to a l la  res is tenza R2.

CÌò faîio, occorre esîrarre l'elemento
dal forno, lasciarlo raffreddare com-
ple lamenie f ino a l la  temperalura am-
biente, e lasciarvi quindi cadere so-
pra a lcune gocce d i  acqua d is t i l la îa,
f ino ad inzuppar lo completamente.  l l
nuovo valore ohmico che esso presen-
fa in  ta l i  condiz ioni  corr isponde ad una
perecenluale d i  umidi tà re lat iva par i
al 100%. Con tale valore occorre oÎte-
nere l ' indicazione a fondo scala, re-
golando opporîunamente i l  va lore d i
R4,  presente in  para l le lo a l lo  s t ru-
mento.

In prat ica,  dopo aver  s tabi l i to  i l  va-
lore d i  R2,  l 'e lemenîo sensib i le  Può
essere collegato al circuito. A tale sco-
po, basta sostituire provvisoriamente
l'elemento con una resistenza di valore
pari a quello che esso presentava nel
forno, dopo di che si regola R3 in
modo da oî tenere l ' ind icazione a l l ' in i -
z io del la  scala ( l  OTo d i  umidi tà re la-
tiva). Dopo aver rimesso a posto l 'ele-
menîo,  e dopo aver lo inumidi to nel
modo descritîo, si regola invece R4
fino a porîare l ' indice esaÎtamenÎe al

Flg. 4 - Esempio di rifacimento della

scala dello itrt mGnlo indicalorc, LG stlre'

mila coincidono con quelle della lcala ori'
ginale, menlre lra di esrc la curya è divi'

sa in nove zone eguali tra loro, ciascuna
delle quali torri:pondc ad un aumcnlo
del  l0%.

re l ' indice in corrispondenza del fon-

do scala quando la percentuale d i  umi-

d i tà re lat iva ammonta a l  l0O%' Di

ciò - comunque - ci occuPeremo

a proposito della messa a Punto.

Esternamenîe,  l 'aPParecchio Può
avere l 'aspel to i l lust rato accanto a l

titolo: futtavia, i l  leÎlore che volesse

effettuarne la realizzazione potra even-

tualmenle mimet izzar lo in  un sopra-

mobi le ,  o confer i rg l i  l 'aspet to che mag-

giormente s i  adàt ta a l  suo spi r i fo  crea-

tivo. Le dimensioni - ovviamente -

possono variare adottando uno stru-

menfo d i  maggiore ingombro,  oPPUre

a seconda che s i  us i  una Pi la  grossa

con funzionamento cont inuo,  una p i -

lefia del î ipo mignon, con funziona-

mento ad inîerruttore'

Lo strumento viene fornito con una

scala tarata da O a 50, che dovrà

essere ricoperta mediante un foglio di

car ta da d isegno îagl ia to in  misura,

sul la  quale s ia s îata t racc iata un 'a l t ra

scala conforme a quel la  i l lust rata a l la

figura 4. Dal momenîo che la varia-

zione dell ' intensità di corrente col va-

r iare del l 'umid i tà re lat iva è l ineare,

l 'arco del la  scala,  ident ico a quel lo
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I TIATERTATI

I pila a lorcia Hellesanc da t,5 V

* Prerzo n"rl di lirrino,

fondo scala ( ì00%).  lnd i ,  ad ev i tare
che la regolaz ioné d i  R4 a l îer i  la
messa a punîo a l l ' in iz io del la  scala,
è bene sostituire nuovamente l 'ele-
mento con la resislenza equivalenîe
e ripetere la regolazione di R3. La
successiva regolazione di R4 con ele-
menfo mol to umido completerà la
messa a punlo,

Questa îaraîura non andrà p iù r ipe-
îuta/ per cui lo strumento è a questo
punfo pronto per l 'uso. È assai impor-
lanîe che l 'e lemenfo sensib i le  non su-

Rl : resistore ad impasto da 4,7 kfl . t/+ W . lÙyc

R2: rssislore ad impasto da 1/e W (vedi tesfo)

R3: polenriomelro miníaiura da l0 kf,l

R4: polenziomefro miniatura da 2,2 &

I micrormperomcfro da 50 ptA fondo scala

I elomènto sensibile alle variazioni di umidirÀ re.
lativa dell 'aria (y.di tesio)

I portapila Bulgin

Numero
di Codico

G.B:C.

aRl@9r-Îr

oploza3-ro
ùP,tA282-22
TS/O52s"Oo

GG/O22040
Íto73ói00

to

,;
250

+ 7.000

-
700
8to

Prerto
di Listiqro

bisca f less ioni ,  e  che venga inser i to
def in i t ivamenîe nel  suo involucro oro-
tef t ívo.  l l  d isposi l ivo così  real izzato
non necessi ta d i  a lcuna manuîenzione,
eccezion fatfa per la sostiîuzione della
pi la  ogni  voha che s i  rende neces-
sar ia.  Chi  lo  avrà real izzaîo potrà ser-
v i rsene per  mol t i  anni ,  e f fef iuando un
accurato conîro l lo  del  grado d i  umidi tà
del l 'ar ia  presente nel la  propr ia abi ta-
zione o nel proprio uftìcio, a îuîto van-
îaggio del la  saluîe propr ia e d i  ch i  con
lu i  v ive nel  medesimo ambiente.

La nuova serie di f/ansisfori a micrconde del/a sGS rcndetà più piccole, più effi-
cienti e più sicure le apparecohiatute rcdar di ogni tipo, incluse ie aereoàautiche
e Ie matattime. Questi transistori, usati come oscillatori possono produrre lre_
quenze da 50 MHz a 3 GHz. Per esmrpio, essi hanno sostifulfo i ktvstrons come
soryenti di p.ompa per amplificatoil patametrici con un considereiole risparmio
neile otnenstoni, nel consumo e nei costi dí esercizio,
I nuovi transistoti (BFW73 - 79) sono dispositivi epitassiali a doppia diltusione
pet i quali è stafo ottsnuto un elevàto rcppotto di périlerialaerea di 

'emettitore. 
ed

una tiduzione della costante di tempo rd c., mentre la lrequenza di oscitlazione
(f^'") è stata aument?ta al massimo. si possono così produrre dispositivi aventi
valori l-". dell'ordine di grandezza di 6 GHz e valori dét massimo a'uadaano otte-
nibile (MAG) di 3dB a 4 GHz e di 6,5d8 a 3GHz.

n ltalia, anche se in misura gote-
volmente inferiore a quanto si ri-
scontra all'estero, vi sono molte
petsone che si dedicano alla rac-
colta dei piit disparati oggetti siano
essi lrancobolli, cartoline illustrate,
portacenere, scatole di fiammiferi
etc. Fra questi tipi di hobby il piit
diftuso è senz'altro quello dei fran-
cobolli la cui raccolta, se elfettuata
secondo certì criteri, può anche
assumere un catattere speculativo.
Desta invece molta meraviglia che
tn un paese come I'ltalia, che deve
essere considetato eminentemente
mailttimo in virtù dei suoi 8.500 chi-
lometri di costa, sia assolutamente
irrilevante il numero di coloro che
si dedicano alla raccolta di foto-
grcfie rclative a navi da guerra,
metcantili o di altri soggetti di ca-
rattere marino. Eppure si tratta di
un genere di collezione che nei
paesi esteri ha numerosissiml se-
guaci anche pet il fatto che le rac-
colte che contengono foto di sog-
getti antichi o comunque poco dif-
Íusi, in considerazione della Ioro
scarsa reperibilità, acquistano un
valore commerciale rilevante su/
mercato internazionale.

Allo scopo di suscítare, soprattutto
nei giovani, l'amore per tutto cíò
che con il mare possa avere atti-
nenza, un nostto collaboratorc, che
è in possesso di una r icchissima
collezione di loto relative ai sud-
detti soggetti, la maggior parte dei
quali non sono più reperibili, ha
ritenuto di dare loro la possibi/ità
di iniziare una raccolta che in bre-
ve tempo possa essere sicuramente
oggetto di ammirazione da patte

dei loro amici ed avere un elevato
valore commerciale che aumenti
con il passare del tempo.

L'elenco delle loto che verranno
messe in distribuzione bimensil-
mente, e gli sconti rlseryafi unica-
mente al lettori delle rlvlsfe SPE-
RIMENTARE e SELEZIONE RADIO-
TV, potranno essere tichiesti a:
P. SOATI, Via Sartirana, 4 - 20052
MONZA.
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Senza voler invaderc i[ campo di arfività del << detecfive >> privato, riteniamo
interessanfe suggerire ai noslri lettori la coslruzione di quesfo semplice dispo.
silivo, mediante il quale - con l'aiuto di pochi componenli, e con uno sforzo
economico relativamenle ridotto - è possibile azionare un segnale di allarme
ogni qualvolta un individuo si presenla davanti ad una porta di ingresso.
Naluralmente, Gome si polrà apprendere durante la lettura della descrizione',
queslo dispositivo non si presla esclusivamenle a questo scopo: esso può infatli
essere impiegaio anche come cercamefalli, come dispositivo di conteggio di
oggefti mefallici trasc'inati su un nastro trasporlatore-. come dispositivo di
controllo per oggetti metallici lenuti in lasca da una persona, eccetera. La
realizzazione è sosta,nzialment€ semplice, ed il risultato è sicuro a patto che
yengano seguiie scrupolosamenfe le istruzioni fornite. Èx

l l  comune campanel lo  az ionato da
un pulsanle d isponib i le  lungo uno de-
gl i  sp igol i  ver t ica l i  d i  una poda d i  in-
gresso rappresenta certamenle i l me-
fodo più semplice ed economico per
consentire r chiunque di manifeslare
il proprio desiderio di varcare la so-
g l ia  d i  un ambiente chiuso:  c iò che
non toglie però che - a volîe -
sia opportuno disporre di un metodo
che avverta della presenza della
persona in un posto ben determi-
nato e circoscritto, indipendentemen-
îe dal fatto che îale persona pre-
ma o meno i l  pu lsanîe del  campa-
nel lo .  Ol t re a c iò,  può essere uî i le  a
volîe disporre di un dispositivo che
-  graz ie a l l ' impiego d i  un e lemento
sensib i le  -  s ia in  grado d i  avver t i re
il passaggio o la presenza di un og-
getto qualsiasi, sia esso fermo o in
movimenîo,  in  una determinaîa oosi -
zione.

Ebbene, per risolvere queslo che in
determinale circostanze può anche es-
sere considerato un problema, abbia-
mo studiato la realizzazione che stia-
mo per descrivere, medianîe la quale
è assai facile ottenere i l r isulîato vo-
luto.
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1I PRINCIPIO,. DI FUNZIONAMENTO

La figura I i l lústra i l circuito eletfri-
co del  d isposi t ivo;  dal lo  schema è g ià
possibile osservare che esso consiste
semplicemente in due transistor (en-
t rambi  del  t ipo AC ì28) ,  in  due d iodi ,
in  un,avvolg imento (SP) che funge da
elemento sensibile, in due impedenze
per Alta Frequenza, ed in pochi altri
componenii aventi le funzioni che stia-
mo per descrivere. l l  circuito funzio-
na nel modo seguente.

La prima parte, costituita dal îransi-
s îor  Tr l . .  da l la  bobina sensib i le  SP,  dal -
le  capaci tà c l ,  cv,  c3,  c : .4,  dal l ' im-
pedenza per Alîa Frequenza Ll, non-
ché dal le  res is tenze Rl  e R2,  non è a l -
lro che un oscil latore in grado di fun-
zionare su di una determinata fre-
quenza,  che d ipende per  i l  suo valore
dal l ' indut fanza del la  bobina SP, non-
ché dal valore capacitivo che viene at-
tribuito al condensatore fisso Cl.

In questo circuto particolare, la ten-
sione di reazione del segnale e radio-
f requenza che s i  sv i lupoa a i  capi  del
circuiîo in serie costituiîo dalla bo-
bina SP e dalla capaciîà CV, presenta
u.n v.alore .propo+z,iona{e,,"alllrntrpiezza

del le  osc i l laz ioni  che s i  sv i luppano a i
capi del circuito risonante in paralle-
lo costituito dalla siessa bobina SP e
dal la  capaci tà f issa Cl .  Ciò premesso,
risulîerà senz'altro inîuiî ivo per i l  leî-
îore che in assenza di qualsiasi og-
geîto dotato di una determinata per-
meabil ità magnetica, che venga a tro-
vars i  in  prossimi tà del la  bobina SP -
è poss'rbile fare in modo,che l ' indut-
lanza d i  quest 'u l t ima assuma un valo-
re che si approssimi al rapporîo ideale
L/C prestabil iîo dal valore della ca-
paci tà che s i  f rova in  para l le lo a l la
suddetta bobina, facendo perciò in mo-
do che l 'ampiezza delle oscil lazioni
raggiunga i l  va lore massimo.

Le oscil lazioni in lal modo prodoile
fanno variare conformemente l ' inten-
sità della corrente di colletîore che
scorre atîraverso i l transistor Trl, e
- di conseguenza - fanno variare an-
che l ' intensiià della .corrente di emeî-
îifore dello sîeslo. Ne deriva che l ' in-
tensifà di corrente che scorre atira-
verso l ' impedenza di Alta Frequenza
Ll  var ia seguendo l 'andamento del le
oscil lazioni prodotte, con la direîta
conseguenza che ai capi di Lì si pre-
'senta una tensione alternata, avente
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Fig. t . Circuito elettrico del cuíode elellronico. Esso consisle in uno slaiio oscil latore ed in uno sladio ampliftcalore, seguiio da un rettif i .

catore duplicatore. che fornisce una tensione il cui valore è proporzionale all 'ampiezza delle oscil lazioni prodotte, Quando un oggetfo qualsiasi

altera le carafteristiche eleilr iche del circuito risonante SP-Cl, varia l ' inlensità dalla corrente continua disponibile all 'uscita del rettif icafore.

Le variazioni di corrente in tal modo ollonule possono es3ere 3ffullate per ollenore un'indicazione variabile da Parte di uno sirumenlo' oPpure

per azionare un relé che comanda un circuito secondario.

le medesime caratteristiche di frequen-
za del le  osc i l laz ioni  prodot te dal  c i r -
cu i fo SP-Cl .

Tramite la  capaci tà C2,  in  ser ie a l la
resislenza Ró, una parte della fensione
al ternata che s i  sv i luppa a i  capi  d i  L l
v iene appl icaîa a l lo  s tadio ampl i f icaîo-
re ad Alta Frequenza, costituito dal
transisîor Tr2. Questo stadio provve-
de ad ampl i f icare i l  segnale appl icato
al la  sua base i l  quale s i  r ipresenta
ai  capi  del l ' impedenza L2,  con un 'am-
piezza îanto maggiore d i  quel la  or ig i -
nale, quanîo maggiore è i l coeffìcien-
te di amplif icazione fornito da Tr2.

La tensione d i  segnale d isponib i le
in corrispondenza del collettore di
questo secondo t ransis tor  v iene appl i -
caîa -  t rami fe c5 -  ad un c i rcu i fo
retf if icaforeduplicatore di tensione,
cost i tu i to  dai  due d iodi  Dl  e D2,  non-
chè dal la  capaci tà Có.  È dunque chia-
ro che ai capi di questa capacità si pre-
senta una tensione cont inua la cui  am-
piezza è tanfo maggiore quanto mag-
giore è l 'ampiezza del le  osc i l laz ioni
prodoîte in origine.
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La tensione reîtif icata disponibile ai
capi  d i  Có v iene inf ine appl ica la a i
capi di uno strumenîo di misura (ST),
consistente in un microamperomef ro
avenie una sensib i l i tà  d i  50 micro-
ampère fondo scala.

L ' in tero c i rcu i to v iene a l imentato
mediante la batteria B, costituita da
uno dei  so l i t i  e lement i  da 9 vol t ,  im-
piegat i  per  l 'a l imentazione dei  p iccol i
r icev i tor i  radio tascabi l i ,  î rami te l ' in-
îerrutore in  ser ie a l  polo posi t ivo del -
la stessa. La capacità C7, del valore
di 50 microfarad, ha i l compito di sfa-
b i l izzare la  tensione forn i Ía dal la  sud-
det îa bat ter ia ,  nel la  eventual i tà  che la
sua resistenza inlerna aumenti a segui-
to di un processo di invecchiamento e
di ool arizzazione inlerna.

In condiz ioni  normal i ,  oss ia quando
l ' indut tanza del la  bobina SP non v iene
al terata dal la  presenza d i  un corpo ad
essa prossimo avenle una certa per-
meabi l i tà  magnet ica,  i l  condensatore
CV, avente i l compito di regolare la
rea: : ione,  v iene regolato in  modo da
ot tenere la  massima indicazione da

oarte del lo  s t rumento d i  misura.  In-
ta l i  condiz ioni ,  è  in tu i t ivo che le osc i l -
lazioni a radiofrequenza prodolte dal
circuito risonante SP-Cl , presentano la
massima ampiezza,  per  cui  la  tensione
di  segnale d isponib i le  t ra l 'emeî t i tore
di  Tr ' l  e  la  massa (vale a d i re a i  capi
d i  L l ) ) resenta anch'esso i l  massimo
valore.  Tale tensione v iene ampl i f ica-
fa - come si è detto - ad opera del
secondo stadio Tr2, e successivamente
ret t i f icata mediante i l  c i rcu i to dupl ica-
tore d i  tensione,  dopo d i  che,  prev io
f i l t raggio da par te d i  Có,  v iene appl i -
cata d i reî tamente a i  capi  del lo  s t ru-
mento ST.  In para l le lo a quesî 'u l t imo
è col legato i l  potenziomeîro P,  impie-
gato semplicemente come reostato,
avente i l  compi to d i  deviare una,par te
della corrente che scorre attraverso la
bobina mobi le  del lo  s î rumento,  nel -
l 'eventual i tà  che questa abbia un ' in ten-
sità superiore a 5'0 microampère, che
corr isponde a l la  sua por tata massima.
Ciò,  a l l 'un ico scopo d i  er i tare che una
eccessiva intensità di cc rrente ,-rorti
l ' ind ice del lo  s t rumento o l ' re  i l  fo , - io
scala,  co l  per ico lo d i  dann rggiare l 'e-
quipaggio mobi le .
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Non appena un ogget îo quals ias i
(che può essere la  mano o i l  corpo d i
una persona,  un ogget to metal l ico,
ecc.) ,  s i  approssima af la  bobina,  l 'am-
piezza del le  osc i l laz ioni  che s i  produ-
cono nel  c i rcu i îo r isonante in  para l -
le lo cosl i îu i to  da SP e da Cl  d imi-
nuisce in  misura maggiore,  quanto
maggiore è la  permeabi l i tà  del l 'og-
get to che a l îera le  condiz ioni  or ig ina-
l i :  a  causa d i  c iò,  s i  o t t iene lo sv i luppo
di  una tensione d i  segnale minorq
a i  cap i  d i  L l ,  e  qu ind i  una  d im inu -
zione della lensione rettifìcata dispo-
n ib i l e  a i  cap i  d i  Có .

A causa d i  quesîa d iminuzione d i
tensione,  d iminuisce anche l ' in tensi tà
del la  corrente che scorre in ternamen-
îe a l lo  s t rumento ST,  per  cui  l ' ind ice
dello strumenfo lende a ritornare ver-
so zero (sia pure senza raggiungerlo)
denunciando in ta l  modo che le con-
diz ioni  or ig inal i  sono state a l teraîe.

A questo punîo, i l  lettore poîrà im-
mediatamenîe comprendere che - af-
f inchè i l  d isposi t ivo r ive l i  la  sua uî i -
l i tà  -  b isognerebbe che l 'u tente sor-
vegl iasse in conî inui tà lo  s t rumenfo
di  misura,  a l  so lo scopo d i  accorgers i
del la  var iaz ione d i  ind icazione da oar-
te del l ' ind ice,  per  sapere che le con-

Fig. 2 - llÀodi$ca che è possi.
bile apportare'al circuilo per
fare in modo che esso coman-
di un relé normalrnenle chiu-
so, anzíché sno rfrumento di
nisura. L'awolgimento di e.
cilazione del relé deve essere
collegato ai capi della capa-
cirà Cú, in sosliluzione dello
slrumenio di cui alla fig. l.
Quando il relé si diseccita a
causa dell'alterazione dclle ca-
ratleristiche elettriche dcl cir.
cuilo risonanfe. i conlalfi si
chiudono azionando un dispo-
sitivo di allarme.

diz ioni  d i  massimd ampiezza del le
osci l laz ioni  sono state compromesse a
causa del la  presenza d i  un ogget îo che
al tera le  carat ter is t iche d i  r isonanza
del  c i rcu i to osci l lante.  Ciò è tut tav ia
poco pratico, per cui - per poter
usufru i re del l 'apparecchiaîura descr i t -
ta  come vero e propr io d isposi t ivo d i
segnalaz ione -  è ut i le  adot tare la
modi f ìca i l lust raîa a l la  f ìgura 2.  In  es-

sa è possib i le  notare che in para l le lo
al la  capaci tà Có è possib i le  col legare
la bobina d i  ecc i taz ione d i  un re lé,  an-
z ichè lo s t rumento indicatore d i  cu i
s i  è  deî lo .  In  ta l  caso,  quando le
osci l laz loni  presenîano la massima am-
piezza, si può fare in modo che il
re lé r isu l t i  in  s taîo d i  ecc i taz ione.  Se
esso è del t ipo avenîe un'unica coo-
pia di contaîti normalmente chiusi,

a t t t -
B  O B I N A

s E N s l B l L E  r r u r r "

\ * , o o

ALLO STRUMENTO
O  A L  R E L E '

Fig. 3 Versione pratica del circuito di fìgura l, i l lustrante l 'aspetto dei vari componenti e lè connessioni che devono essere eseguife 11a essi.
Per maggior chiarezza, è sfala contrassegnala la polarità deí due diodi Dt e D2. nonché la polarità della capacirà eletfrolít ica C7. No,n è stato
raPPresentato l ' inferrulfore di accensione in serie alla batieria, in quanto - volendo - es3o può essere eliminalo, disafi ivando il circuito me.
diante i l semplice disinserimento del contafio dalla batteria di alimentazione.
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quando i l  re lé è in  s tato d i  ecc i taz ione
essi  sono apert i ,  d isat t ivando in îa l  mo-
mo il circuito di uti l izzazione. Non
appena le condizioni di accordo del
c i rcu i lo  osc i l lante vengono a l îerate,
ossia non appena l 'ampiezza del le
osci l laz ioni  d inninuisce f lno a raggiun-
gere un determinafo valore cr i t ico,  i l
relé viene diseccitato, con la diretta
conseguenza che la coppia di contatîi
comandaî i  e leî t r icamente s i  ch iude.  È
perciò possibile fare in modo che la
chiusura dei suddetti contatti deter-
min i  i l  funzionamento d i  un c i rcu i fo
secondario, che può essere - ad
esempio -  quel lo  d i  az ionamento d i
una suoneria elettrica, di accensione
di  una lampadina,  d i  scat to d i  un con-
tatore ad impulsi, eccetera.

Ora che i l  funzionamento del l ' in te-
ro dispositivo è stato chiarito in l inea
teor ica,  vediamo qual i  sono le sue
possib i l i tà  d i  appl icaz ione prat ica.

Partendo dal presupposto che l ' in-
tera apparecchiatura venga realizzata
-  graz ie a l l ' impiego d i  component i
d i  min ime dimensioni  -  i ; '1  un i6ve-
lucro abbastanza piccolo da poîer es-
sere nascosto al di sopra dello stipi-
îe  d i  una por ta,  oppure in  un mobi le
quals ias i ,  occorre in  pr imo luogo os-
servare che la bobina SP. funzionanîe
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in  modo da osci l lare ad Al ta Frequen-
za,  ma funzionante anche su d i  una
f requenza relativamente ridoîîa, può
essere insfa l la ta esternamenîe a l l 'ao-
parecchiatura,  e col locaîa anche ad una
certa distanza da quesîa, distanza che
può ammontare anche a qualche me-
tro, a patto che la connessione venga
effettuata mediante un cavetto scher-
mato avente una capacità interna re-
lativamente ridotta. Di conseguenza,
la bobina può essere real izzaîa in  mo-
do da consent i rne l ' inser imento a l  d i
softo del normale zerbino che si po-
ne davant i  a l l ' ingresso d i  un appar-
îamento o di un uffìcio.. dove cioè qual-
s ias i  v is i ta tore appoggia i  p iedi  nel -
l ' istante in cui si predispone a suo-
nare i l  campanel lo  d i  ingresso.  In  ta l
modo. si oîterrebbe semolicemente
i l  funzionamento auîomaf ico del  cam-
panel lo ,  so lo in  quei  casi  in  cui  la
persona sale sul lo  zerb ino,  a l terando
così  le  condiz ioni  or ig inal i  de l  c i rcu i îo
osci l lante.  Se invece s i  predispone la
bobina in  a l t ra posiz ione, .  ad esempio
se la s i  mìmet izza lungo una pareîe
ver t ica le,  approssimat ivamente ad un
meîro di alÌezza dal pavimento, l ' in-
stallazione può essere effeîtuala anche
ad una cer fa d is tanza dal la  por ta d i
ingresso, ottenendo così un bteve
squi l lo  del  campanel lo ,  oppure un im-

200

iig. 4 . Di:egno illustranle le caralteristichs coslrutliye del rupporfo della bobina rensibile,
chc è posribile realirzrre in legno compcnsato oppure in maferiale plastico.

pulso d i  luce da par te del la  lampadina
comandata dal  c i rcu i to d i  u t i l izzazio-
ne,  ogni  qualvol ta uno persona passa
davant i  a l la  bobina sensib i le .

La bobina _ inol f re _ può anche
essere real izzata in  d imensioni  assai
p iù r idot te,  per  consent i re l ' insta l la-
z ione nel la  posiz ione opportuna in un
determinato punto del percorso di un
nastro trasporfatore, per ottenere in
tal modo il conîeggio di oggetti me-
tall ici che passino sul nastro slesso.
In questo caso, si può fare in modo
che ogni  var iaz ione del la  corrente for-
nita dal rettif icatore provochi lo scat-
to di un normale contaîore numerico,
del  t ipo fac i lmente reper ib i le  in  com-
merc io.

Come cercametal l i ,  l 'apparecchio
può funzionare nel  modo ormai  ben
noîo al lettore.

Non c i  d i lunghiamo comunque sul le
var ie possib i l i tà  d i  impiego d i  questo
disposi t ivo,  e lasc iamo al la  fantas ia del
le i tore la  oossib i l i tà  d i  sb izzarr i rs i  nel -
la  grande var ietà d i  appl icaz ioni  che
esso consenie.  Vediamo invece come
i l  d isposi t ivo può essere real izzato in
prat ica.

ATLESTIMENTO DEt CIRCUITO

L' in lero c i rcu i to,  ind ipendentemente
dal la  bobina sensib i le ,  può essere rea-
lizzaÌo s.ia col sisîema convenzionale
del la  baset ta insolante recante i  var i
componenti, sia con la tecnica del co-
siddelîb circuilo a pacchelîo, unendo
sempl icemente t ra loro i  terminal i  de i
var i  component i ,  ed avvolgendol i  poi
con del  nastro adesivo,  in  modo da
formare un fut to unico,  seguendo in
modo rudimenla le la  tecnica d i  real iz-
zazione dei  c i rcu i t i  so l id i .

Ad evitare errori di sorla nel mon-
taggio,  la  f igura 3 i l lusî ra una seconda
vers ione del lo  schema elet t r ico,  rap-
presentante i diversi componenti nel
loro aspetîo effelt ivo, e meîtendo in
evidenza le d iverse connessioni  t ra
essi .  Per  maggiore prec is ione,  i  t re
terminal i  de i  l ransis tor  Tr ' l  e  Tr2 so-
no sîaî i  contrassegnaî i  con le  s ig le
<< c > (collettore), < b u (base) ed .. e >
(emettitore). Oltre a ciò, i diodi Dl
e D2 sono sîat i  i l lust raf i  in  modo. ta le
da meîîere in chiara evidenza la loro
polarità, ed è slata riportata anche la
polar i tà  del  condensafore e let t ro l i t i -
co C7, i l  cui polo positivo deve far
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capo a massa,  menîre i l  po lo negal ivo
fa capo a l la  l inea d i  a l imenlaz ione
dei  c i rcu i î i  d i  co l le t tore.

L'uscila del dispositivo consiste in
due condut îor i  f less ib i l i ,  d i  cu i  uno fa
capo a massa, mentre l 'altro fa capo
al  punto d i  unione t ra i l  d iodo D2 ed
i l  terminale super iore del la  capaci tà
Có, facenîe capo anche ad un termi-
nale del potenziometro P che regola la
sensib i l i tà  del lo  s t rumenlo o del  re lé.
I suddefii due lerminali possono quin-
di essere collegati o ai capi della bo-
b ina mobi le  del lo  s t rumento,  nel  qual
caso occorre assolutamente rispetlare
la polar i tà  ind icaîa nel lo  schema pra-
lico di fìgura 3, oppure possono far
capo a l l 'aVvolg imento d i  ecc i taz ione
del  re lé,  nel  qual  caso la polar i tà  per-
de la  sua importanza,  a meno che i l
re lé non s ia g ià polar izzalo a causa
della presenza di un nucleo costituito
da un magneîe permanente.

La dìsposizione dei componenlì non
presenta fat tor i  cr i t ic i ,  in  quanto -

graz ie a l  va lore re lat ivamenie basso
del ìa f requenza d i  osc i l laz ione,  e gra-
z ie anche a l la  presenza d i  due sol i
s ladi  -  non sussis îono gravi  proble-
mi  der ivanî i  dal la  nasci îa d i  osc i l la-
z ioní  spur ie,  né problemi der ivanî i
da accoppiament i  acc identa l i  t ra  i  com-
ponent i  s tess i .  Di  conseguenza,  i l  le î -
lore pol rà real izzare l 'apparecchiatura
in base a l le  sue personal i  es igenze,
senza adot tare par î ico lar i  misure pre-
cauziona l i .

ALTESTIMENTO DEIIA BOBINA
SENSIBITE

Qualora s i  desiderasse real izzare la
bobina sensib i le  con carat ter is t ichq
meccaniche e d imensional i  ta l i  da con-
sent i rne l ' insfa l laz ione a l  d i  sot to del lo
zerb ino,  oppure lungo una pareîe ver-
t ica le d i  un corr idoio,  d i  un corr idoio
di ingresso, ecceîera, la figura 4 for-
n isce un ' idea abbaslanza at îuabi le  d i
come la bobina ouò essere îradotta
in prat ica.

ln sostanza, si tratla di disporre di
due pannel l i  d i  mater ia le ' iso lanîe,  che
poîrebbe essere legno compensato,
p lex ig las,  bachel i te ,  o quals ias i  ahra
sostanza abbasîanza rigida, aventi le
d imensioni  d i  mm 200X200,  ed uno
spessore di mm 3. I suddetti due pan-
nell i possono essere fissati uno con-
t ro l 'a l t ro,  separandol i  mediante un
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îerzo pannello del medesimo mate-
riale, avente però lo spessore di mm 5,
e le  d imensioni  d i  mm |8 '0X l8 '0,  co-
sì come si osserva alla citata figura 4.
Si îralta dunque di realizzare un gros-
so roccheîto di forma quadra, tale
c ioè da del imi tare un bordo interno
per imetr ico,  nel  quale è possib i le  in-
sta l lare l 'avvolg imento propr iamente
detfo. Lungo uno dei lati del quadraîo
così realizzato, è possibile praticare
îre fori, tutti del diametro di 2,5 mm,
disfanziati tra loro di l5 mm, così co-
me il luslrate. I suddetti fori serviran-
no esclus ivamente per  l ' insta l laz ione
dei  îerminal i  a i  qual i  farà capo i l  ca-
vo schermato d i  co l legamenlo.

Per consenîire al tutlo una certa ri-
g id i tà ,  i  l re  pannel l i  po l ranno essere
incol la t i  o  f issat i  mediante v i t i ,  a  paî-
îo che le v i r i  vengano insta l la te i l
p iù possib i le  verso i l  centro del  qua-
drafo, onde evitare che la loro pre-
senza influenzi in modo apprezzabile
l ' indut fanza del l 'avvolg imenîo che ver-
rà insta l la to in  segui îo.  l l  metodo del -
l ' incol laggio è però cer tamente p iÙ
cons ig l i ab i l e .

I  l re  for i  del  d iameîro d i  2,5 mm
verranno poi f i lettati con passo da
3 MA, se i l materiale adottato è pla-
st ica,  oppure serv i ranno per  l ' in t rodu-
z ione d i  t re v i î i  mordent i ,  ne l l 'even-
tual i tà  che s i  us i  invece del  legno

compensato. Ciò che 6e;1t6 - in ogni
caso - è che l ' intero supporto ab-
bia una sf ruttura abbastanza rigida
per poîer sopporta.re il peso di una
persona che si trovi in piedi sullo zer-
bino, senza alterarsi meccanicamenle.

La figura 5 i l lustra invece la realiz-
zazione del supporîo che ha i l com-
piîo di f issare l 'estremifà del cavo
schermaîo medianîe i l quale viene ef-
fettuaîo i l collegamento lra la bobina
e l 'apparecchiatura elslîronica. Tale
supporto consisîe in una lastra di ot-
tone del lo  spessore d i  1,5 o 2 mm,
avente le  d imensioni  d i  mm.40X40.
Lungo uno dei  la t i  de l  quadrato ver-
ranno praîicati lre fori del diameîro
di 3 mm ciascuno, anch'essi con i
cenîr i  d is îanzia l i  t ra  loro d i  I5  mm
come i l lust rato in  A.  Essi  -  ino l t re -
saranno d ispost i  lur igo una l inea d i -
stanîe 5 mm dal bordo della piasîri-
na di ottone. Dal lato opposlo, la pia-
strina recherà invece un îaglio diretfo
verso i l cenîrÒ, avente la larghezza ap-
prossimativa dì 3 mm, ed una profon-
di tà d i  l5  mm. Tale tagl io  serv i rà
per introdurre l 'esîremifà inferiore del
supporîo c i l indr ico,  regolabi le  a pres-
sione mediante una vile con dado,
avenle i l compito di îratîenere l ' iso-
lamenîo esterno del cavo schermato,
così come si osserva alla sezione B
del la  medesima f igura.  In  prat ica,  s i

' -  I  r' l l
t l
l l
L

? t ?
5

1

3 f A

Fig. 5 . PaÉicolarc del supporlo di otlono neccrsario per fisrarc l'estrcmità dcl cavo schcr.
mito mediante il quale la bobina scnsibile vicne collegàtr all'apparecchialura elc[ronica.
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t ra t ta d i  r i tag l iare una st r isc ia del
medesimo lamierino di ottone, avente
una larghezza d i  l5  mm, ed una lun-
ghezza tale da consentire la realizza-
z ione del  prof i lo  v is ib i le  in  B,  che d i -
pende dal diametro del cavo adotfato.
La suddetta striscia di ottone avrà
quindi  due bordi  para l le l i ,  e  cosî i tu i -
rà un anel lo  i l  cu i  d iametro può es-
sere ridotto semplicemenîe avvilando
i l  dado sul la  v i îe  che at t raversa le
due facce oaral le le,  in  modo da b loc-
car lo.  Una del le  est remità in fer ior i
del la  s t r isc ia verrà saldata a l  d i  sot to
del la  p iasî r ina d i  ot tone A,  usando i l
saldatore eletlrico ed un po' di sta-
gno,  e lasc iando l ibera l 'a l t ra est remi-
tà afiìnchè sia possibile regolare la
oressione del braccialetfo così costi-
tu i îo .  b loccando i l  dado.

La sezione C del.la medesima figura
i l lus l ra i l  supporto completo,  met ten-
do in evidenza la sua sîruttura ed
il modo in cui esso può essere impie-
gato per fissare l 'estremità del cavo
schermato.

La figura ó i l lustra invece la bo-
b ina real izzata in  tut î i  i  suoi  det îagl i ,
metîendo in evidenza sia i l blocco re-
cànte l 'avvolg imenlo,  s ia i l  supporto
di  f issaggio del  cavo.  Traî tandosi  d i
un cavo schermato b ipolare,  sarà ne-
cessar io ancorare l 'est remi tà del la  cal -
za schermata a l la  v i te  d i  centro,  men-
t re le  due v i t i  la tera l i  serv i ranno da
ancoraggio a i  due condut tor i  in îern i ,
facenf i  capo a i  îerminal i  de l la  bobi -
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na.  La p iast r ina d i  ot tone verrà inve-
ce f issaîa mediante v i î i  a l  p iano in-
fer iore del la  bobina,  graz ie a l la  pre-
senza d i  î re for i  corr ispondent i  a l le
tre vit i di f issaggio in posizione sim-
metr ica.

Una vol ta a l lest i to  i l  supporto,  i l
so lco d isponib i le  lungo i l  per imetro
dello slesso polrà essere riempiîo in-
s la l landovi  un to la le d i  15 spi re d i
conduttore di rame sma ltato avente
un d iametro d i  0,ó mm. Una vol ta
efieîtuato l 'avvolgimento, che deve es-
sere realizzato tenendo il f i lo assai
teso, onde evitare che le sPire Pos-
sano muovers i  una r ispet to a l l 'a l t ra,
esso verrà ricoperto di nastro adesi-
vo opaco o trasparenle che sia, onde
evi tare che corp i  est ranei  possano ac-
cidenfalmenie graftìare le spire ponen-
done due o più in cortocircuito tra
loro.

Le carat ter is t iche d imensional i  ed
i l  numero d i  sp i re del la  suddet la bo-
bina non sono crit ici, e Possono es-
sere variaîi .a piacere a seconda delle
esigenze, sopratîutto duranle le ope-
razioni di messa a punto, f ino ad ot-
fenere un fattore di merito (< Q > tale
da consent i re la  massima ampiezza del
segnale d isponib i le  a i  capi  d i  Có,  in
condiz ioni  d i  r isonanza.  Una vol îa ot -
îenuto questo risultato, sarà inevita-
b i le  che quals ias i  corpo estraneo che
var i  la  permeabi l i îà  del  nucleo in
ar ia del la  bobina defermin i  una r i -
duzione del suddetto fattore di me-

r i to ,  ia le da provocare una d iminu-
z ione apprezzabi le  del la  tensione con-
l inua che ecci ta lo  s t rumento oppure
i l  re lé.

MESSA A PUNTO DET DISPOSIIIVO

Come è possibile notare, la calza
meîal l ica del  cavo schermato non de-
ve essere in conîatlo con nessuno dei
due terminal i  de l la  bobina,  dal  la to
del la  bobina stessa:  questo è i l  mot i -
vo per  i l  quale essa v iene ancorata
al la  v i te  centra le,  iso lata dal le  a l t re
due.  In corr ispondenza del l ' ingresso
al l 'apparecch' ia fura e let t ronica,  i  due
condutîori interni del cavo schermato
e la calza meîal l ica devono del  bar i
cosî i tu i re t re terminal i  separat i ,  a i  qua-
l i  sarà possib i le  appl icare del le  nor-
mal i  banane,  d i  cu i  due rosse ed una
nera,  per  consenî i re l 'a  l lacc iamento
medianfe le  t re boccole v is ib i l i  ne l
c i rcu i to prat ico d i  f iqura 3.  ln  la le rea-
lizzazione, l 'unica boccola nera sarà
la terza in  basso,  co l legata a l  la to
massa del l ' in tero c i rcu i to.  Agl i  e f fet t i
de l  co l legamento del le  a l t re due boc-
cole,  s i  potrà forse r iscontrare una l ie-
ve var iaz ione nel le  carat ter is t iche d i
funzionamente inver tendo t ra loro i
due terminal i  de l la  bobina,  sebbene
l 'ord ine d i  co l legamento non abbia-
un ' importanza prat ica.

L ' impiego del  cavo schermaîo ha
i l  so lo compi to d i  ev i tare che le con-
diz ioni  d i  funzionamento del  c i rcu i to
osci l lante (da cui  d ipende i l  va lore
del la  f requenza del le  osc i l laz ioni  pro-
dotte) possano essere alterate quando
un oggeîîo (come potrebbe essere an-
che una persona) s i  muove lungo la
l inea d i  co l legamento.

Una vol ta real izzata l l in tera appa-
recchiatura,  la  messa a punto consisÎe
sempl icemente nel  regolare la  capaci -
tà CV (compensafore con supporto in
ceramica o in  bachel i te)  in  modo da
oî tenere la  massima ampiezza del la
tensione presenîe a i  capi  del la  capa-
c i tà Có.  Al la  capaci tà Cl  v iene aÎ t r i -
bui to nel la  tabel la  dei  component i  i l
va lore d i  I00 p icofarad:  tu t îav ia,  in
fase di messa a punfo, è bene Pro-
vare valor i  anche maggior i  o  minor i ,
da  un  m in imo  d i  50  ad  un  mass imo  d i
óOO picofarad. f ino ad otlenere l 'am-
piezza massi.na della tensione misu-
rabi le  a i  capi  d i  Có.  Ciò fat to,  ta le
ampiezza potrà essere ulteriormente
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Fig. ó - Aspello pratico della bobina in'

lerarnenle montat.. l l  disegno il lustra

il supporto iniorno al quale sono awohe

le spire di condutlore di rame rmahato,

e melle in evidenza l 'ancoraggio eleltrico

del cavo schermalo, e la posizione del

supporto di otione di cui alla figura 5.
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aumenfala regola ndo opportunarnente
il comperrsaîore CV.

Se l 'e lemento indicaîore è i l  mi-
croamperometro di cui si è detto, oc-
correrà 6n6hs regolare la  res is tenza in-
c lusa del  ooîenziometro P col legalo
come reostato. onde fare in modo che
a l l a  mass ima  amp iezza  de l l e  osc i l l a -
z ioni  prodoî te corr isponda una indi -
cazione da par te del lo  s t rumento che
non o l î repassi  i l  fondo scala.  L ' ind ice
- infatti - deve soostarsi esatta-
mente a l  fondo scala quando le capa-
c i tà che CV sono regolate in  modo da
ol tenere la  rnassima ampiezza del le
osc i l l az ion i .  l n  f ase  d i  messa  a  oun -
to,  sarà assai  fac i le  r isconfrare che
-  r i foccando la v i te  d i  regolaz ione d i
CV s i  ot îengono var ie indicazioni
da par te del lo  s t rumento.  Ogni  qual -
vol ta l ' ind ice del  microamperomeîro
supera i l  fondo scala,  s i  potrà d imi-
nui re la  res is îenza d i  P,  r ipor landolo
esal lamente a l  fondo scala.  Successi -

vamente,  s i  potrà d i  nuovo agi re su
CV, operando sempre nel  medesimo
modo,  f ino a l rovare quel la  posiz io-
ne del la  v i te  d i  CV che corr isponde
a l l a  mass ima  amp iezza  de l l e  osc i l l a -
z ioni .  In  corr ispondenza d i  ta le posi -
z ione s i  regolerà in f ine P af f ìnchè l ' in-
d ice s ia es l l tamente a l  fondo scala.

Se invece lo s l rumenfo indicatore
venisse sost i tu i to  dal la  bobina d i  ecc i -
îaz ione d i  un re len la  procedura d i
messa a punto potrà essere sostanzia l -
mente la  medesima.  con la sola d i f fe-
t 'enza che il polenziomelro P deve es-
sere regolato in  modo ta le che i .  due
conîat Í i  de l  re lé r isu l î ino apert i  quan-
do l 'ampiezza del le  osc i l laz ioni  è mas-
s ima,  i l  che potrà essere contro l la to
semp l i cemen te  app l i cando  i  pun îa l i  d i
un ohmet 'o a i  due conîat t i  coman-
dat i  dal lo  s fesso re lé,  e che s i  ch iu-
dano invece quando la mano del l 'o-
peratore s i  appoggia sul la  bobina sen-
s ib i l e .

USO DEI!'APPARECCHIATURA

Graz ie  a l l ' imp iego  d i  una  p i cco la
bat ter ia  d i  a l imentazione,  inser ib i le
mediante un normale in terrut tore a
levet ta,  l 'apparecchio -  Sià d i  per
sé stesso d i  p iccole d imensioni  -
potrà essere comodamenîe installato
sul lo  s t ip i te  super iore del la  por ta d i
ingresso d i  un appartamenîo o d i  un
uf f ìc io,  o in  -quals ias i  a l î ra posiz ione
scel îa dal  cosîruî tore.

Per compleÍare l 'apparecchiatura in
modo professionale,  s i  potranno ap-
pl icare a l l 'esîerno del l ' involucro due
conîat t i  iso laî i ,  facenî i  capo a l  c i rcu i -
to secondar io d i  u t i l izzazione che po-
t rà essere in  ser ie a l la  tensione d i  reîe
pe r  l ' a l imen taz ione  d i  un  campane l l o
o d i  una iampadina e let î r ica,  oppure
potrà chiudere un a l î ro c i rcu i îo a l i -
ment ! ì lo  da una seconda bat fer ia  d i
maggior i  d imensioni ,  che pofrà essere
insta l la îa nel la  posiz ione oppor luna,
col legandola mediante un conduî îore
cos t i i u i l o  da  una  p io t f i na  b ipo la re
avente un iso lamento adeguato.

Le carat ter is î iche del  c i rcu i îo co-
mandato d ipendono dal la  por tata mas-
s ima dei  conîaî1 i  comandat i  Cal  re lé:
in  genere,  tu t lav ia,  ta l i  contat t i  sono
suffìcienternente robusti per azionare
una normale c ica la o suoner ia e leî t r ì -
ca,  oppur-a da consenl i re per  un nu-
mero prat icar ,nenîe i l l imi tato d i  vo l te
la accensione e lo  spegnimenîo d i  una
lampadina avente una potenza mas-
s ima  d i  l 5 -20  wa t î .

Qualora l l  d isposi t ivo venisse rea-
lizzato per effeltuare i l conteggio di
ogget t i  in  movimenlo (ad esempio i l
numero d i  persone che salgono su un
ascensore o che entrano in un uf f ìc io,
i l  numero d i  oggel t i  t rasc inat i  su d i
un nasîro f resporîaîore,  ecceîera)  la
bobina potrà essere real izzala in  for-
ma  c i l i nd r i ca ,  e  con  un  d iame t ro  mag-
giore o minore a seconda del le  es i -
qenze.  Ciò che conla,  è real izzare una
bobina che -  qraz ie a l  numero d i  sp i -
re ,  a l l a  sua  sez ione  s ia  i l  p i ù  poss ib i l e
s immetr ica,  a l  rappor lo î ra i l  d iametro
e  l a  l unghezza ,  ed  a l  va lo re  d i  C l  -
consenia nolevol i  var iaz ioni  del l 'am-
piezza del le  osc i l laz ioni  prodoî te,  a se-
conda che la bobina funzioni  co l  nu-
c leo normale cost i tu i lo  dal  supporfo,
oppure con un << nucleo cost i tu i lo  dal -
l 'ogget îo che passa davanî i  a l la  bo-
b ina,  a l îerandone le caraî Ìer is t iche
elet î r iche.
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Corrispondente Corrispondente Corrispondente
Tipo Tipo

GIAP

4C117 | 2N270 2SA219 2N156 I AD149 258107 2N175 | 4Ctzz
I AC16[]

2sB22'�lAc153 |
GFT31/15 |
oc74 |
oc318 I
sFr124 I

I
AF101 I z1tos

I cTP1104
I GFT30O8/40
I oc26
I oc3o
I oD603
I sFT232
I rF78l30
I

2Nr57 | cTP1104

GFT21/15
oc16
oc304l2
SFT352FB

2S36 2N176 |  4D1494F117
ASY26
GFT45
oc390
sFT308
TF49
2G138
2G139
2G301
2G3ù2

AF101
4F117
4F181
GFT45
oc44
oc390
sFT308
TF49
2G140
2G141
2G401
2G4V2

cTP1104
GFT3008/40

25B107

GFT3000/40
oc26
oc30
oD603
SFT232
TF78/30

2S8107

, I ocao
oD603
SFT232
TF78/30

2Nt57A I CTP1104
I GFT3000/40

2N178 /l 4D149
I crP1104

2S8107 I

I orrsooe/ao I
I oc3o I
I oD6o3 |
I sFr232 I

I 
rF78l30 

|
2Nrso  l oc ' " t  l r * r t t

2S435 I oc26
I oc3o
I oD603
I SFT232
I rF78l30
I

2l{is8 | AD149
2S32

CTp11O4 I  2N143 2S8240

cTP11(X
GFT3{nO/40
oc26
oc30
oD603
SFT232
TF78/30

I aEiH I
| 3333, I
I 
sFr322 

|
2 N 1 8 1  l A C 1 1 7  l 2 N 2 7 o 258�222GFT300B/40 I 2N1038

I AC124
I AC128
I AC132
I AC1s2
I AC153
I GFT32/15
l o c 3 l e
I 

sFr125
I

2N182 | ASY73

OCsg | 2N1172 2N1s8A I A5216
oD603
SFT232
TF78l30

2Nr6s I ASY73

|  
2N144

CTp1104 |  2Nf41

2N166 | ASY74

2s8240 2N167 I ASY29

GFT@8/40
oc30
oD603
sFT232
fF78l30

AF1O1
ASY73
GFT45
oc45
oc390
sFT3o6
TF49

AF101
ASY73
ASY74
GFT45
oc4s
oc390
SFT3O6
TF49

AFlOl
GFT44
oc400
sFT307
TFIIg

4F127

2N16zA I ASZ16

2N168 |  AF101 HJ23D I 
AsY74

2Nr83 | lsvzl

2S4206

ASY73
GFT44
oc44
oc400
sFT307
TF49

2N184 | ASY75

2 N 1 8 5  l A C 1 1 7  l 2 N 1 8 8 A 258221
AC124 | 2N270

2N168A I ASYT5 AC128 | 2N320
AC132 | 2N360

2N169 I 4F101 2536 AC152 | 2N362

2SA206 4F117
ASY75
oc45
oc390
SFT3O8
TF49

GFT32
oc72
oc308
OC604s
sFT322
TF75

2NI69A I ASY75 2Nr86 | AC124 2N61
2N1864
2Nt87
2N217

2N187A
2N270

HJ23D 2N170 | AF101 25A206
AC128
AC132
AC152ASY74

GFT45
oc45
oc390
sFT306
TF49

2N186A I  AC128

2 N 1 8 7  l A c 1 1 7  1 2 N 6 1 2s�B.220
4D149 2N1s6 | zsetoz 2N172 I ASY74 AC128 |  2N109
cTP11M |  2N157 AC153 |  2N188
GFT3008/40 | 2N157A

2N173 I ADZ11
GFT32 I 2N320

oc26 | 2N1s8
ASZ16

oc72 I 2N382
oc30 | 2N1s8A oc76 I 2N422
oD603 | 2N176 oc308 I 2N462
sFT232 | 2N178 2N174 | ADZ12 OC604s | 2N46s
TFTalso | 2N296 sFT322 | 2N633

TF66/302N301 2Nr74A I eOztz

2N561

2N1014

2N1090

2t{1388

2N139

2N140

2N141

2N142

2t{143

2Nf45

2N1tt6

2N147

2N148

2N155
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Tipo
r Corrispondent

Tipo
Corrispondente

Tipo
Corrispondente

EUR AM GIAP EUR AM GIAP EUR AM GIAP

2N1874

2N188

2N1884

2I{189

2Nlqt

2N191

2N192

2il19ít

2N194

AC1 t7
AC128
AC153
GFT32/15
oc318
SFT125

AC117
AC128
AC153
GFT32
oc72
oc308
sFT322

4C117
A.C124
4C125
4C128
AC153
GFT32/15
oc318
SFT125

AC122
AC125
AC128
AC162
GFT2OR
oc70
oc303/4
oc602
SFT351
I roc

AC122
4C125
AC128
AC162
GFT2OR
oc70
oc303/4
oc602
SFT351
TF65

4C122
AC125
ACl26
4C128
4C163
GFT21/15
oc71
oc30412
oc604
SFT352FB
TF65/30

AC122
AC126
AC163
GFT21/15
oc71
ocn4l2
oc604
SFT352FB
TF6s/30

AF1Ol
ASY28
GFT45
oc45
oc139
oc l41
oc390
oc612
sFT306
TF49

AFl01
ASY73

2N270

2N109

2N270

2N34
2N t04
2N109
2N190
2N266
2N381
2N402
2N403
2N408
2N464
2N465

2N189
2N266
2N381
2N408

2N270

2N207
2N270

2N t94
2N211
2N253
2N254
2N292
2N313

2N193
2N211

2S37

2sB.220

2s�B�222

2S8219

258219

258220

2s�B.221

2SA31

25A31

2N1944

2N19t;

2N196

2N197

2N198

2N199

2t{2(Xt

2N204

2N205

2N206

2N207

GFT45
oc45
oc139
oc141
oc390
oc612
sFT306
TF49

ASY73

AC132

4C122
AC128
4C132
AC163
GFT21/1s
oc71
oc304l2
oc604
SFT352FB
TF65/30

AC122
AC128
4C132
AC163
GFT2l/15
oc72
oc304l2
oc604
SFT352FB
TF65/30

AC122
AC128
AC132
AC162
GFT2OR
oc70
oc303/4
oc6ù2
SFT351
TF65

AC122
4C128
AC132
AC162
GFT2OR
oc70
oc303/4
oc602
sFT351
TF65

AC125

4C125

4C125

4C122
4C125
4C163
GFT21/15
oc71
oc304l2
oc604
SFT352FB
TF65/30

AC122
4C163
ASY26
GFT2l/15
oc58
oc71
ocao4l2
SFT352FB

2N253
2N254
2N292
2N313

2N217
2N403

2N197
2N217
2N26s
2N403

2N196
2N265
2N403

2N199
2N217
2N403

2N109
2N198
2N403

2N331

2N331

2N331

2N34
2N434
2N60
2N191
2N220
2N331

2N105

258221

258.221

2S8170

258170

2S39

2s�B.221

2N2V7A

2N2078

2N211

2N2t2

2N213

2N2134

2N214

2N215

2il216

2N217

AC107
4C150
AC162
ASY26
GFT21R
oc58
oc364
oc603
SFT351 FB
TF65ra

4C107
4C150
4C162
ASY26
GFT21R
oc58
oc364
oc603
SFT351 FB
TF65ra.

AF101
ASY28
ASY29
GFT45
oc45
oc390
SFT3O6
TF49

AF1O1
ASY28
GFT44
oc44
oc410
oc613
sFT307
TF49

4C131
4C152
ASY28
GFT31
oc76
oc307
OC602s
sFT321
TF66

4C127

AC127
4C128
4C131
4C152
GFT31
oc76
oc307
SFT321

4C117
ACt26
AC1s3
ASYSO
GFT32
oc72
oc308
OC604s
sFT322
TF66/30

AC130
ASY28
oc139

AC106
4C128
AC132
GFT32/15
oc318
SFT125
TF66/30

2N105
2N207
2N2078
2N235
2N535
2N5354
2Ns35A
2N536

2N105
2N2074
2N224
2N535
2N5354
2N5358
2Ns36

2N944
2N314
2N1058
2N1059

2N214
2N228
2N279
2N632
2N1 144
2N1145

2N213
2N228
2N279
2N632
2N1059
2N1144
2N1 145

2N237

2S832

2S832

2SA31

2SA3O

2S837

25837

HJ1 5

HJ17D
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Tipo
Corr isoondente

Tipo
Corr ispondente

Tipo
Corr ispondente

EUR AM GIAP EUR AM GIAP EUR AM GIAP

2N218

2N219

2N220

2N223

2N224

2N225

2N226

2N227

2G101
2G1A2
2G108
2G109

AF101
4F181
GFT45
oc45
oc390
oc612
SFT3O6
TF49
2G138
2G139
2G301
2G302

AF1O1
ASZ20
GFT44
oc44
oc410
oc613
SFT3O7
TF49
2G140
2Q141
2G401
2G402

AC107
A.C122
AC126
AC163
GFî21115

oc304l2
SFT352FB

A C 1 1 7
AC128
AC153
GFT32/15
oc318
SFT125

4 C 1 1 7
AC128
4C153
GFT32/15
oc318
SFT125

2xAC106
2xAC117
2xAC128
2xAC153
2xGFf32/15
2xOC318
2xSFT1 25
2xTF66/30

AC106
A C 1 1 7
AC128
AC153
GFT32/15
oc318
SFT125
TF66/30

2xAC117
2xAC128
2xAC153
2xGFT32l15
2xOC318
2xSFT1 25

2N270

2N270

2N227

2N235
2N239
2N2414
2N249
2N250
2N270
2N321
2N526
2N1 1 92
2N1375

2N225
2N270

HJ22O

HJ23D

258�222

25P�222

2S8226

258�226

258226

2N228

2N229

2N230

2N231

2N232

2N233

2N2334

2N234

.2N2344
2N235

2N2354

2N2358

2N236

2N2364

2N2368

4C131
AC152
ASY28
GFT31
oc76
oc307
sFT321

ACl30

4D149
cTPl 104
GFT2006/30
oc26
oc30
oD603
sFT232
TF78ls0

4F126

4F126

AC122
4C130
AC163
GFT21l15
oc71
oc304/2
SFT352FB

AC130

4D149
cTPl 1 04
GFT2006/30
oc30
oD603
SFT232
rF78l30

4D149

AC117
AC128
AC153
4O149
GFT32/15
oc318
sFT125

4D149

AD149

AC106
A C 1 1 7
AC128
AC153
AD149
GFT32/15
u9zo

oc318
SFTl 25
I  FOO/JU

AD149

oc26

4D149
cTPl 1 04
crF2oo6/30
oc26
oc30
oD603
SFT232
TF78l30

2N234
2N251
2N255
2N256
2N325

2N21 I

2N218

2N301

2N301

2N301

2N301

2N234
2N235

2N1 57

2N235A
2N301

2N257
2N376
2N399
2N400
2N401
2N463
2N1 078

2S837

2S832

2S8107

258107

2s8222

2SB25OA

25B107A

2N237

2N238

2N239

2N240

2N241

2N2414

2N242

2N243

2N244

2N247

AC117
AC1s3
GFT32
oc58
pc72
oc308
SFT322

AC117
4C128
AC132
AC1s3
GFT32
oc72
oc308
OC604s
sFT922
TF66/30

AC117
AC128
AC153
GFî32/1s
oc318
SFT125

AC122
4C125
AC.t63
GFT2O
oc70
oc303
oc602
sFT351
TF65/s0

AC117
4C128
AC1 53
GFT32
oc72
oc308
OC604s
SFT322
TF66/30

AC117
4C128
AC132
AC153
GFT32/15
oc318
S FT1 25

4C105
A C 1 1 7
4C153
4D149
ADZ1l
GFT31 /1s
oc28
oc74
oc318
SFT124
TF66/30

BFYlO

BFY lO

AF1 05
A F 1 1 1
4 F 1 1 5
A F 1 1 6
AF1 25
4F126
4F137
GFT43A
SFT316

2N228

2N217
2N565
2N566

2N582

2N217
2N281

2N270

2N3014
2N419
2  N  1014
2N1136
2N1  137
2N 1 293
2N 1 320
2N1322
2N1328
2N1 501

HJ  15

25B t01

2S8226

2S832

258�221

258�226

2SB248A

2S43

CONTINUA
SPERIMENTARE - N. 1 -  196980



SPERIMENTARE - N. I  -  1969



. l
T

I

I
o l

T
L

9 I
< l
(o l
T I
I
Ht ,

- [
co l
o l

(o

(o

-tr' .l
I
I

A0m+ I

@ ;

SPERIMENTARE - N. f  .  1969



TRANS.POWER

t i l
I

l ,
I
t :
l .
It
l.
I
l ,



OPERAZIfII{E A PREIIfiil ffi
E' iniz iata con i l  1" novembre la nuova Operazione a
P r e m i  G . B . C .  e  l a  c h i u s u r a  d e l l a  r n e d e s i m a  è  p r e -
v is ta  en t ro  i l  10  se t tembre  1969.
l p r e m i  p o s t i  i n  p a l i o  s o n o  m o l t i  e  r i c c h i : v i  è  p e r s i n o
la  poss ib i l i tà  d i  guadagnare  una F IAT 124,  o l t re  a
te lev isor i ,  b ic ic le t te ,  co l lane d i  per le ,  o ro log i ,  ca-
no t t i  pneumat ic i  e  c ic lomotor i ,  ogg i  tan to  d i  moda.

f r lon  s i  è  nemmeno t ra lasc ia to  d i  dare  a i  tecn ic i  la
poss ib i l i tà  d i  r i cevere  o :3e t t i  a  lo ro  u t i l i .  In fa t t i ,  f ra
i  p remi  v i  sono tes te r ,  t rousse e  mol t i  a l t r i  s t rument i
d l  lavoro .
Per maggior i  informazioni,  c i  s i  può r ivolqere presso
tu t t i  i  pun t i  d i  vend i ta  de l l ' o rgan izzaz ione G.B.C.  in
I t a l i a .

i l 'ooo
PUNTI

t'200'ooo
PUNTI


