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RADIOMARELLI
QUALITA GAFANTITA DA 30 ANNI D'ESPERIENZA

C O M M U T A Z I O N E  I S T A N T A N E A
A  P U L S A N T I

lo  É 2o PROGRAi l | i l |A

L .  1B7 .OOO
E 6 C I U S E  I A 6 6 E  F A O I O

TELEVTSOFT DA r7"  19"  23"  DA L .  t . r ( , .OOO lN SU.  ALTRI  MODELLI  FADIO A VALVOLE

EO A TRANSISTORI  DA L ,  T3 .BOO IN SU.  BADTOFONOGRAFI '  FEGISTRATORI  A NASTRO.  FO.

N O V A L I G I E .  E L E T T R O o O | Y | E S T I C I  D l  Q U A L I T A .
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fY lF  -  AN IEY F  t I  -  B E L F O R M

F o n o v a l i g i a  l r a n g i a l o r i z z a l a

c o m p t e t a m e n t e  a u t o n o m a  p e r  d i s c h i

a 1 6 - 3 3 - 4 5 - ? 8 g i r i

L . 3 t . 5 0 c l

modu laz ione
fonogra f ica  -

ml  T l ,

d i  t reouenza.  Presa
a a c o l l o  I r F o g n a m -

3 vo loc i tà  -  Heg is t ra to re  a  doPPia
o is ta  s tandard  in te rnaz iona le .
Sovrappos iz ione d i  reg is t raz ione.

'  L .  59 .5c lc lL .  3 r l , o o o
tsc !usÉ rassE ra0  0

G R A T I S  R I C H I E D E T E  C A T A L O G O  G E N E B A L E  A  R A D I O M A R E L L I  C . S O  V E N E Z I A  5 1  M I L A N O



Alimentotore stobilizzoto 0 tronsistori mod, ó51
! . ' a l imen ta to re  s tab i l i z za to  Mod .  ó5  I  è  uno  s t rumen to  des t i na io  a i  l avo r i  d i  s tud io  e  d i  co l l audo  de i  r ad io r i cev i t o r i
a  t r ans i s to r i .
Con  l ' u t i l i z zaz ione  d i  ques to  s t rumen to  I e  l i nee  d i  co l l audo  possono  e l im ina re  l ' imp iego  de l l e  ba t te r i e  e ,  d i  conse -
guenza ,  i  f r equen t i  con t ro l l i  de l l a  t ens ione  so t to  ca r i co  de l l e  medes ime ,  i l abo ra to r i  d i  p roge t taz ione  d i spongono
d i  uno  s tab i l e  gene ra to re  c . c .  a  t ens ione  va r i ab i l e  con  con t i nu i t à ,  che  pe rme t te  d i  mu ta re  a  p iac imen to  l e  cond i z i on i
d i  l avo ro  de i  c i r cu i t i  I n  p rova .
Anche  p resso  i  gab ine t t i  sc ien t i f ì c i  l a  sua  u t i l i t à  s i  d imos t ra  pa r t i co la rmen te  no tevo le ,  po i chè  s i  ev i t a  d i  man tene re
in  l oco  l e  ba t te r i e  d i  a l imen taz ione  deg l i  s i r umen t i  e l e t t r on i c i  t r ans i s to r i zza t i  :  veneono  cos ì  esc luse  l e  dannose  con -
s€guenze che esse possono recare a i  costos iss imi  s i rument i  d i  prec is ione durante i  per iodi ,  spesso pro lungat i ,  d i  inc-
oerosi tà.
fa s iabi l izzazione e let t ronica,  ot ienuta con c i rcu i t i  completamente t ransis tor izzal i ,  è  mol to ef i ìcace ed i l  ronzio e r i -
dc : t c  a  l i ve l l i  de l  t u t t o  t r ascu rab i l i .  Su l  panne l l i no  f r on ta le  ò  mon ta to  uno  s t rumen to  che  fo rn i sce  l ' immed ia ta  i n -
-  - e z i a n o  . i ^  r - l ^ l l "  r a n c i n n a . h ^  J ^ l l .



per il 2" canale
presenta il sensazionale
comando ad ultrasuoni

i l  primo telecomando
a battimenti di ultrasuon
con 4 man0vre,
che sia stato realizzato
interamente a transisto

DISTANZA E
SENZA FILI POTETE:

r cambiare programma
o oGG€hdere e spegnere
.  regolare i l  volume
o dosare i l  contrasto
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Quando acquistate i tubi elettronici per il Vostro laboratorio di servizio Radio-TV,
non giocate. a mosca cieca ! Sono i cornponenti pirì critici per il Vostro lavoro; sono
la base del Vostro successo tecnico e commerciale. La scelta a caso di un tubo
elettronico di qualunqlre marca può significare per Voi la perdita del Vostro presti-
gio professionale : se il tubo si guasta nuovamente dopo il Vostro intervento, il ófiente
Vi accuserà di un lavoro poco scrupoloso e non si servirà piu di Voi.
Scegliete con sicurezza RCA, i tubi costruiti e collaudati anche in base alle esigenze
del servizio Radio-TV, secondo un programma inteso. al continuo miglioraÀento
della oualità.

Richiedete i tubi RCA
presso il Vostro grossista o il Vostro ne$,ozio di fiducia

EIIIEtr

A M O
CIECA.

IL NOIIIE PIU QUOT,{TO'
IN ELETTRONICA.

"AZIENDE TECNICHE ELETTRONICHE DEL SUD S.p.A.





@ Elettrocostruzioni CHINAGtIA
BELIUNO Via  Cof  d i  [ana,  3ó /A -  Te le fono 41 .92

MI IANO .  V ia  Cos imo de l  Fante ,  t4 , /A  -  Te l .  833.371

ANATIZZATORE AN .  248
Nuovo Modello 20.000 O V

con dispositivo di protezione

Sca la  a  specch io

P o  r t  a  te  amperomet r iche
i n  c a .

D ispos i t i vo  d i  p ro tez ione
cont ro  sovreccar ich i  per
er ra te  inserz ion i

PROVA TRANSISTORI Mod.  ó50

MICROTESTER 3IO
Nuovo Model lo 10.000 O V

P R O V A  P I I - E

M o d .  A P  -  4

ANATIZZATORE

ETETTRONICO

Mod,. ANE - t0é

ANAITZZATORE

A TRANSISTORI

Mod. ANE - 104

osctttoscoPto

UNIVERSATE

ftlod. 320

f
I

I

AN- 28- 50000V
AN - 190 - 10000 f}v
aN - 138 - 20000 l)vI Elettrotestet VA-32 Provavalvole Mod. 5ó0 Microtester 2,10 - 5ffn Ohm V



oSctLLoscoPto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Veloci îo d i  sconsione per  occumulozione,  do ì0 microsecondi  o
I  secondo per  d iv is ione t0,33") ,  in  l8  grodin i  groduor i .

Frequenzo d i  Responso,  do cc o l0  mc con scor fo d i  3  db.

Sensib i l i to  '  do l0  mV o 50 V.  per  d iv is ione oppure con preompl i -
f icotore HS/ó od o l fo sensib i l i îo :  do I  mV o 50 V.  per  d iv is ione.

H U G H E S  I N T E R N A T I O N A T

UNA DIVISIONE DELLA HUGHES AIRCRAFT COMPANY

CUTVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.

M E M O  S C O P E -
CON TUBO A  MEMORIA

I I M E M O - S C O P E o ,  o l t r e
o  f u n z i o n o r e  c o m e  u n
o s c i l  l o s c o p i o  c o n v e n z i o -
n o l e  p e r m e t t e  d i  r e g i -
s l r o r e  e  m o n t e n e r e  i n '
p e r m o n e n z o  s i n o  o  2 0

t r o c c e .

l l  s u o  u s o  è  p o r t i c o l o r -

m e n t e  c o n s i g l i o t o  p e r  :

-  r i c e r c h e  b o l i s t i c h e  e

m  i s s i l  i s l i c h  e ;

-  r i c e r c h e  e  t o  r o t u r e

m e c c o n i c h e ;

-  r i c e r c h e  m e d i c o l i  ( C o r -

d i o l o g i o  e c c . ) ;

-  s lud i  su i  con to t t i  d i

in te r ru t lo r i  e  re lo is ;

-  e s o m i  d i  s o l d o t u r e ;

-  s l u d i  d i  s e r v o m e c c o n i -

s m i ,  e c c .

BAY & C. S. p. A. - fvlilono - Vio t. Íi lzi, 24 ((enrro Pire[i) - rel. óó.t7.44 - óó.t7.4e- ó3.et.84-óó.7ó.04



E' uscita lct

Xll" sorie t00t
Uno stru,nxento di lauoro in,d,ispensabile per
iL riparatore 'l I '

Indice degli schemi contenuti in questa serie:

I ADMIR.AL
2 ALLOCCHIO

BACCHINI
3 ATLAS

MAGN. MAR..4 ART

5 ATLANTIC
6 BLAUPUNKT

7 CAPRIOTTI
CONTINENTAL

8 CGE
9 CGE

l0 coNDoR

tl coNDoR
12 coNDOR
T3 DUMONT
14 EFFEDIBI

15 EMERSON
ró EMERSON
17 EMERSON
18 EUROPIION
19 FIMI-PHONOLA
2O FIMI-PHONOLA
21 FIMI-PHONOLA
22 GELOSO
23 GRUNDIG
24 GRUNDIG
25 GRUNDIG
26 II{CAR
27 IRRADIO
28 IR.RADIO
29 ITALVTDEO
30 ITALVIDEO
3I LA SINFONICA
32 LOEWE OPTA
33 MINERVA
34 MINERVA

35 NOva
36 OREM
37 RADIOMARELLI
38 RAYMOND
39 RAYMOND
40 SABA
41 SABA

mod. T2356 - T23S8

mod. 21M110 I serie

mod. RAV86 - RAV87
mod. Pomart - Pensilvania

19" - 23, '
mod. 404
mod. Cortina 7525 -

.leveso 1555 ecc.

mod. CM901 - 903
mod. 4461.
mod. 5961 -23"
mod.  TVP5-TVP5L-

TVP52L
mod. 271. - - 272MM - 272CM
mod. P95
mod. RA166 - 171
mod. Saturno 21"

e Giove II l7',
mod. 2048/c
mod.2052
mod. 2052 UHF
mod. 23"
mod. 1735 ST
mod.2139/IUHF
mod. 1741 P
mod. GTV1043 - cTV1020
mod. 349 -749
mod. 856
rnod. 435 ML
mod. 2210 -E
mod. 18T602
mod. 22TT615
mod. G179
mod. Tropical
mod. Rubert 23
mod. Iris/Atrium
mod. 5953/2 Molise
mod. ó058/1 Ischia
mod. N78

6058/2 Camoania
mod. TV17" -Zi,  -1960
mod. RV515
mod. G213
mod. G178
mod. T804 - 805 - 814
mod. 5B06

42 SCHAUBLORENZ mod. Welrspieeel 1053
43 SCEAUBLORENZ mod. I i iusriap-hon 17W352
44 SIEìIÍENS mod. TV1740 

-

15 TELEFUNKEN mod. FE21l537
46 TELEFUNKEN mod. TTV32/17
47 TELEREX rnod. 601,/23-602/19
48 TELEVIDEON mod. TV23"

49 TRANS
CONTINENTS

50 TRANS
CONTINENTS

5I TRANS
CONTINENTS

52 ULTRAVOX
53 VEGA
54 VAR RADIO
s5 voxsoN
56 WEST
57 WESTMAN
58 WESTINGHOUSE
59 WESTINGHOUSE
60 WESTINGHOUSE

Preazs L. 2500

serie E normale
mod. PD110 - 11.1 - 112

morl 5B017 - 58021

mod. PD60021 - NRC821

mod. Serie 19ó1
mod. 1741 - 21A1
mod.  592 '17  -593/21
mod. T232
mod. VS88 - VS89
nod. TV380 - T21
mod. TV326 - T21
mocl. TV101A - 102
mod. T\j-106 - T21

Editrice i l Rostro - I l i lano (1281 - Senato 28





RADIO O TEI"EYISIONE ' AUTOM AZI ONE

V e d u t a  d e l  n u o v o  e  f u n z i o n a l e  c o m p l e s s o  i n d u s t r i a l e  d e l l ' E U R O T R O N I C  s . p . a .

'Al
EURo L% pean

elec V TRONIC

LA TECNICA AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA E
L'ELETTRONICA AL SERVIZIO DELL'AUIOMAZIONE

E L . ,  F I O T F I O N  l C  s  P A .
APPARECCHIATURE ETEITROXICHE

Sede sociole: Milono . Vio Cosello 17.Tel. 394039 r Stobil.: Cinisello Eoiscmo (I{i) Un Cororoggio 44 - Tel. 9289454



OVUNQUE,  IN TUTTA ITALIA: 2" C A N A L E

CON CONVERTITORE SIMPTEX MOD. A IsOO

mÍscelatore
S'MPLEX

mod, A ,?oo

anche per i pÍù vecohÍ appanecchi TV

DATI TECNICI

R ìcez ione  d i  t u t t a  ì a  banda  lV  ( cana l i  21 -34  u t i l i z -
za t i  da l l a  RA I -TV) .
Fruscio:  A 500 MHz 25 KTo su 300 Ohm.
S tab i l i t à :  De r i va  t e rm ica  da l  2 '  d i  accens ione  a l  ó0 "

pe r  una  de r i va  t e rm ica  da  25 "  a  ó0 "  C"  - -
:  a  500  KHz .

Va l vo le  imp iega te :  N .  I  óAF4A osc i l l a t r i ce .
N .  I  óBQ7A amp l i f ì ca to re  VHF.
N .  I  l N 8 2 A  d i o d o  d e m o d u l e -
IOre.

D IMENSIONI :  97  x  105  x  35  m rn .

PESO: Grammi 220.

Perchè è iI preferito
I - Trasforma i non predisposli.

Trasforma i predisposti
Serve a l la  nuova produzione.

2  -  S i  app l i ca  i n  3  m inu t i .

3  -  Stabi l i tà  assoluta.
4 -  Di  p iccole d imensioni .

5 -  Viene montato nel l ' in terno del  TV.  senza l 'ag-
g iunta ne d i  f i l i  ne d i  in terrut tor i  estern i .

é -  Trasforma i l  TV.  in  < MONOCOMANDO >> per  i l
l "  e  l l "  cana le .

DISTRIBUfORI

LOMBARDIA

PIEMONTE

I, IGURIA
EMIT IA
VENETO

MARCHE
UMBRIA
ABRUZZO e  MOUSE

CAMPANIA
CATABPIA
PUG[ IA
I"UCANIA

stc i l . tA

R a g .  S a v ì  G i o ' r a n n i  &  G u i c c ì a r d ì  O .  -  V i a  C a s e l l a  l 7

P e r s i c o  G ì u s e p p e  -  V i a  S c o g l i o  d i  Q u a r t o  2 l  -  M i l a n o

i n g .  C a m o z  R e n a l o  -  V i a  C a s e l l a  I 7  -  M i l a n o

D c t t .  G r i l  o  P i e t r o  - ' , / ì a  P e s a r o  ( P a l a z z o  P e t r o n i )  -  A n c o n a

N e w t r o n  -  V i a C h i a t a m o n e  7  -  N a p o l ì

R a g .  A g u g l î a  V i t t o r i o ' V ì a  A u r ì s p a  l 3 ó  -  P a l e r m o

I
I

I  E L , f i ! o - r f i l o N I c  s P A
I APPAREccHtaTuRE tLETrRoNtcHE
I

I  
'xde sociole: Mi lono'Vio Cosel lo l7 .  Tel.  394039 r Stobi l . :  Cinisel lo Bolsomo (Mi) Vio Corovoggio 44-TeI.9289454

-
I
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I  tubì  e let t ronic i  Tung-Sol  sono usat i  in  tut to i l
per  appl icaz ioni ,  che r ich iedono le norme più
di  funzionamento.

mondo
severe

Fabb r i ca t i  e  co l l auda t i  con  r i g i do
ess i  o f f  r ono  g rande  f  l ess ib i l i t à  d i
v i t a  eccez iona lmen te  l unqa .

con t ro l l o  d i  qua l i t à ,
imp iego  ed  hanno

RTGOLATORI DI
TENSIONE

usat i  negl i  apparecchì
rad io  ed  i n  a l t r i  appa -
rat i  e let t ronic i  con al i -
mentator i  regolat i .

TRANSISTOR AL GERMANIO

La ser ie completa Tung-Sol  d i  t ransistor  a l
Ge rman io  è  s t a ta  s t ud ia ta  i n  modo  da  ga -
rant i re la massima sicurezza di  funziona-
mento secondo ìe norme relat ive.

RADDRIZZATORI

usat i  ne l le  apparecch ia -
tu re  indus t r ia l i  e le t t ro -
n i c h e  e  n e g l i  i m p i a n t i

d i  rad io  d i f fus ione ad
MA,  MF e  TV.

TRIODI DI POTENZA

usat i  negì ì  a l Ìmentator i
regolat i  in  ser ie,  per i
qual i  sono necessar i  tu-
b i  ad  a l t a  f l e ss i b i l i t à  e
di  for te corrente.

RADDRIZZATORI  AL  S IL IC IO

I cr i ter i  d i  proget to esclusivo del la Tung-Scl
ed  i l  con t ro l l o  d i  qua ì i t à  comb ina t i  i n s i eme
offrono,  nei  ret t i f icator i  a l  s ì l ic io,  un'eccezio-
nale s icurezza di  funzìonamento.

TUBI TRASMITTENTI

u s a t i  p r ì n c i p a l m e n t e
nei  t rasmett i tor i  mobi l i
ne l  campo  de l ì e  UHF .

PENTODI  D I  POTENZA

usa t i  neg l ì  imp ian t i  d i
audiz ione col let t iva,  in
ampl i f icaior i  d i  a l ta fe-
del tà,  in t rasmett i tor i  e
r icevi tor i  radio.

l v l l l - A N O
B R O T H E R S
250  Wes t  57  s t .  New  Yo rk  ] 9  N .  Y .  -  U .S .A .
Tele:  Circ le 60375 -  Uf fcìo Propaganda per
l ' l ta l ia :  P.za Velasca 5 -  Mi lano -  Ie l .  897.74A

NUOYO ! per il, 2" programmaTY

C O N V E R T I T O R EU H F

il Primo o Tronsistor

# %

di minimo ingombro
uscita adatta

a qualunque canale VHF

consumo inferiore a I watt

universale

senza cambio tensione
leggero

Telefono 653.106Milano - Via Ferdinando di Savoia, 2



t rasmi t ten te  ad  induz ione:

I ndu fon  è  un  fonogra fo  che  funz iona
senza  a l cun  co l l egamento .
Avv ic ina te lo  a  qua ls ias i  rad io
per  ascol tare merav ig l iosamente
i  vost r i  d isch i  in  casa,  in  g i ta ,  in  auto.

t rasforma ogni  r icevi tore

Via  Ugo  Bass i  23a  MILANO

Telefoni :  6()0.628 694.267'  679.422

in un radiofonografo

\
i i

î
]-
e

L ' . '

S

7.740

- 
.F- \.=.-----._*sw

an t i c iPa  i ternpi



l 'abbonamento a l'antenna
per i l  196z

risulta davvero conveniente!
la rivista infatti,

in occasione del suo g+" anno di vita
aumenterà considerevolmente

il numero delle Paglne
lasciando inalterato

e l'importo
. \  \cto e dovuto

il prezzo di copertin
dell'abbonamento.
all'inclusione
di un'ampia sezione

L'alta fedeltà
e l'elettroacustica.

riguardante

effettuate subito
l'abbonamento a l'antenna!

vi verrà spedita in omaggio,
1 .  .

1'ele.gante cartella raccoglitrice
L

dei dodici numeri annuali.



A OCGI IN TUTTA ITALIA

teleuisori
che meravigl ia!

MODELLI 19" 2I" 2!"
La miglior

l t .  r

quallm
in una

l .

Proouzrone
di classe !

r ivosît?I coMcEsÍiloYaRr
I'I YENDIîA

SONO CONTRADDISTINTI
DA QAESTO MARCEIO

REX - BLETI'RONICA S. p. A.
PORDENONE Ffg)(



AITA SENSIBILITA'
BASSO COSTO

GRANDE YERSATILITA'

con

D i s l r i b u t o r i  e s c l u s i v i  p e r  l ' l t a l i a '

P A S l N l  &  R O S S I  -  G e n o v a
V i a  5 5 .  G i e c o m o  e  F i l i p p o , 3 l  l l 0  p i s n o l  T e l e g r . . P A S | R O S S |  -  T e ì . 8 9 3 4 ó 5  -  8 2 0 4 1 0

^^ l IAXO:  V is  A .  do  Recons le ,  4  -  Te l .  278855

Y O I T M E T R O  E L E T T R O N I C O  C . A .

f,dvm
Tu! ]e  le  qua l i là  r i ch ies te  per  una a t l rezzè tura  da

l a b o r a l o r i o  d i  p r i m a r i a  i m p o r l a n z a .  U n  v o l l m e l r o

e le l l ron ico  a .  c .  d i  es t remB sens ib i l i tà  che fu r rz iona
anche da  ampl i f i ca lo re  a  la rga  g6 t r ì l t t6 r  o  come

i n d i c a l o r e  d i  z e r o  p e r  p o n l e  e  i n d i c a l o r e  d i  u s c i t a .

L ' "ADVAC"  d i  accuro ta  e  robus la  cos l ruz ione è  uno

de i  p rodot l i  'ADVANCE'  d i  magg ior  r i l i evo ,  f ru t to  d i

f  unga esper ienza e  spec ia l i zzaz ione in  ques lo  campc.

MASSTMA SEì{StBil-tfÀ

AMPIO CAMPO DI I.EITURA

AMPIA GAMMA DI IRTOUENZA

CAMPO DI AMPTIFICAZIONE

GI|ADAGNO DI AMPTIFICAZIONE

USCIIA DI AMPTITICATIONE

peraccurale misurazioni frno a l00pr.V

da I mV a 300 V fondo scala

da 15 Hr a 4,5 MHr

da l0  Hr  a  l0  MHr

ó0 dB in  g rad in i  d i  l0  dB

I V. massimo

In dolarione cavi schermali a bassissima copacilà e probe

CARATTERIST ICHE TECNICHE NE t  FOGI IO  MF  IO I
D ISPONIB IT I  A  R ICHIESTA

D i m e n s i o n i :
m m .  l 2 l  x  1 9 0  x 1 7 1  -  P e s o :  K g .  3 , 2 0 0

ADYANCE coMPoNENTS tîD
ROEBUCK ROAD, HAINAULT, I IFORD, ESSEX



4 MODELLI DELLA NUOVA PRODUZIONE

M I G N O N
Radior icev i to re  a  va lvo le

onde med ie  -  modu laz ione
d i  f requenza -  penmet te

I 'asco l to  de l l ' aud io  TV

Registratore a nastro
IIIAGNETOPHON 295 K

4 tracce - 3 velocità (2,38-4,75-

9 ,5)  -  ingress i  s ingo l i  e  misce l -
lab i l i  f ra  lo ro  -  Gonsente  la  so-
v rappos iz ione d i  comment i  e
sotlofondi su registrazioni già

e{fettuate.

RICHIEDETE IL CATATOGO
DELTA NUOVA PRODUZIf|NE

I t rEruNK[N le6|/62

TEIEFUIIKEil re6f /62

TELEVISORI RADIO FRIGORIFERI

C A P R I G E
Radioricevitore interamehte a
t rans is to r i  -  onde med ie  -

modu laz ione d i  f requenza -
permet te  I 'asco l to  de l l ' aud io  TV

Te lev isore  comple tamente
automat ico  por  la  r i cez ione
de l  lo  e  l lo  p rogramma
( c a n a l e  V H F  -  c a n a l e  U H F )

@

N
N
6

o

n
l

ú)

TELEFU]IKEil
h nartca nrndin/e
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Misuratore di  intensi tà d i  campo FSM del la nostra Rappresentata VEB Werk
fue r  Fe rnme ldewesen  d i  Be r l i no .

L 'uni tà s i  compone di  una antenna ad ampia banda tarata,  d i  un r icevi tore
ad inter ferenza e di  un al imentatore stabi l izzato.

L 'apparecchiatura puó essere impiegata anche per ìa taratura di  at tènuator i .
per la registrazione di  curve di  at tenuazione ìn f i l t r i ,  per l ' indicazione di
raoport i  d i  a l ta terrs ione in condutture d, i  misuré così  come indicatore dÌ
t ens ìone  ze ro  i n  i nse r imen t i  a  pon te .

Gamma di  f requenza 87-300 MHz, gamma misure di  tensione I  Microvol t  -
31 ,ó  M i l l i vo l t ,  p rec i s i ; ne  ne l l a  m ìsu ra  d i  t ens ione :  I  dB ,  gamma d i  m i su ro
del l ' in tensi tà d i  camDo 2,4 Microvol t /mt -  220 Mi l l ivol t /mt;  precis ione nel la
m isu ra  de l l ' ì n t ens i t à  d i  campo ;  2  dB .

:-._.-

-

Vi preghíamo di  indir izzare le vostre r ichieste a:

R. F' CELADA s, n,l.
M I L A N O  -  V i a l e  T u n i s i o  4

Esportatore :

Deutscher  lnnen -  und Aussenhandel

M
( N M  1 7 )

B E R  L l  N  N r .  4  -  C h a u s s e e s t r e s s e  1  1 1 7 1 1 2

iRepubbl ico Democrol ico Tedesca

o

P " - - z -----.-

M T S U R A R E

C O M A N D A  R E

R E G O L A R E

-
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', t" iii,,',,,, $ l| PERAl|Tf| JU|ATIC0
per  Ia  r i cez ione auromat ica  de l  t "  e  de l  2 "  cana le

f rss r to  i l  g r rdo  pre fc r r r r r
d i  c o n t r a s r o  c  d i  l u r u r n o s i r à
b a s t a . p r e m c r e  u n  t a s r o

Per  r i cevere  au tomat ìcamente  scnza a l t r i  in te rvent i
l "  o  2"  p rogramma

RIAII0 23"
sintonia automat ica in VHF e ro UHF
regolazìone automatica del contrasro e delÌa luminosità
stabilizzazione automatica della larghezza dell'immagine
stabilizzazione aulomatica dell'aka tensrone
cl  rcul t l aulomatici di srncronizzazìone
cont ro l lo  au lomat icodrsens ib i l i tà
conrrollo automatico dr volume
commurazione automatica per la sce lra del l " o 2r' programma

RIAII(} PAIIAMA G()RIIIT{I
i tre capolaaori della serie

ljllllA cAilAtt 0'0R0
..e nella serie radio i migliori apparecchi transistor, valvole,

fono. sfereo. HI-FI

Inuando qmru raylnndu alla ItNDA
RADIO J P A.,  tn G. , \ lercal l t .  9 t \Ar
lan1 l|Fùe rnerete n onagjrc nn iltgann
púbhrezione a rolori t/lwrunte tafra la
prcdwìone UNDA t9ól-62

Nome e

Iodirizzo

Cogoome -

Cit tà-Provincia-



Strument i  Us iPr inc ipa l i

HewlettrPackard
Voltmetri CC e CA, CC-IOOO MHz.
Al ta  p rec is ione,  sempl ice  uso  e  mass íma s icurezza d i  m isura  sono le  cara t te r is -
t i che  de i  vo l tmet r i  : -hp-  famos i  in  tu t to  i l  mondo.  Ne l  complesso rendono poss ib i l i
m isure  d i  tens ion i  CC e  CA f ino  1000 MHz.  Come most ra to  ne l la  tabe l la  seguente  ess i
comprendono:  vo l tmet r i  a  sca la  logar i tm ica ,  un  vo l tmet ro  d ig i ta le  CC,  un  vo l tmet ro
t rans is to r izza to ,  un  mic rovo l tamperomet ro ,  vo l t -ohm-amperomet ro  d i  p rec is ione e  un
mi l l iamperomet ro  CC d i  eccez iona le  nuova concez ione che esegue misure  senza d i re t ta
conness ione a l  c i rcu i to  so t to  p rova .  Mo l t i  s t rument i  HEWLETT-PACKARD vengono
ora  monta t i  ne l la  nuova fabbr ica  HEWLETT-PACKARD GmbH in  Bób l ingen,  v ic ino
Stoccarda,  La  HEWLETT-PACKARD con la  sua produz ione d i  qua l i tà ,  esegu i ta  con le
p iù  moderne tecn iche,  V i  fonr isce  s t rument i  d i  p res taz ion i  ecóez iona l i  a  p rezz i  l im i ta t i

Campo d i
Freq  uenza

Por ta te  d i  tens ion i  lmpedenza
o cor ren t i  d i  ingresso

l 0  m e g a o h m
15 ppI

L 215.000

Alcun i  esempi  t ra  g l i  11  vo l t .
metr i  -hp-

Mod.  4 f  î  A  mi l l í vo l fmet ro  RF.
Misura  da  5  KHz.  a  1000 MHz.
( ind icaz ion i  u t i l i  f ino  a  4000 MHz, )
con de f less ione f .s .  d i  10  mV su l la
por ta ta  p iù  sens ib i le ,

t rans is to r izza to ,  a l imentaz ione a
batteria, portat i le, pesa Kg. 2,
copre  la  gamma da 1  Hz.  a  I  MHz, ,
rumore  in fe r io re  a  30  pV.

Mod. 428 A mil l iamperometro
CC A p inza

Una p inza  d i  nuova concez ione
aggancia i l  f ì lo sotto misura rsn-
dendo poss ib i le  t ra  I 'a l t ro  d i  m isu-
ra re  la  cor ren te  CC anche in
presenza di forte CA.

-hD- 400 D Misure in CA su am- 10 Hz.-4MHz.
pia portata, alta sensi-
b i t i tà

0,001 a 300 V.
12 portate

-hp- 400 H Alta precisione, ampie 10 Hz.- MHz,
por ta te  per  misure  CA

0,001 a 300 V,'12 portate
l 0  m e g a o h m
15 ppÍ

L 279.500

-hp-  400 L  Sca la  logar i tm ica  de l la  10  Hz. -4  MHz.
tens ione,  I ineare  ín  db .

0,001 a 300 V.
12 portate

10 megaohm'15 ppt
L 279.500

-hp-  403 A Por ta t i le ,  a l imenta-  1  Hz . -1  MHz.
z ione a  ba t te r ia ;  m i -
sure  CA rap ide  pre-
c ise .  senza ronz io

0,001 a 300 V.'12 portate
2 megaohm
40,20 ppf

t  261 .250

-hp-  405 BR Misure  d ig i ta l i  e  au to-  CC
mat iche d i  tens ion i ,
uscita per registratore,
po la r i tà  au tomat ica

0 ,001  Va1000V  11  megaohm
(precis ione + 0,2% in CC
della lettura * 'l unità)

L 807.500

-hp-  410 B Misure  aud io ,  RF,
V H F ;  t e n s i o n i  C C ;
resistenze

CC, CA-20 Hz. 1.0 a 300 V.
a 700 MHz. 7 oortate

CC-122 meg.
CA-10 meg.
1 ,5  pp l

L 210.700

-hp-  4 f1  A  Misure  sens ib i l i  ne l
campo rad io  f requenza

5 K H z , a  l 0 m V a 1 0 V f . s . - i n
1000 MHz (indica- 7 portate
z ione u t i l i zzab i le
fìno a 4000 MHz.)

d ipende da l
punta le  usa to

L 427.500

-hp- 412 A Misure precise di  ten- CC
sioni .  corrent i  e resis-
tenzè

1  m V a 1 0 0 0 V' l  p A a l  A
1 0-200 mega-
ohm,  d ipende
dalle portate

t 344.000

- h p - 4 2 5 4  L e t t u r e i n  p Y , p p A ;  t e n s i o n i  C C ; i n o l -  1 0 p V a 1 V
amplif icatore 100 db; lre amplifìcatore 11 portat€
per  us i  med ica l i ,  b io lo -  da  100 db
g ic i ,  f l s i c i ,  ch imic i

1 megaohm
* 3 %

L 430.000

-hp-  428 A Mi l l iamperomet ro  a  CC
tenag l ia  e l im ina  con-
ness ione d i re t ta ,  non
carica i l 'círcuito

0 , 3 m A a i A
6 portate,
precis ionè + 3%

! 430.000

-hp- 456 A Misure di corrente 60 Hz.
con vol tmelr i ,  osci l -  4 MHz.
loscopi, ecc.

l m A a 1 A e f f ì c a c i - alim, a batteria L '180.500

a l im,  da l la  l inea  L  '199.500

Prezzi per merce consegnata franco Milano sdoganata.
possono al lerare le caratterist iche cui sopra che sono
cambiale senza avviso.

Continui progressi circuital i
perlanlo soggette ad essere

Ginevra (Svizzera)  -  Rue du Vieux-Bi l lard 1 Tel ,  (022)  264336

Fer informazioni, consulenza tocnica o dimostrazioni scrivete o visi tateci al rappresentante esclusivo:

D O T T .  I N G .  M A R I O  V I A N E L L O

Hewlett-Packard S.A.

H P S A - / t - 4 7 5

Via L.  Anel l i  13
tel. 553.081/553.811

FILIALE: ROMA - Via S. Croce in Gerusalemme 97 -: tel. 767,250 - 707,941
M I L A N O
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Altni modelll t

Fríma Ín ltalÍa con ALTA FEDELTÀ

Prlna eon $�TEREO FEITELTA

Presenla nel  campo del l 'Al ta Fedettà e del la ste-
reo fon ia ,  una vas la  gamma d i  apparecch i ,  in  g rado
di  soddisfare tut le le esigenze.

Prodotti di ofto closse

Un appanecehÍo PfuODEL nella Vostna casa è
Índíoe dÍ huon gusto!

. RlahÍedete ÍI nuovo iístÍno ,96,

PR0DEL ",o,r, - PRoDorrt ELErrRoNtcl

a

a

a

o

a

a

o

a

a

a

a

Stereonelle

Sonelto

SerenaÌel la

Ouver tu re

DuelÌo

Melody

Recitol

Concerlo

Gran Concerlo

Pre lude

Fesl ival

TIWPIANT' SPEC'AT'
8U PROEETTO

O

PRIIZI:
0A t. 80.000 o L. ó00.000

MltAN0 vio monfalcone 12 - tet.2B36s1 - 283770



oscillografo il stilo

(

Vend i t o  pe r  l ' l t o l i o :

S E B MTLANo vrA sAyoNA, e?

O
; Compognie des Compteurs - Montrouge (Froncio)



Sintonizzotore TV per VH F
i i p o

- JUNTOR -
[a tecnica moderna Yi offre oggi un t ipo di sintoniz-

za tore ,  i l  qua le ,  pur  rnantenendo le  do t i  d i  un  ec-

cel lente sintonizzatore VHF, Vi perrnette di avere tra.

mi te  commutaz ione d i  un  sempl ice  tas to ,  i l  p r imo o

i l  seconoo programma.

Questo t ipo d i  s íntonizzatore d i f fer isce dai  comuni
per  l ' i rnp iego d i  un c i rcu i to aggiunt ivo a 7r  at to a
guadagnare d i  c í rea due vol te l 'usc i ta del  s intoniz .
zatore UHF.

DATI  MEDI  D l  UN S INTONIZZATORE (JUNIOR>:

O guadagno :  >  40  dB

c re iez ione in M.F.  presa a 45-75 Mhc:  20 dB

o re iezíone d i  immagine:  > ó0 dB su tut t i  i  canal í

o deriva': per i canali alt i : ( 200 Kc

o  de r i va :  pe r  i  cana l i  bass i :  I  I 50  Kc

o  l a rghezza  d i  banda  (3  dB  )  :  8  Mhc

€ o R s t N l  _
c o m p o n e n t i  R a d i o  T V

MttAN0 - \ttA Gt0R6t0 \'AsARt, 22 - Tfl.EFoì{0 58 2ó 87

*

p e r  s o l e

L .  4 l  . g o o
u n  f o n o g r a f o  m u n i t o
d e l  p i ù  p e r f e t t o
c a m b i o  a u t o m a t i c o

f o n o g r a f i  d i  o g n i
categor ia  contrassegnat i
d a l  m a r c h i o
L T S A P H O ì I

R r c N r t 0 t l t  c t t t t 0 G 0  l t v t 0  G n l r u t I 0

€SPORTAZ/OIVE /,U Tuff7 //. tUOlyDA/



I , 'AN6ET,fI  GUSTf|I IE I IEI UfISTNI TET,EUISflNI-

cosrnuzr0nl tmPeDenze

AGENZIE" DEPOSITI e CONCESSIONARI

FRANCO BREZZI
Piazza_ Foraggi ,  8
TR IESTE

MENEGHETTI BRUNO
Piazza F.  Rossi
A R S I E R O  ( V I )

I ng .  BRUNO GRION
V ia  Ampère ,  95
MILANO

AURETIO MANE[tA
V ia  Red ìpug l i a ,  ó8
GENOVA-QUARTO

GIUSEPPE ZAUTI
V ia  Lame ,  47
BOLOGNA

GENOVA

SANREMO

LIGURIA
TOSCANA
lVers i l ia)

TRENTO
BOLZANO

TOSCANA

LAZIO

ABRUZZO

CIVITAVECCHIA

CAMPANIA

PUGLIE

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA
ORIENTALE

SICILIA
OCCIDENTALE

UMBRIA

Elettromeecan ica
CARTO POTETTI
V ia  Za ra ,  l 0
C IV ITAVECCH IA

GIUT IO  CHINES
Corso Umber lo,  34
NAPOL I

COMERT
V i a  C r i s a n z ì o , 2 0 8
BARI

TOPOMO Clemente e Antonio
V ìa  Mazz in i  (Pa l .  Mancusa  )
POTENZA

ANTONIO CATALFAMO
Via  Cesa re  Ba t t i s t ì ,  ó
REGGIO CALABRIA

G. 'VI ,  RAPISARDA
V ia  O l i ve to  Scammacca ,  4
CATANIA

Ras. AI .DO CESARO'
^ .  -  t ^

V I ò  J I T A C U S A  / / L

PALERMO

COMER di TATTANELTI t.
V i a  A less i ,  37
PERUGIA

*uuu*u***uu*uffi
iuiiii*:iiii*iiiiii:iii-iiii:iiiffi

TROSFOBMRTORI ETETTBIGI

MII.TON BRAIBANTI
V i a  B e r c i l l i ,  l O / 1 7
GENOVA

DEPOStTO C. l .T.E.
Via Zef f i ro Massa, 58
SAN REMO

UFFIC IO  VENDITE  C . I .T .E .
V i a  D o g a l i , 5 4
S  MARGHERITA  L IGURE

U'VIBERTO BERTONI
V ì a  G a r i b a l d ì , 2 / 2 8
BOLZANO

AIÎERO MORINI
V ia  Pon te  A l l ' Asse ,  lB
F  I  RENZE

MAI,'RO ROMANA
V ì a  M a g n a n a p o l i ,  ì 0 A
ROMA

CASA DEILA RADIO
d i  AZZARIT I  A .
V i a  D e  L o l l i s , 2 / 8
CH I  ET I

S .  M A R G H E R I T A  L I G U R E



S I M P S O N
mlsuratore
di campo
VHF-T]HF
o F) îABATO
. ù usrBrLE ovuNeun
(0l imentozi0ne do rete o botterio f  r icorico)

Senza taratura prerrentirra 1o stn.l-
mento  è  adat to :
- per la messa a punto di antenne' f \ / ,  

spec ie  ne l le  a ree  marg ina l i .
- per Iocafizzare la posizione di
massimo segnale deÌl 'antenna.
-  per  o t teuerc  i l  m ig l io re  t - , r ien ta
mento delÌ 'antenna.
- per il controllo dei circuiti di me-
dia frequenza dei TV, impiegando
l'adalta presa, cui già abbiamo ac-
cennato pi ir  sopra.

E I , . E C î B I C  C O M P A N l '

esclusiuo per l'Italia:

DoTT. rNG. l , vlANEtt0 ;i,',i^lll^Ì' ì,:'ioil[,'l,',lil,1Til::lTl ;ílll] 67250.76'stl

i

I

N  E S S  U  N A  M A N

P E R F E T T A  E R

P O S S I B I L I T À  D I
I N  Q U A L S I A S I

U T E N Z I O N E
M E T I C I T À

MO NTAGG IO
P O S T Z T O N E

Rappresenlonle:  Ing.  GEROLAMO MILO
V io  S roppon i , 3 l  -  M l l .ANO -  Te | .27 .89 .E0



TOR
UHF
VH

DEMISCE

M i s c e l a t o r e  M . 2 2  e  F i l t r o  D e m i s c e l a t o r e  F D .  1 6  R A Z A M
Cost i tuz ione:  Adat tamento  d ' impedenza 300-62/7S e  62 i75
- 3 O O  o h m .  r i s p e t t i v a m e n t e .  F i l t r i  p e r  i s e g n a l i  U H F - V H F  c o n
at tonuaz ione >  40  Db.  A t tenuaz ione de l  segna le  <  2  Db.

Prezzo L. 4.8OO la coppìa

R A N ' E R ' ;Z A IW IW TT

V I A  C A N T O R E  6  .  T E L .  8 3 9 I O 7 3

e o R s t G o  ( M T L A N O )



Galvanomet r i  a  marche  l um inose

Ga lvanomet r i  a  v i b raz ione ,  pon t i  d i  m isu ra ,  s t rumen t i

di prova per cavi

I nd i r i z za re  l e  vos t re  r i ch i es te  a :

R. F. CELADA s,t ,I.
V i a l e T u n i s i a 4 - M I L A N O

=,GEC
Strumentl eleltnÍcÍ
a  bob ina  mob i l e  ed  a  f e r ro  mob i l e  pe r  m isu ra
di  res is tenza e temperatura

StrumemfÍ a niÍIe,ss,Íone
per.misure d i  corrente,  tensione,  temperatura e
campo magnet ico

Tester ,  s t rumento per  serv iz io radio -TV

amperometr i  e  vol tmetr i  CL.  O,2

Espor ta to re i  Deu lscher  lnnen -  únd Aussenhand

B E R L I N  N . 4  C h a u s s e e s t r a s s e  1 1 1 / 1 1 2  ( N M  1 7 )
R E P U B B L I C A  D E M O C R A T I C A  T E D E S C A



TEADERSHIP in SEMICONDUCTORS
Germonium Diodes - Siì icon diodes - Regulotor & Refe-
rences-Assembl ies-  S i l i con  t rons is to rs  -  Cont ro l led  rec t i -
f iers. Tronswitches- Tunnel & Beckword diodes-Binistors

l v l in imum Peak
Reverse  Vo l tage

a n 0
Min imum Forward
Breakover  Vo l tage

(vo l ts )

@
150.
300.
400.
500.
600.
150.
300.
400.
500.
600.
150.
300.
400.
500.
150.
300.
400.
500.

?
Elíi

fli
Min imum Peak

Reverse Vol tage
ano

Minimum Forward
BreakoverVol tage

(vo lts)

Maximum Average
Forward Current

at  90oC case
(amps)

TCR4050
TCR3050
TCR2050
TCR1050
TCR550

400
300
200
100
50

M i n i m u m  P e a k
Reverse Voltage

and
Min imum Forward
BreakoverVo l tage

(volts)

1 00.
200.
300.
400.
500.
100.
200.
300.
400.
500.
100.
2!0.
300.
400.
100.
200.
300.
400.

16 .
16.
16 .
16 .
16 .
10 .
10 .
10 .
10 .
10 .
4 .7
4 .7
4 .7
4 .7
4 ,7
4 .7
4 .7
4 .7

3 .
3 .
3 .
3 .

3 .

100.
200.
300.
400.
100.
200.
300.
400.
100.
200.
300.
400.
50.

100.
200.
300.
400.
50.

100.
200.
300.
400.
100.
200.
300.
400.

10 .
10.
10 .
10.
5 .0
5 .0
5 .0
5 .0
3 .0
3 .0
3 .0
3 .0
3 .0 -
3 .0 "
3 .0 "
3 .0 '
3 .0 -
1 .0 ,
1 .0 -
1 ,0 -
1 .0 *
1 .0 -
1 . 0 i

1 .0 -
1 .0 *
1 .0 -

50
50
50
50
50

A
A
A
A
A

2N683

2N685
2N687
2N688

2N689
2N1844

2N1846
2N1848
2N 1849
2N1 850
2Nr772
2Nr77 4
2N 1  776
2Nt777

2Nr772/A
2Nr774/A
2NL776i A

2N1777 / A

8 .

8 .

B
B
B

B
B
B
B
B
D

c

c
c

c
c
c

CONTROLLED RECTIFIERS

Type
Maximum Average
Forward Current

(amps)
at  25oC case at  100oC case

l

TCR 1020
TCR2020
rcR3020
TCR4020
TCR101 0
TCR201 0
TCR301 0
lcR4010
tcR1005
TCR2005
TCR3005
TCR4005
2N 1600
2N 1601
2N 1 602
2N 1 603
2N 1 604
2N 1 595
2N 1596
2N 1597
2N 1 598
2N i  599
TCR1001
TCR2001
TCR3001
tcR4001

TSW31 S
fsw61 s
tsw101s
TSW2OlS

20.
20.
20.
20.
10 .
10.
10 .
10 .
5 .0
5 .0
5 .0
f , .u

3 .0
3 .0
3 .0
3 .0
3 .0
0 ,6 . .
0 .6 .  -

0 .6 - -
0 .6 . .
0 .6 . .
0 .6 . .
0 .6 " .
0.6.  -

0 .6 * .

B
B

B
B
B
B
B
B

c
c
c
c
c
c
c
c
c
D
D
D
D
D
D
D
D

*  Va lo r i  r i fe r ì t i  per  ango lo  d i  conduz ione =  180o.

TRANSWITCHES - The transwitch a PNPN bistable sl l icon device ihat
can be turned off with gate current. Designed to cover a high voltage
range for high voltage applications.

M i n i m u m
Breakover
Vo l tage
(volts)

Maximum
Forward
Current

(mA)

Peak-

TSW31
TSW61
TSW101
TSW201
TSW31A
TSW61A
TSWTOlA
TSW2OlA

30.
60.

100.
200.
30.
60.

100.
200.

1 . 0
1 . 0
1 . 0
1 .0
1 .0
1 .0
1 .0
1 , 0

50.
50.
50,
50.

100.
100.
100.
100.

10.
10 .
10 .
10 .
20.
20.
20.
20.

CONTROLLED SWITEB

BINISTCRS -  The s i l i con  NPN te t rode b in is to rs
stance device designed for operations over a

a bistable negative resi
wide temperature range

0perat i  ng
an0

Storage
Temperature

Rat ings

"'.i*,,ffi'l 'ffi'"it'30.
60,

1 00.
200.

0 .2 * .
0 .2 .  -

0 .2 . .
0 .2 * *

Q . 2 0
0 .29
0 .2  0
0 .2  0

I  j  c r i t i ca l
IE

Spec i f ied
Col lec to r
cur ren t

'At 80o C case 25o C ambien t O At  75o C ambien t

Ci  l im i t iamo a  c i ta re  a lcune de l le  poss ib i l i tà  d i  imp iego senza pre tendere  d i  esaur i re  tu t te  le  poss ib i l i  app l i caz lon l '
r  Comando di ignitrons r Al imentaiori  stabi l izzati  o Control l i  di  temperatura o Control l i  di  intensità ìuminosa o Control l i  di  campo in generaiori
o Modulatori  Radar o Regolatori  per carica batterie o Invert i tor i  t ipo serie paral leio o Regolazioni ad impulsi modulat i  in durata di alte potenze

c.c. o Variatori  di veloci ià r Ampli f icatori  magnetici  o Interruttori  con velocità di pochi microsecondi (p Sec.) o l l luminazione f luorescente ad
freq uenza.

IRANSITR0N produce, per tutta la gamma di raddrizzatori controllati, t ipi con tensioni di PIV di valore intermedio a quell i indicati nelle tabelle.

M l l - A N O
25O West 57th strett

New York  -  USA

B T i I O T H E F I S
Piazza Velasca 5

M i l ano  -  Te l .  8977  40
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Amplif icatore verticale

Sens ib ' i l i t à :  20  mV e f f . / cm.
Banda  passan te :  da  0  a  5  MHz
(u t i l i z zab i l e  f i no  a  7  MHz)
lmpedenza  d ' i ng resso :  I  MO
con  30  pF  i n  pa ra l l e l o

Amplif icatore orizzontale

Sens ib i l i t à :  
' l 00  

mV e f r . / cm.

R ispos ta  d i  f r equenza :  da  5  Hz

500 KHz

lmpedenza  d ' i ng resso :  I  MO

con  50  pF  i n  pa ra l l e l o

At tenuatore a scat t i  e  cont inuo
Asse  femn i  '  5  Hz  -  100  KHz' t r r  v  r r r
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a. chiunque sia in possesso d,i mod,este cognizioni d'i rad'io'

tecnica, di espletare il seruizio d,i assistenza tecnica TV e

di assum.ere posizioni di rilieao nelle grandi industrie del ramo.

o

Dispense di 32 pagine (circa) ciascuna. In vendita i l 10, i l

10 e i l 20 i l i  ogni mese. Prezzo di copertina Lire 150.

L'abbonamento a tutto i l Corso è di Lire 4.500. L'abbo-

namento semestrale è di Lire 2.500. Numerosi problemi
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a

Trattazione di tipo descrittiuo e pratico di tutti gli argomenti riguardanti la TV tnonocrorùa-

tica: dai concetti fondamentali d,i analisio sintesi, risoluzione, trasmissione e ricezione, a tutto
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teleaisore.
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s e c o n d o canale d i , 1 . .
t e l e v l s l o n e

dott. ine. Alessandro Banf

Come giù annunciato da prtrecch.i mesi., la RAtr ha dato auaio alle trusmissioni
clel 2' canale Ty il 4 nouembre con u.n progrannnte inaugurals tutto d,ed,icat,.t
al la commcmoraziotre del lu Granrle Gttena l9l5-l9fB.
Purtroptr,ro però, i teleutenti che possono riceuere queste trctsmissi.oni sono
lt iuttosto poch,iní.  Per uarie ;oqioni.

Anzitutto i trasntettitori che lu RAI è riuscita, con lotleaol,i. sÍorzi e.cl ucrobazir:
a mettere in funzione ora sono solto,nto f 4. con uno copertura di seruizio puri
u airca i l  2A7, dei,  teleabbanati  i , tal iani.

Secantlo LLn praglrarnm.u cli a.tti.urLzione della rete trounittentp det 2" cunale, Ia
RAÍ clottrebbe entro i l  1962 partare a 42 i I  numera deí tra.snrett i tar i  pr incipal i ,
estenciendo teorícam.crúe il seruizio a circa, il iA',/(, del terrítorio nazionale.

IIo detto ( teoricantente )\ .
In pratica però le case non úarlno così lisce.

Mcrú,ugne, col,line, edifici, territari boscosio e molte altre circostunze, ostace-
lano il cammino delle radio-ande U.H.F. del 2" canale che si propag&no in line{t
rettn, uisiua.

Ciò ricluce noteuolm.ente, cluta Ia cantJ;lcssa orografa d,ella nostra penisola,o Lt:
aree di seruizio effettiao rlei nuo'ui trosmettitori U.H,F,

Surà pertanto necessario r icorrere al l ' instal lazione du parte del la RAI, di ruu-
merasi r ipeti tor i  per seruire tutte. Ie zane in ombra.

Si reputa che solo xerso la fine d,el 1963, ill 7Uj/r, dei teleabbanat"i ltotrà, essere
in g.ratlo di riceuere il 2" programnta.

Un'altra delle ragioni clt,e limita attuahnente iI numero dei telespettutori del 2"
prog,ramnr& è Ia care.nza clelle attrezzatwre necessnrie per la ricezione in
U,H,F.
Già sei mesi or sono, in qtLesta stessa sede, poneuamo in guardiu, costruttori ,
r i t ;end.i tori  e prioati ,  su quanto ci si  poteua logicamente attend,ere: una r ichie-
stu a ualanga di antenne, crrt ' i ,  conuert i tor i  ed accessori uuri  per le r icezio-
ni U.H.F.

lVessano oolle crederci, furntno tn.cciati persino dí faciloneria ed eccessiuo otti-
nri,smo in tali preuisioni.

l[a purtroppo si attuerìt proprio ciò che altetatt't,o temuto, L'im,prouuisa richie-
sta ha portato ad un.u palLrosd rarelazione di material i  che ha messo tutt i  i rr
graue d.isugio.

Le oarie industr ie special izzate pur lauoran.do a r i tmo serr(rto non sono r iu-
scite a coprire í l  tabbisogno.
E ne è nata anche la famigeruto < borsa nera t ,

Alcuni speculotori  hanno incettato le scorte esistenti  soprattutto di caoi coas-
siali e conaertitori ed in uarie zorle oue è più intensa Ia" ríchiesta spatlrc,neg-:
giano con l ' imposiziane di prezzi noteuolntcnte mag,giorat i .
Si parla addirittura di 60 - 70 míla lire per un nornt.ale impiuttto di ruúenna,

fiItrí, discesa in catto e cont:ertitore.

Com.unque,, indipendenternerlte dalla maggiaruzione dei prezzi, la tmancanzct
di muterioli e le limitdte possibilità pratiche degli installatori di fronte alla

ntareu d, i  r ichieste, hanno r idctto grand,emente nel momento attuale i I  nu-

mero dei te!.espettatari  effett iui  del 2" progratnmd.
Si sta anzi del ineando i l  r iaprirsi  del lenomeno nrorboso dei tempí di < I 'ascia

o raddoppia > oae i,l pubblico si st:ipat,a nei locali pubblici, disertando ttltri

spettacoli o ricreaziarti, 1wr di non pe.rdere iI 2" progrrtmnta che non può rice-

aere in casa propriu.
Ed indubbíamente, dal le prim,e inlornruzioni date dul la RAI ,  i I  2'program'

(il testo segue a pag. 525)
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polatori.

1. - INTRODUZIONE

Si è visto in un precedente art icolo (1)
come un generatore ripetitivo di fun-
zione possa essere real izzato da una
serie di resistenze (il generatore di ten-
sioni) da cui vengono prelevate (me-
diante il quadro) le tensioni che ven-
gono successivamente immesse nel cir-
cuito utilizzatore dal commutatore ro-
tante (fig. 1). Se eflettivamente il pre-
lievo delle tensioni è efÌettuato con
prese del t ipo a banana o Peî mezzo
della matrice magnetica precedente-
mente descritta, non ha importanza per
gli scopi del presente articolo: interessa

Fig, 1 - lln generatore ripetitiyo ptrò essere realizzafo da una serie di resistenze da cui ven-

gono prelevate" le ter-sioni, l*-ers" nel circuito di utilizzazione da un commutatore rotativo'

482

c l rcu l t l interpolatori nel calcolo
anologico

CIi interpolatori sono dei circuiti costituiti da resistenze passi

Iore
impiegati soprattutto nel calcolo ano,Iogico. Essi calcolano il
IorT che una funzione Y,x\ assunl,e su u,n punto x, dellauna Íunzione Y(x) assunl,e su u,n punto x, della s_
uariabile inilípendente, quand,o della Junzíone sono noti í ualo
assunti in corrispond,enza dt l \  punti X' Xz, ., .7 xrr tra cu
xo è compreso. A tale scopo la Junzione è assimilata ail un po
Iinomío A,i grado N. Facendo séguito ad, un suo precedente arti
colo appario sulle colonne della Riuista I'Autore esamina l'ap
plicazione degli interpolatori ai generatori di Junzione ripetitiui
Tengono preientatí i calcoli per un interpolatore dí terzo gradrYengono preientatí i calcoli per un interpolatore dí terzo gradr
ed alcuni-risuhati signifi,catiai. L'articolo termina con una breat
discussione sulla conaenienzd, o nl,eno dell'impiego ilegli inter

[rf

solo la considerazione che i l  num
massimo di prese, che è ragionevole p
tendere, è delÌ 'ordine del centinaio.
Quando la forma del la funzione V(
generata deve essere variata, si der
r icercare sul quadro la nuova posizio
di un certo numero di queste cento pr
se, se non di tutte. L'operazione è ef l
t ivamente lunga e tediosa, anche pe
di ogni presa deve essere stabilita
ratamente, spesso per via analiti
la nuova posizione.
È ragionevole chiedersi innanzitutto
è necessario stabilire manualmente p
prio tutte le tensioni che fanno ca
alle <r lamelle r dello statore del co

Fig. 2 - Circuito elementare di un in
Iineare.



quando lirJ- dimtnuisce

quandohLaumenta 
-Y,\a

, , t  i

5 - l: 'unzione desiderata e funziorre rr sca-
in uscita.

É l

6 - Funzione variabile e cl[va
in un integratore di terso ordine

Y;

Fig. 3 - Andamento della tensione
poÌatore l ineare.

rnutatore o se è suflìciente stabilire
rnanualmente solo una parte di queste
tensioni,  p. es. la metà, i l  quinto, i l
decimo, e lasciare a special i  ret i ,  che
denomineremo interpolatr ici ,  i l  cornpito
di r icavare le restanti  tensioni.
Si otterrebbe cosÌ lo scopo di diminuire
le dimensioni del quadro e di faci l i -
tare le operazioni di cambio del la fun-
zione. Sorgerebbe al lora la questione
circa i l  migl ior rapporto da adottare
tra i l  numero N del le tensioni prele-
v a t e  d a l  q u a d r o  e  q u e l l o  d e l l e  t e n s i o n i
ilf interpolate. Si vedrà verso la fìne
dell 'art icolo che tale rapporto dipende
dalle condizioni di ut i l izzazione che
possono imporre di cambiare i l  periodo
7' di r ipetizione del la funzione V(l).

2 .  -  L ' INTERPOLATORE L INEA-
RE

Siano V, e Vr*, due tensioni successive
della funzione V(l) prelevate dal qua-
dro (f ig. 2). Congiungendo le prese i
ed I f  1 con due resistenze -R, ed Àr*,
di valore molto niaggiore del la resi-
stenza totale del quadro, al lo scopo di
non alterarvi la distr ibuzione del le ten-
sioni,  si  otterrà una tensione I/  che
dipende l inearrlente clal rapporto tra
À, ed R,n, come i l lustrato in f ìg. 3.
Se pertanto tra le tensioni V, e V,*,
si  desiderano interpolare ad es. due
punti  interrnedi equidistanti ,  l ' interpo-
latore l ineare consisterà semplicemente
in  I re  res is tenze egua l i ,  s icondo ìo
schema di f ìg. 4.
Ne consegue che, se la curva n. 1 di
f ig. 5 rappresenta la funzione deside-
rata e che se V7_1, Yr, Yo*r, ecc. sono
i valori  di questa funzione prelevati
dal quadro, i l  generatore di funzione
darà in uscita una forma d'onda a sca-
l ini  come al n. 3 di f ìg. 5. Qualunque
sia i l  numero degli  scal ini interpolat i ,
esso sarà sempre tangente al la curva
n. 2, che verrà denominata <r curva
interpolabile rr.
Appare evidente l ' inconveniente del si-
stema, e cioè la presenza inevitabi le di
angoli  vivi  in corr ispondenza dei punti
Vn- � r ,  Vr ,  . . .  per  cu i  in  de terminat i
casi la curva generata potrà dif ferire
notevolmente da quella desiderata.

un'inter- Fig. 4 - Interpolatore l ineare con tre rcsistenze
uguaìi.

3. -  L ' INTERPOLATORE Di TER-
ZO ORDINE

3.1. - Equazioni dell' interpolatore
In realtà, i  catt ivi  r isultat i  fornit i  dal-
Ì ' interpolatore l ineare dipendono dal
fatto che solo le tensioni V, e Vr*, en-
trano in gioco. Qualora fosse possibi le
i n t r o d u r r c  n e l  s i s t e r n a  m a g g i o r  q u a n -
t i tà di informazione, e cioè qualora i
punti  interpolat i  nel tratto compreso
tra V, e Vr*, potessero dipendere, non
solo dal le tensioni estreme V, e l ' , .*r,
rna anche daìle adiacenti  I /r_r, 1' ,-r,  r 'cc.
si otterrebbe una curva interoolabi le
c h e  p i u  s i  a c c o s t a  a l l a  f u n z i o n e  t i r s i d e -
rata. Ovviamente, i  migl ior i  r isultat i  si
otterrebbero qualora ci:rscun tratto in-
terpolato fosse dipendente da tutte le
tensioni preÌevate dal quaclro.
Nel circuito chc verrà ora descri t to, le
tensioni interpolate dipendono appun-
to, oltre che dal le tensioni estreme del
tratto, V, e Irr*r,  anche dal la prece-
dente V, ,  e dal la seguente I ' r- ,r .
Detta r la posizione angol:rre del cur-
sore del commutatore

z n
r l

T

[? :  periodo di r icomenza del la f i-rn-
z ione V( l ) l

la funzione V(l) apparirà in funzione
della variabi le r come in f ì9. 6 n. 1.
La curva interpolabi le (n. 2 f ig. [ ì)  chc,
per definizione, devc p:rssare per i
quat t ro  pnnt i  V ,  y  Y i ,  Y i+ t t  I ' i * r ,  do-
vrà essere definita da un'equazione di
terzo grado del t ipo

\ , : a r s l b r " l c x ! d  t 2 l

Si r icordi infatt i  che una culva di 30
grado passa per 4 punti .
I  coefl Ìcienti  del la (2 devono essere
sce l t i  in  modo da  avers i  

'V  :  Vr_r
quar rdo  r  -  Í i  , ,  V  :  V ;  per  r . :  Í ,  ec .
Dovranno cioè veri f ìcarsi le relazioni:

Vz- ,  :  a t i - r "  I  b r ,  r '  I  c r , - ,  I  d
t 3 l

analoghe espressioni per 1/ i ,  Yn_r, Yn*"

Se, per semplici tà, si  suppone che i  va-
lori  prelevati  dal quadro corr ispondano
a punti  equidistanti  del la I /(r) ed as-

Xi.z

t11
interpola-

ldat quadrol



sbarre di
lerro

Irig. 7 - Quadro a sbarre di ferro e

-Y i  tY i

agti interpolatori

contatti magnetici.

Fig. 8 - Circuito elementare di somma.

scgnando, corne in f ì9. 6, al le varie r
i  seguenti  valori :

I

|  
* i - r  -  -  t't r, 0

f  i , + r :  11  e i + z  1

si otterrà dal la (3 i l  sistema di quattro
equazioni in quattro incognite:

Sorvolando sul la r isoluzione del la [4],
r isoluzione che può essere faci lmente
ottenuta col la ben nota regola di Cra-
rner, si  r icava:

La tensionc \/ ;1' i2 verf l \  r ' icavata prele-
vata prelevando dal quadro Ìa tensione
V, ,  rnolt ipl icata per i ì '48, prele-
vando Ìa I . ' i  e molt ipl icandola per
! ) ,16 ,  ecc .  e  sonrmando con un  apDcs i to
circuito tulte Ìe tcnsioni così ottònute.

3.2. - Realizzazione del l ' interpola-
tore
Iì disposit ivo per real izzare espressioni
del t ipo [6] è assai semplice r ichiedendo
solo l ' impiego di resistenze. Per otte-
nere le tensioni - 3, '48 V, ,  e - l l / , lAi
V'. . ,  parrebbe necessario prelevare
Vr-, o Vr,-,  dal quadro ed invert ir le
mediante un ampli f ìcatore. In realtà
basterà costruire i l  quadro in modo

t ' ,* ,

0,7 Ypf

- a l  b -  c l d : V i ,
0 +  0 +  0 ! d - Y ,  t 1 l
a l  b +  c ! d : V 0 . ,

8a  - f  4b  t  2c  *  d :  Vo- ,

1

6

1

2

1

3

v,-, * tn uu-+ v,*, -l-

v r_, I  i l l

1
I ]I  /  r  

-  
, .  I  t  t z. u

I

6

l r r , r -  
t ,  

v ,

Tal i  valori ,  sosti tuit i  nel la [2],  defìni-
scono la curva interpolabi le tracciata
al n. 2 di f ìg. 6 e permettono di r ica-
vare qualsiasi punto intermedio com-
preso t ra  r . :  -  1  e  r  :  2 .  Ce ne  ser -
viremo in prat ica per calcolare i  punti
c o m p r e s i  t r a  r : 0  e  c : 1 .
Infatt i ,  se si desidera calcolare la ten-
sione Y n*rl ,  che compete aì punto
di ascissa r :  l12, basterà sosti tuire
le  [5 ]  ne l la  [2 ]  ponendov i  r  :  l12 .
Dopo semplici  passaggi, si  otterrà:

. .  3  . .  9  I
V i , r ,  

l g  
V r  ,  *  

t 6  
V ,  F  

*  
t ' ,

che, accanto al la generica Lensione I '
appa ia  Ìa  sua opposta  -  V , .  Vo len
adoperare sbarre di ferro e contat
magnetici ,  si  potrebbe costruire i l  qu
dro come indicato in f ìs. 7.
E  t a c i l e  d i r r r o s t r a r e ,  e  l a  d i m o s t r a z i o
verrà lasciata al lettore. che la real i
zazione del la [ t ì  ]  con elementi passir
r ichiede che Ìa sotntna dei coefl ìci

\ , ' i
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Fig, I - Circuito di un interpolatore a quattro Yalori intermedi.

Allo scopo di 'chiarire i l  procedimento
si moltiplicheranno ambo i membri
del la [6] per un fattore inferiore ad uno.
Si sceglierà il fattore 0,7, benchè a ri-
gore, come apparirà dal seguito, un
fattore pari a 0,8 sarebbe stato sufli-
ciente. La moltiplicazione deìla [6] per
0,7 signifìca che la tensione che si ot-
terrà dal la rete passiva sarà 0,7 volte
la tensione corr ispondente del la l inea
teoricamente interpolabile; la funzione
a gradini che si ricaverà sara quindi
attenuata di un fattore t10,7 r ispetto
al la funzione interpolabi le. Vedasi al
proposito la curva n. 3 di f ì9. 6:

2 , 1  6 , 3  - .0 . 7  I ' , * , r " -  _ . L  1 , , _ + _ _  t , :-18 16

La somma [7] viene quindi r icavata
mediante lo schema seguente, f ìg. 8.

Applicando i  teoremi di Thevenin e di
Norton si dimostra facilmente che le
varie resistenze devono soddisfare aÌ le
relazioni:

r 4 R
\À, - ,  :  R ; * ,  :  ^  .  .  1  kQ:  22 , t -

i  1 6
/ À , :  R i * '  :  - , .  1  k O :  2 , i  k O
I  o  ' ó

i au q,r".ti
t 2 2

- 1

Ào 
-  

2 ,5  22 ,7 '
R o  :  8 , 9  k O

ko

.-10 - ]Ioctello-meccanico di un interpolatore
terzo ordine.

1l - Funzione che si ottiene al cursore del
tatore quando si prescrive la condizione

Desiderandosi p. es. tra V; e V;*, quat-

6 , 3  - .  2 , 1
y ^ . , ,  _  _

16  48
(7)

7  2 . I  1' f r

. ^ - - - - - - - - .  
- - - -_  - :  L :

K; - ,  4E  R

1  6 . 3  1
x t f ì )

R i  1 6  R
analoghe per  ,R, . . ,  ed À;*2

e poiche , essendo Z la

impedenza di uscita del l ' interpolatore,
e posto ad es. Z : 1 kA (valore accet-
tabi le per un commutatore elettronico
del t ipo descri t to in [1]),  si  r icaverà

tro valori intermedi, si dovra porre
nella [2 ] con le [5 ] successivamente
r  :  1  5 ,  r - -  2 3 r r  :  3  5 ,  r  - -  4  5 .  S i
otterranno espressioni del t ipo [6], cheo
per essere realízzate con elementi pas-
sivi, dovranno tutte essere moltiplicate
per lo  s tesso fat tore,  0,7,0,8,  ecc.  In
fìg. 9 è riportato lo schema di un inter-
polatore a quattro valori intermedi.
In *sso iI fattore di moltirrlicazione è

.  1 3 , 6
Pari a 

13;6 4- 6,t 
: o'69 come aP-

pare osservando il partitore di rcsisten-
ze che determina la tensione V,. in
uscita. (Si noti che 15 kO in parallelo
a 150 kO sono equivalenti a 13,6 kO).

3.3. - Modello meccanico dell ' inter-
polatore
Ad il lustrare le possibil i ta e le l imita-

1 1
T . -

D 7

txta ncl testo.



Iì ig. 12 - Ricostruzione di un:r sinusoide qunndo
s i i r n o  a r s e g r r l t i  r o l o  i n u r s s i m i  c  i  m i n i m i ,

Fig. 13 - Ricostmzione di una sinusoide quiìndo
siano assegnati tre punti.

Fig. 14 - Ricostruzionc di un:r sinusoidc quaìì(lo
siaDo :ìssegnrìti qunttro punti.

zioni di un interpolatore di 3o ordine,
sarà utile ricorrere ad un modello mec-
canico. (f ig. 10). In esso i  chiodi rap-
presentano le tensioni prelevate dal
quadro, mentre la str isciol ina elast ica
incastrata tra quattro chiodi succes-
sivi  determina Ia curva interpolata. La
scienza del le costruzioni insegna infatt i
che ogni trave elast ica, soggetta a ca-
r ichi concentrat i ,  si  deforma secondo
una cur\ra di 3o qrado. I l  tratto cen-

trale del la curva interpolata è ut i l iz-
zato. Le due str isciol ine rappresentano
due interpolatori  successivi.  Appare
evidente come gl i  angoli  vivi  in corr i-
spondenza dei chiodi permangano, ma
siano inferiori  a quel l i  che si avrebbero
con un interpolatore l ineare. \

3.4. - Alcuni r isultat i

La  f ig .  11  r ipor ta  la  funz ione che s i

Ir ig. 15 - Gencratore di ftLnzione u 100 scalini
e 20 punti preley|ti d:rl quadro. Con esso sono
state ricavate le lorme d'oncla delle lìgure soprn
riportate.
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16 - Esempio per la valutazione della con-
nza di impiegare gli interpolatori.

ott iene al cursore del commutatore
quando si prescrive:

r , / _ 1 / _ r / _ n
I i ' 2 -  r i _ l -  | i - v ,

V i * t : V . i * " : * 5 \ t

I I  modello meccanico sarebbe costi-
t u i t o  d a  l r e  s t r i s c i o l i n e :  u n a  p r i m a  i n -
castrata tra Yo-�r,  Yo-r, Vn, Vi*t del la
quale il tratto Vr-r, V, è ttLllizzato;
una seconda t ta  Yo- ' ,  V i ,  V i *1 ,  Y4a2
di cui si  ut i l izza Vo, Vo*r, ed inf ine
la lerza tra Vi, Yo*t, Yn*r, Vr*r per i l
t ratto Vr*r, Yn*r. La f i9. 72 mostra ciò
che si ottiene quando si desideri rico-
struire una sinusoide assegnandone soÌo
i massimi e i  minimi. La curva asso-
migl ia ad una successione di tr iangoli
e solo una leggera curvatura dei fìanchi
è percepibi le. Quando invece di un
periodo di sinusoide si prescrivano tre
punti, il generatore fornisce la forma
d'onda di f ì9. 13.

Vi si nota un forte contenuto di 2a
armonica che deve essere eliminato
con un fì l tro del t ipo descri t to in [1].
Infìne, quando del periodo di sinusoide
si prescrivono quattro punti, e cioè
i massimi positivi e negativi e i punti
di zero, la curva ottenuta appare come
in f ig. 14.

Pur persistendo una leggera angolosità,
Ia curva può essere accettata.
Migliori risultati sarebbero stati otte-
nuti con un interpolatore di ordine
superiore, a pÍezzo però di una note-
vole complicazione nei calcoli e del-
I 'esecuzione.
I circuiti, sia gli interpolatori in cui
schema è al la f ìg. 9, sia i l  commutatore
elettronico illustrato alla fig. 13 di

[1],  possono essere eseguit i  su carte
intercambiabili per facilitarne la costru-
zione e l ' ispezione. La fìg. 15 mostra
un generatore di funzione [2] a 100
scal ini e 20 punti  prelevati  dal quadro.
Con esso sono state r icavate le forrne
d'onda sopra r iportate.

4. - SULLA CONVENIENZA DI
IMPIEGARE GLI INTERPOLA-
TOR.I

AI lo  scopo d i  cornprendere  i -van tagg i
e  Ie  l im i taz ion i  deg l i  in te rpo ìa to r i ,  è
opportuno paragonare tra loro due ge-
neratori ripetitivi, iÌ primo provvisto
di interpolatore ed i l  secondo senza.
Prenderemo dapprima in considera-
zione i l  caso in cui i  generatori  siano
alimentati dalÌo stesso quadro avente
N prese. Nel primo, le r< lamelle I  del
commutatore rotante saranno eguaÌ-
mente N; i l  secondo, poichè provvisto
di interpolatore a ,LI punti intermedi,
avrà un commutatore con (M + 1) N
r, lamelle r>. La forma d'onda più com-
plicata che si può ricavare all'uscita
dei generatori  si  otterrà quando le ten-
sioni prelevate dal quadro sono alter-
nativamente positive e negative. Si
r icaverà dal primo la forma d'onda di

f ìg. 16 e dal secondo si r icaverà invece
Ia forma d'onda di f ig. 12.

Ambedue le forme d'onda, dopo f i l -
traggio del le armoniche superiori ,  si
r iducono a sinusoidi di frequenza metà
della frequenza f" di commutazione:

A parte il fatto che nel caso di fig. 12
il fìltraggio sarà più facile ad ottenersi
che nel caso di f ìg. 16, si  osserverà che,
se si vogliono aumentare i dettagli della
V(l),  bisognerà aumentare i I  numero
N di prese del quadro, indipendente-
mente o meno dalla presenza degli
interpolatori .

Se, quindi,  paragoniamo due generatori
aventi un eguale numero N di prese del
quadro, ben pochi potrebbero sembrare
i vantaggi oflerti dalf interpolatore.

Ciò è vero fìntantochè il periodo ?
detla V(l) viene mantenuto rigorosa-
mente costante; in caso contrario si
richiede ogni volta un riallineamento
dei filtri, sopratutto di quello che eli-
m ina  I 'a rmon ica  a  f " ,  operaz ione non
certo impossibi le, ma che è meglio
evitare.

Nel generatore provvisto di interpola-
tore la frequenza da el iminare, ossia
la frequenza degli  scal ini,  non è più

f",  ma (M * 1)f.  e, poichè la massima
frequenza utile ricavabile dal quadro
è pari ad f"!2, sarà. possibile fare a meno
del fiItro che elimina la f, e che è
queìÌo che deve essere rigorosamente
aggiustato. Basterà predisporre solo
dei fìltri passa-basso che iniziano a ta-
gliare alf incirca su f,. Si avrà quindi
un'attenuazione del la frequenza di sca-
lino, (M + 7)f", tanto più elevata
quanto piu I'14 sarà grande.

Il problema del fìltraggio diviene quindi
più semplice ed il generatore di fun-
zione è reso più f lessibi le per quanto
riguarda i l  periodo 7.

I l  paragone inverso, e cioè quando i
due generatori hanno eguale commuta-
tore rotante, è, per quanto Precede,
favorevole al generatore privo di inter-
polatore per quanto r iguarda la possi-
bilità di riprodurre i dettagÌi delÌa V(l).

È invece sfavorevole se si considerano
le eccessive dimensioni del quadro e la
diflìcoltà del cambio deÌla funzione'
come già accennato nelf introduzione,
oltre, ben inteso, per le questioni del
fìltraggio.
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Il volmetro elettronico modello IJRVl.
GIi strumenti di misura ilella Germania orientale costituiscono
una noa^ít? pt, iI m,ercato ítaliano per d,ue buoní motiui: perchè
hanno fi,nitura .e robustezza proprie del materíale ili tipo proJes-
síonale e perchè aengono ueniluti ad, un, prezzo uera*eite ,idóno.
siamo lieti d'i poter pubblicare su queite pagine i dati relatiui
aIIo strumento più popolare tra i radioteleiiparatori: il uohnxetro
a ualaola. L'URVI è uno strumento complelo per misure in cor-
rente continuú a,d ahernatú con inclusa Ia possibilitù di misurare
correllti continue e alterna,te ila I p.A, ú L A, prestazione questa
inconsueta per il nostro nxercato,

1. -  LE PRESTAZIONI DELLO
STRUMENTO
1.1. -  Misure di  tensione in c.c.
Campo di misura da 0,1 a 300 V di-
viso in portate da: 0 +1 \r;  0 +3 Vl
0  - 1 0  V ;  0  + 3 0  V ;  0  + 1 0 0  V ;  0  + 3 0 0  Y ;
Impedenza d i  ingresso:  10  MO + 1%
Imprecisione di misura: a 2!d del va-
lore misurato, + l  orf del fondo scala.
Influenza delle variazioni di rete sulla
precisione; + 1o1i, per + 109.ró di va-
r iazione del la tensione di rete, Inf luenza
della temperatura ambiente sul la preci-
sione: + 0,1 9.6 per ogni grado centi-
grado (con r i fer imento a 20 oC di tem-
peratura ambiente).
Polari tà di misura: più o rneno a pia-
cere a Ínezzo di commutazione.

1.2. - Misure dí tensione in c.a.

Campo di misura per le frequenze da
30 Hz a  230 NIHz:  da  0 ,1  V  a  20  V.
Campo di misura per Ìe frequenze da
l l0 Hz a 30 kHz: da 0,1 V a 1 k\r.
(ut i l izzando Ie commutazioni di porta-
ta previste per le misure di tensione in
c . c . ) .
Impedenza di ingresso con probe per
RF da 200 kO a 10 kO con 4 pF di ca-
pacità in paral lelo verso massa. Impe-
denza di ingresso con probe per Btr:
superiorg o eguale a 100 kO con 15 pF
di capacità in paral lelo verso massa.
Impedenza di ingresso con probe per
BF e divisore cl i  tensione: 1.54 MQ
; 2o/o con 5 pF in paralÌelo verso massa
Imprecisione di misura: per i l  campo
da 0,1 a 20 \r:  + 3% + i l  + 1; l l  deÌ
fondo scala; per i l  campo da 10 \r a
1 kV: + 3_"ri ,  * i l  a!( del fondo scala.
Influenza della linearità di frequenza
sulla precisione: per i l  campo da 30 a
300 Hz + 0 - 6,od del misurato; per
i l  campo da 300 a 3 MHz * 0 -2o,(,
del misurato; per i l  campo da 3 MHz

1*)  Cos t rn i to  da l la  Vrs 'Wrnx  I run  Fennur r , -
DEwEsEN, di Berlino 0,112,
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a 20 MHz + 0 - 4o,/o del misurato; per
il campo da 20 MHz a 230 MI{z - 10 96
del misurato.
Influenza delle variazioni di tensione di
rete sul la precisione di misura: come
nel caso del le misura di tensione in c.c.
Influenza della temperatura ambiente
sul la precisione di misura: come nel caso
delle misura di tensione in c.c.
Valore della tensione alternata misura-
ta: efI ìcace (per forma d'onda sinusoi-
dale).
Tensione continua sovrapposta al la
alternata sotto misura (polari tà nega-
t iva a massa): 250 V massimi.

1.3. - Misure del le resistenze

Campo di misura: da 1 O a 100 MO
Por ta te  d i  m isura :  1  +100;  10  +1000;
1 0 0  + 1 0  k O ;  1  + 1 0 0  k O ;  1 0  + 1  M O ;  1 0 0
kA +10 MO;  1  +100 MO;
Imprecisioni di misura: errore fonda-
mentale à 0,5 9.6 * 0,5 O;
Inf luenza del le variazioni de1la tensione
di rete: nul la data la tensione di al i-
mentazione interna.
Inf luenza del la temperatura: come nel
caso del la misura di tensione continua.
Tensione di al imentazione e di misura:
7,5 Y real izzata con una batteria a sec-
co .

2. - GENERALITA.

Al imentazione in c .a. :  100 +125;  200 +
250 V,  48 +60 Hz
Potenza assorbita: circa 10 Y A.
Servizio continuo: previsto per 12 ore
al giorno
Limiti di îunzionamento climatici: tern-
peratura da 10o a 40 oC umidità rela-
tiva < 80 !lo.
Limiti climatici per immagazzin:r-
mento: temperatura da - 10 a + 5{1"(1.
Ingombro: 308 X 213 X 1tì0 nrnr
Tubi  in  dotaz ione:  1-ECC81,  1-  ST\
85/10,  2 0A6656,  1 -  sp ia a l  neurr
11OVK12

Elementi aggiuntirr i :  probe per la mi-
sura di tensioni alternate da 30 kHz a
230 MHz; probe per la misura di ten-
sione alternate da 30 Hz a 1 MHzl
divisore di tensione per la banda í10
Hz +30 kHz ncl rapporto 100 a 1 pel
tensione f ino a 1 kV; col legarnento di
rete di 1,5 rn di lunghezza.

2.1. - Complessi aggiuntivi  diprova

a) Puntale per alta lensione:
Campo di misura di tensione in c.c.:
da 10 a 25 V, suddiviso nel le portate:
100 \r,  300 \. ,  1 kv, 3kY, 10 kv, 30 k\: .
Resistenza di ingresso: 1000 MO t 109a
Errore fondamentale di misura: * 10 9,,
del misurato + 1 ! i  del fondoscala.
Rapporto di divisione di tensione:
1 0 0  a  1 .
Lunghezza: circa 316 rnm.
P e s o :  c i r c a  1 0 0  g r a r n m i .
b) Aggiuntivo per la misura di cor-
renti  continue e aÌternate;
Campo di misura; da 1pr,A a 1 A
Por ta te ;  10pA,  30pA,  100p lA,  300r rA,
1 rnA, 13 mA, 10 rnA, 30 mA, 100 mA,
0 ,3  A ,  1  A .

Gamrna di frequenza cì i  rnisura: 30 Hz
+2OkHz

Errore di misura fondarnentale in c.c.:
: t  1?6 ed in pi ir  quel l i  previst i  per la
m i s u r a  d i  I e n s i o n e  i n  c . c .  o  i n  c . a .
I irrore di misura in c.a.: da l300pA
a 1A +  1o , ,  co t l  l ' a iu to  de i  p robe in
c .a .  per  bassa f requenza:
da  1( ) l )  a  300pA,  da  -  1 ! i  a  -  39o:
da 30 a 100r_rA, da 3o,,[  a _ 70o1o:
6u 111 n J(l ,r--\ ,  da - 10 !. . i ,  a 25o;u:
da 1 a 1(J'r-\ ,  cla - 25 a - 50!.o.
Inf luenza del le temperature e del le va-
r iazior-r i  di  rete: r-edi la misura di ten-
s ion i  in  c .c .  ( ,adr - r ta  d i  tens ione;  0  +  1  \ '

3 .  -  LO SCHE} IA ELETTRICO

E l ineart '  r '  segue in l inea di massima
gli  schenri convenzional i  del nostro mer-
cato. Una ECC81 (t ipo 6SL7) doppio
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[-rì nuoYo :rpparecchio radio ricetrasmittente
portati le a transistor è dcscritto come il pitr pic-
colo apparecchio del Sencre disponibile oggi suì
mercato. Delominato uVoice Commander, I 'ap-
yrarecchio ad altissima lrequenza con mocùrlazione
(li freqtrenza racchiude in un unico contenitore
r l i  P l r s l i c r r .  r i c e r i l o r e  c  t r r s m e l t i l o r e .  È  d e s t i -
nato :rl l ' impiego da p:rrte dell ' industrirì, della
polizia, dei pompieri ed ovunque si senta lrì
necessità rl i  disporrc di un dispositivo di teleco-
munic:rzione che pesi poco e possà esscre traspor-
tato ed rìdoperato da singoli individui.
l l  ,, \ 'oice Commander u - realizzato d:ìl la INTFTR-
\rrro\.{L GENERAL ET,ECTRIC - h:r dimensioni
1),5 x 5,:l x 1,7 poll ici e pesa poco piir di tre
li l)bre. L'energia di uscita dcl suo trasnettitorc,
che è di 1 [ ' Íìtt, e la potenza audio, che è
di 30{l mil l iwatt, sono più elevate del normale
per piccoÌi apparecchi rtrdio.
Il c voice Commander , prìò csserc uti l izzato per
comunicare nort solo con altri lpparecchi simì-
lani o con stazioni ricetrasmittenti autoportate,
ma altresi pcr inviare messaggi a portatori di
ricer-itori radio tascal)i l i .
-\ domancìa del committerte, i l  n Voice Com-
mrndcr  p t rò  csscrc  fo rn i to  con acce:sor i  com-
plementari come cuflÌa, altoparlante pieghevole
e piccolo microfono estenìo per impieghi parti-
colari.
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tr iodo a bassa conduttanza è inseri to
con i  due tr iodi funzionanti  come i
bracci inferior i  iun ponte di Wheastone.
L'al imentazione anodica costi tuisce Du-
r e  I ' a l i t n e n t a z i o n e  d e l  c i r c u i l  o  a  o o n t c
c  v i c n e  i n s e r i l a  l u n g o  u n a  d e l l e  d i a -
gonali .  Sul l 'al tra diagonale del ponte
ò disposto 1o strumento di misura.
A diflerenza di altri si è rinunciato a
disporre i  bracci f issi,  resist ivi ,  del ponte
sr,r i  catodi dei tubi,  essi sono stat i  invece
d i s p o s t i  i n  p l a c c a .
Si è così ottenuta una certa sensibi l i tà
nel funzionamento del ponte che ha
pernìesso di realizzare la portata mi-
nima di 1 V fondo scala.
Ciò comporta inoltre come ulteriore
vantaggio i l  fatto di impiegare una
sola pi la da 1,5 \r per la prova degli
O. Si ut i l izza così un elemento t ipo
torcia con resistenza interna piutto-
sto bassa a tutto vantaggio del la mi
sura precisa del le resistenze di basso
valore di qualche Q.
I vantaggi del la controreazione catodica
sono stati però in pratica conservati in
quanto in serie ai bracci mobil i  sono in-
seri te due resistenze che correggono la
cleriva dí zero dello strumento.
Lo zero del ponte viene naturalmente
regolato agendo sui bracci f issi me-
diante un potenziometro da 5 kO. Un
commutatore a quattro vie quattro po-
sizioni permette: Ia commutazione di
servizio da c.a. a - c.c. - l-  c.c. e O;
I ' inserzione di resistenze variabi l i  di
taratura per le posizioni su accennate;
l ' inserzione di un condensatore di f Ì l t ro
da 0,1 prF in ingresso al la grigl ia di
comando nel funzionamento in c.a. in
rnodo da el iminare ogni traccia di re-
siduo alternato proveniente dai cir-
cuit i  raddrizzanti  dei probe.
Detto condensatore viene naturalmente
disinserito nel funzionamento in c.c.
al lo scopo di r idugre la costante di
tempo del lo struniento.
Si noti che, allo scopo di ridurre al
minimo l 'errore fondamentaìe di ta-
ratura, si è introdotto nn potenziome-
tro di regolazione del fondo scala dello
strumento non solo per il valore f
di polarità ma anche per ìa polarità -.

D'altra parte lo strumento sul retro
mette a disposizione per la taratura due
tensioni di cui quel la in c.c. è campione
in quanto ricavata da un partitore ta-
rato e alimentato da una tensione sta-
bilizzaLa dal tubo STR85/10 di cui
ò dotato lo strumento,
Si hanno cosi 10 V tarat i  almeno al-
l ' 7o / " in  c .c ,  e  1V in  c .a . rego la to  g rosso-
lanamente mediante partitore tarato
naturalmente nel grado di stabilità
del la tensione di rete.
Si tratta di elementi di una certa im-
portanza non solo per Ia messa a punto
dello strumento ma anche per sape-
re subito al momento, tutte ìe voìte che
ciò può essere particolarmente utile,
come stanno le cose quando i I  r isultato
della misura non appaia suflìciente-
mente attendibile.

Con Ìa disposizione impiegata per le
varie portate lo strumento ut i l izza un
solo part i tore tarato di 10 MQ corn-
p less iv i  d i  va lo re .
Le stesse commutazioni vengono irn-
p iega t  e  per  i  va  r i  sen ' i z i :  cos ì  s i  ha ,
ad esernplo, una portata di 100 y e
100 kO. Lo strumento si ferma come
portate ai 300 \ '  massimi fondo scala.
I l  part i tore permetterebbe però benis-
simo in corr ispondenza del le portate
10 kO i  1000 V fondo sca la  in  c .c .  La
casa costruttr ice non prevede eviden-
temente tale portata, (che può venir.
realizzata con il probe A. T.), per esi-
genza di isolamento verso massa dei
componenti  del lo strumento (puntale,
cordone, commutatore ecc.).
In serie al partitore non è previsto il
soì i to MQ di disaccoppiamento con le
capacità del cavetto schermato che
viene di sol i to impiegato nei normali
voltmetri a valvola.
Ciò perchè i I  cavetto speciale scherma-
to impiegato per i collegamenti rende
di per sé inuti le i l  disaccoppiamento e i l
circuito RC di grigl ia di ingresso (1
MO -- 50.000 pF) el imina ogni peri-
coìo a questo r iguardo.
L'el iminazione di questa resistenza di
disaccoppiamento rende d'altra parte
possibiÌe l 'accoppiamento ai probe di
bassa e aÌta frequenza ed al le scatole di
reistenze che permetta 1e misure di
cor ren te  in  c .c .  e  c .a .
II collegamento avviene infatti rne-
diante uno speciale giunto per cavo
coassiale di cui sono munit i  tutt i  i
complessi aggiuntivi .
Si tratta di un particolare che tra l'aìtro
rende moÌto prat iche e rapide, le com-
mutazioni da un servizio al l 'al tro.
I  < probe ) sono infatt i  real izzati  in
un contenitore metalÌ ico con una Dresa
f e m m i n a  l i p o  c o a s s i a l e  d a  u n  l a f o  e d
una spina coassiale di dimensioni nor-
malizzate sul fronte. I1 divisore di ten-
sione può venir così faci lmente prein-
seri to al probe da 30 Hz a 1 N[Hz cosi
come indicato nel lo schema.
Anche Ia cassetta di resistenza per la
misura  d i  cor ren te  in  c .c .  e  c .a .  v iene
collegata al voltmetro a mezzo di una
presa normalizzaLa coassiale in cui
viene infìlato il terminale del cavo coas-
siale del voltmetro.
Fa eccezione i l  puntale di A. ' f .  che
viene colleqato al voltmetro a valvoìa
amezzo di un cavetto coassiale che ter
mina in una spina coassiale con fermo a
vite. In questo modo è impossibi le che
i l  terminale si possa sfì Ìare nel corso
delle misure e l iberare un oolo caldo
tensione elevatissima (anche se swatta
ta) non isolato. I l  puntale per AT è inol
tre provvisto di terminale di massa d
col legare al lo chassis del T.V.

4. - LA F.EALIZZAZTONE MEC
CANICA

11 montaggio di questo strumento\9 .e . )



reit l izzato con cri tcr i  t ipicarnente pro-
fess iona l i .

I-o strurnento ò di t ioter,ol i  dirnensioni
corne quaclrante e racchiuso posterior-
nrente in un:l  scatoìe metal l ica.

I vari  componenti  sono rnontati  su t l i -
versi chassis fra di ìoro oppurtunamen-
te coÌÌegati .

I l  commuta tore  pr inc ipa le  è  r l i  t ipo  a
isolanrerrto cerarlico tealizzal.o con par-
t icolare cura per gl i  scatt i  di  commuta-
z i o n c  c o m e  t t t c z z i  m e c c a n i c i .

Lo stesso vale corne ef l ìcienza tneccanic:t
per i l  corntnutatore di f t tnzionatnento.

I tubi sono f issati  con una molletta che
ne irnpedisce la fuoriuscita dal lo zoc-
colo.

Gli  chassis sono real izzati  con lautiera
robusta e fìssati  con angolari  e piatt i-

ne in modo da ottencrc tra l 'ai tro r ina
b u o n a  a e r e a z i o n c .
I l  cablaggio è molto raccolto e legato.
X{a i l  part icolare che dà più l ' impres-
sione di una costruzione proiessionale
e  la  sce l ta  de i  component i .
Lo stesso vale per gl i  elementi aggiun-
t i v i  p robe,  punta l i  AT,  sca to la  d i  re -
sist.enze.
[ 'nica ì irnitazione i l  fatto che oltre a
30 kH7.  in  c .a .  non s i  possono esegu i rc
rtr isure oltre i  20 \:  pena la messa
fuori funzione del probe.
NIa è ben dif l ic i ìe che si superi questo
l ivel lo dato che in prat ica la R.F-. viene
n r i s u r a t a  s r r  b a s s a  i m p e c l e n z a .  O c c o r r e
comunque t.ener presente che si tratta
t l i  uno strumento ad un l ivel lo di prezzo
paragonabile a quel lo degl i  strumenti
Heath ma con ben diverse prestazioni.
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t 'nr mnggiore precisione può esserc ottenut:ì
dngli standard di fr,:quenza con I 'uso del nuor,o
divisore rìi irequenza.costruito drìI la FIEWLET'r'
I ' . \ cKARt)  Co.  È  i l  mode l lo  113BR,  compìe ta-
mente transistotizr,afo c in grado di soddisfnre
k' norme ìI IL-I1-16.100.

*Sr*o,
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Un nuovo condensatore da 75 Y al tantal io sol ido

La KElrs' f  ( lortpaxv, cl ivisione deìla L'xroN C.q'RerDE, CoHpon,t 'rrorv, che già

nel l 'agosto 1958 aveva prodotto i l  pr imo condensatore da 50 V al tantal io sol ido,
presenta ora un'unità da 7;-r V in un invoÌucro r innovato e di formato r idotto.
I l  nuovo condensat.ore ad alta tensione è caratterizzato da una capacità nominalc
più che doppia del la tcnsione cl i  funzionamento di rnoÌt i  al tr i  condensatori  del lo
stesso t ipo attuahnente in commercio.
Questa unità cla 75 \ '  è i I  t ipo pi ir  recente del la < .J-Series 'r  di condensatori  al tan-
tal io sol ido del la Knr' inr Cour, l ,rsv, nel la quale r ientrano anche altr i  condensatori
simil i  con tensioni di funzionamento di 6, 10, 15, 20, 35 e ó0 V. La vendita di questi

condensatori  è af l iclata al la I-Ìxlox C.c,nernn Eunop.q, S. A. I  condensatori  del la
< Serie J r rrengono proclott i  con invoìucri  metal l ic i  a tenuta stagna, di formato
ridotto e in 4 misure dif ferenti ,  che soddisfano al le norme ( MIL U.S. ,r .  Sono tutt i
caratterizzati cla una minima dispersione di corrente e da una grande durata,
anche in condizioni di esercizio part icoÌarmente sfavoretrol i ,  come valori  estremi
di temperatura ed urnidità e esposizione a vibrazioni ed urt i .
I  condènsatori  Knrrel '  del la r,  Serie . l  t  sono fabbricati  con poÌrrere di tantal io
estremamente pura, che è pure prodotta dal la Uxros C.lRerop. E così possibi le

mantenere sotto r igoroso control lo ogni fase deÌla lavorazione, dal la preparazione

della materia prima al l 'al Ìest imento del prodotto f ìnito, in maniera da ottenere

Ltn pezzo di sicuro af l ì t lamento, requisito indispensabile per la più del icate appl i-

cazioni elettroniche. \ L t .  c . )

Costituita dal la CGS e dal la Cambrid$e ICL la Cambridge-CGS S'p.A'

La Socrprr IsrnurtsN'fr rrr n' Irsun,t C. C;. S. di N{i lano-}f onza e la Socrar.t  Ca'rr-

RtìrDGE INslnLrrteN:r Colrp,t l iv Lrrrrrso di Londra hanno conCluso negli  ScOrsi
giorni un accordo per costi tuire in misura paritet ica Îra esse una Società che sara

denominata < c.q.rrnnrocn - c. G. S. - S.p.A. , i  ed avrà secle in casoria (Napoli) ,

dove sarà costruito uno stabi l imento per la fabbricazione di strumenti di misura di

control lo e di regolazione, meccanici,  elettr ici ,  elettronici e pneumatici .

La costi tuenda Socrrir . \  C.lrrenrlcr i  C. G. S. si  avvarrà del la grande esperienza

e del la capacità real izzatr ice del la c,4lreRrDcE e del la c. G. S.; due Società che

godono cl i  un largo prestigio negl i  ambienti  tecnici ed industr ial i  di  molt i  Paesi.

La C.q.nsnrocB ha avuto le sue origini da un gruppo di aziende fondate oltre 80

anni fa da Sir Florace Darrvin e ha fruito del la col laborazione di molt i  insigni

scienziat i  ed ingegneri elettrotecnici per svi luppare la costruzione di strumenti

scienti f ìci  ed inàuitr iaÌ i  per la misura ecl i l  control lo. La sua attuale produzione

si sviìuppa negli  stabi l imenti  del la Società in Inghi l terra e in altr i  dislocati  al l 'este-

ro .
Laprodgzione del la C.tnreRrlGe C.G.S. sarà destinaLa, oltre che al mercato i tal iano

ulr"i. o quelli dei vicini Stati stranieri e le vendite saranno eflettuate anche trami-

te la Dit ia Ing. Taragni & 0., da molt i  anni Agente per l ' � I tal ia del la ce'rtenrocn

l-rstHt- r, t  e x r Co l tp,r-r. '  r ' .

La costruzione del nuovo stabiì imento di Casoria sarà iniziata al più presto e

1e
l:r
Í -
:l

It-

s t t

il

:ì-
rl -
rl:r

ffi

FH'.'

ffi

t- ir Ì i lrco prescnta tur ttdatiatorc multiplex

tt\-99 di buone caratteristiche con soppressione

conìpleta di tutti i  segnali spuri che possono de-

aradare Ìa riproduz:ione acustica del segnale ri-

revuto, Viene fornito in forma tl i  sc:rtola di

montugg io  o  g i r ' r  eab lu to ,  per  imp icgo cor ì  c t rm-
plessi Fll Erco (lI l f1'-90' I{F'I-92, ST-96).
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1r " . , ,n . , , ,  

l t ' p 'ev is io . i  c le i  t t , c r r i c i  l ' av ' i .  c fe l la  p t ' r rc l t t z io t rc  c ì . r ' t ' e l lh .  t - r 'n . r , r ,  , r " , .  I

l î "1 ' [ , ' l ;J^t ,o" l?;r , ," ,  -  che si  inquadra nele ct i ret t i 'e l racciate ctatta socrrr  i  I
I ' r ' , rr ,rAx,t peR LE Srn,q,oc F'errnars X{Bnrnrox,c,Lr, principale Azionista detla I
C. G. S. la stessa C. G. S. ef lettua un ulteriore concreto apporto alÌo svi luppo !
industr iale clel X'[ezzogiorno d'I tal ia, clopo quello costi tuito dal lo stabi l imento I
<, (] iancarlo Yalìauri  r ,  che funziona ormai da circ:r due anni, sempre nel terr i tor i ,r  I
r le ì  conrune d i  casor ia .  r t ' .  o . r l

Un elaboratore elettronico con 2 tipi di memorie: a nuclei e a tamburo I
X{entre si compie i l  decimo anniversario del l 'entrata in funzione del primo conr- |
plesso per l 'eÌaborazione elettronica a scopi prat ici  che sia stato proclotto neì mon- |
do-infatt i  I ' t lnivac I è in funzione dal 1951 presso l 'Li f I ic io Censimenti degl i  Stal i  I
[-nit i ,  per 24 ore al giorno e per l ' intera sett imana senza interruzione - a Nert I
York, i l  Yice-Presidente e Direttore Generale del la DrvrsroNs I 'Nt\ ' .A,c del la I
Spsnnv Rar l  Conp. ,  J .  W.  Schnacke l ,  ha  annunc ia to  la  p roduz ione de l ì 'e la -  |
boratore elettronico t lnivac Solid-State II  ( t lSS II) dotato di un ttuovo t ipo di I
mernoria operativa costi tuita dal l 'unione di una memoria a tamburo e di una I
memoria a nuclei rnagnetici .  I l  SoÌid-State II  è stato così denominato perchè non I
è altro che i l  nuovo passo t l i  ampliarnento del cornplesso modulare Solid-State I
Standard e quindi deÌla suaversione STEP, a schede perforate 80-90 coÌonne, dop,r I
quello della síncronizzazione dei nastri ntagnetici e, cli quest'ultima lersione, ò |

l i , l ' lsi{. ' ' l : i fef"H}:,ì;pone necessariarnenrc ra presenza di unirà n'nrt,.,, I
nragnetico, si  viene a disporre del l 'ampia capacità di memoria propria del le me- |
morie a tamburo, accompagnata dal l 'al t issima rapidità di lavoro del la memoria I
a nuclei nonchè dal la semplici tà di programmazione da quest 'ult ima consenti ta. !
ln part icolare, con una sola istruzione Ì 'LISS II  provvede al trasferimento di 2.2(ìr l  I
caratteri  dai la memoria a nuclei al tamburo e viceversa, nel tempo di 1..5 mict,r- |
s e c o n d i  p e r  c i f r a .  I

1",'Jlnl'u'iiii:":ì::,,Ì:i*::::""'iiH':,1Í;Tl.':'ì.L:'à T;'; J;ilì:: à"i'î;ìiî,Î I
lli'"HliT':fi?ii:,T : iì i:H;ì:.:l*,T';;'ÀîJ,T';i,.J�;.,:1ix."T:ii'i?.itf I
L'LISS II  presenta orrviamente maggìore versati l i tà e maggiori  r iserve di capacità |
c possibi l i tà di quel le già notevol i  del l ' t rSS Standard o del lo STEP: la capacità |
cl i  rnemoria può giungere f ino a 110.880 caratteri  (complessivamente per la me- |
nroria a nuclei e per i l  tamburo); f ino a 20 possono essere Ie unità a nastr i  magnetici  I
col legate al complesso, in modo da consentire operazioni di lettura e scri t tura si- |
nrultanee. I  tecnici americani af lermano che Ì 'USS II  è i l  cotnplesso r che può |

il:li';'"'iJ.11L3f#'J.l'{*:1."11"nT}J;'�lniìiì.1:*'�"i#:1""iJiîi:;1ì":l; I
?.,t-'".t"íiT:i.,.,.|.î:u"orX'Jlîi,1'r.. r'usS Standarcr o ro srEp, che conti,rua'o o,r I
essere prodott i  in tutte le loro versioni,  rra ne rappresenta una possibi le ed ef l ìcace I
integrazione, consentendo di ottenere Ia f lessibi l i t : \ ,  la capacità e la velocità dei I
grandi elaboratori  ad un costo contenuto al l ivel lo dei calcolatori  di rnedio t ipo. I
Inoltre l 'USS, con i l  rnontaggio del le memorie e I 'aggiunta del le unità col legabil i  I
desiclerate, può essere trasformato in LiSS II .  Anche passando dal potenziale di I

ì]i;ìL,Ì,T,:l;il"'"H'i',:"*i,]UÌ:,,'"'":"#,i"l,'":?ffi',%i'H:"f:ii:T3l;i:""'"".1. I
lerare la  usc i ta dei  dat i .  ( t .  s . t  I

Impianto elettronico di accensione per automobili I

:i#;f['",?'"'"",:HHiîiXf""Jil?i#ilîilìi;liiliJLl',î;ì;ll,.:i.'lli,9:l'll I
per automobil i ,  nel quale sono sLati  el irninati  i l  condensatore e Ie puntine cortturt i l

î::ì ' i l l ; 'Ji" ' i ' :o; 'ì"1',:,ì i ' ì :ìì;:;, 'J";arri rrer i,npianro rri acccnsione. .h. .p.,,,,1

lxi:",i:;,,ìt ;:,:,:.:ii:x'f "ìiiÍii?ii:ii.ii,iîiiliii,l'.Î;T:L\1,i::iì:Hl'J:::,,',Îl; I
iillH fff,:,fi;11';,;;lXHlil':iÍiìn o"".n-rìnrrv h:r già ru.zìr,'at{, r,cr ;.0il,,1

*iúilio*iil ***',,':*:rì:'j:":?":rì..i.,î;-,Iche funziona ad una velocità mil le volte superiorc a quel la dci disp
r n e n t e  i n  u s o .  I
l l  congegno, che sarà adottato nel ie central i  telefoniche del la rete Bur,r,  Sr*srnrt, l
è denornlnato t ferreed u, dal la contrazionc di r,  fcl l i te ,> (ossido cl i  ferro ) e di l
< reed r> (paglfuzza). Quando è in funzione, pel cinclue mil ionesini Ut 

: : f f"":??:;:J: limmessa corrente in un avvolgimento sistemarto intorno ad una barr

I

l ln alimerìtrÌtore <ìi tcnsioni cotrtinue, cou bltssrt
onduÌazione, t l i  crti è possibile rtnche I ' impiego
rlrale dispositivo cli c:trica per ltrttcrje, viene
costmito dalla Erco. l l ' fornito pcr le tcnsioni
0 . . .8Y,  10- - \  sc rv iz io  coDt inuo,  e  0 . . .10 \ - ,  6 , \  ser -
vizio contiluo, iì sc:ttola di motrtaggio o 5li ir
cabÌato.
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Ni ìL QLlr \DRO cl i  un prograrnma ert to a rc i r r lere seì Ì ìprc p iù ef f ìc ier t tc  la propr ia

C)rgatr izzazione comrnercia le per i fer ica Ì 'Er :nopnox ha i t taugurato la nuovt t  sede c l i  f 'or i t to
irr via '\rtisti lllBis.

] Io l to st i le ,  mol to buon busto.  l -n i r  secle scgni i  t le l  successo c le l l 'Eunopncs.
r \mpie vetr ine accolgono in esposiz ione Ìa vasta garnmiì  c l i  prodot t i  racl io- te levis iv i  mel l t re
grandi  mtrgazzin i  consentono i Ì  pìLì  cornpleto r i fornimento t lc l  Piemonte.
Part icolar .e curt r  è stata posLa nel l 'a l lest imento r ìer i  laboralor i  <ìove funziorra ur t : r  serv iz io d i

assistenzir  tecnic:r  a l t .antente qual i f ìcato.  ( ,4

e c6balto, si  cla svi luppare 1'energia magnetica occorreule per avvicinare dtte catr-
nuccie di ferro-nichel e, quindi,  per chiuclere un circuito.

Le barrette, racchiuse in un tubo di vetro, resteranno da questo rnomento accostate

senza bisogno di altra energia, e potranno aprirsi  solo con l 'appl icaziol le di una

corrente clel la stessa durata di quel la adoperata per avvicinarle. (t t .  s.)

Diamanti ( semiconduttori ) per applicazioni spazíali

Per la printa volta sono stat i  fabbricati  nel iaboralorio del la Guxsn,* Eluc'r 'nrt;

Co. diamanti semiconduttori  di elevate caratterist iche.

Le pietre azzttrr ine, che troveranno estese applicazioni nel l ' industr ia elettronica
per la loro resistenza eccezionaÌe aÌ le sol lecitazioni meccaniche e terrniche, vengono
preparate con grafi te e impurità di boro, beri l l io o al luminio. Sono queste traccie

àhJ conferiscono ai diamànti le proprietà di semiconduttori .  La miscela viene

trasformata in diamanti,  sottoponenclola a pressioni di circa 70.000 atmosfere e

a temperature del l 'ordine dei 1090 gradi centigradi '

I  serniconduttori ,  cioè i  material i  in grado di regoÌare i l  passaggio del l 'elettr ici tà'

sono actoperati  per gl i  elaboratori  elettronici,  i  sisterr-r i  di  guida per i  veicoÌi  spa-

ziali e í ricevitori radiotelevisivi. I diamanti semiconduttori naturali sono estre-

mamente rari  e quindi la scoperta degl i  scienziat i  detla ( isNnnlr,  Er,e crnrc potra

essere ut i l izzata per la fabbricazione in serie di questo prezioso tnateriale elettro-

t r i co '  (a '  s ' ;



l" rametri fondarnent"r, I
dei transistori 

I
(parte terza di tre parti ') 

I
4. - STADI FINALI PUSH-PULL, transistore rna reazíone termica positiua I
CLASSE B che può provocarne la distruzione. I

Daro il varore generarmenre basso dera i,:jì,i"ix??il,"s"1:1,trji1i,T::îíàffi: Ipotenza rnassima dissipabi le nei tran- di col lettore continua ad aumentare I

I'i "ilii-l' 1," ffi?J ""f ffi i#.x 3 "fi :í1 i î : ftl xì ::il.,ffi "T#I""i: fi l?'l;: i n :; I
ult imi al l imite deÌle loro possibi l i tà. in saturazione aniul landone la fun_ I
Per questo motivo, 1o stadio fìnale di zione ampli f icatr ice. I
potenza di un ampli f ìcatore, viene sol i-  Subito dòpo la chiusura del l . interrut_ I
tamente reaTizzaLo con due transistori tore, la diìsipazione interna det tran_ I
montati  in push-pul l ,  in quanto con sistore (p") provoca un aumento (/T) f
questo montaggio si r iesce ad ottenere del la tempeiatura del la giunzio.t.  r i -  I
un maggior rendimento. Inl ineadiprin- spetto al l?mbiente circosfante. A srr" I

;i:;?"'i";:îÎi: ,xT,T.ll jiil;li,'j"'."; J.jifi"$Ti':tr*"#i.1i",:T#11:11 I
col lettore a col lettore r isulte,rebbe dop- òol lettore a causa del la dipendenza deÌle I
pio di quel lo previsto per un solo tran- correnti  inverse di satuiazione 1-^ ea I
sistore; tuttavia, l 'elevato consumo di I , . ,  dal la temperatura. I l  nuovo"au_ I
corrente anche in assenza di segnale ed mento di corrente è causa. al l , interno I
i l  basso rendimento ottenibite (50or'o del transistore, di ulteriore dissipazione I

î;'ì1 "il". T :l' Lîl' T'", j'itií ì " ií"ì 3,Ì - Í:Xtf #' i' :\"HJÍ#:*î';i ":'..* f I
tat i  a batteria. to relat ivo di potenza dissipata sarà I
In prat ica r isulta quindi molto più al lora lp"lp" ed, essendo^ posit ivo, I
conveniente i l  montaggio in push-pul l  quando i I  guadagno del la catenà ai real I
con funzionamento in classe B. In que- zione è ma-ggiorJaeÌl ,unità, provocherà |
sto caso infatt i  I 'assorbimeuto di cor- inevitabi lmente la distruzìone del ia I
rente in assenza di segnale è molto l i -  giunzione per eccessivo r iscaldamento. I
mitato, rnentre la massima potenza ot- È bene inoltre tener presente che se la I
tenibi le al l 'uscita è circa cinque volte serie degl i  incrementi di p" è .upp.._ I
piu elevata del la massima potenza dis- sentata da valori  lentamente d... ._ I
sipabi le nel col lettore di ciascun tran- scenti  (guadagno di reazione di poco I
s is to re .  in fe r io re  a l l ,un i ta ; ,  può accadere  cLe i t  I
I l  tendimento teorico massimo otte- transistore, spostando progressivamente I
nibi le con uno stadio in push-pul l  classe i l  suo punto di lavoro iel senso .. ._ I
B è i l  78 f, ! ;  in prat ica si r iesce a rag- scente del la corrente, oltrepassi la zona I
giungere i l  7óo,/o senza eccessive dif l ì-  di massima dissipazione i l i - i tuta du I
coltà. un'iperbole equilatera nel piano deila I

4.1. - rnstab'ità termica ;TilHîîffil;.1lÍk],i:îÍfill-"1î; I
Nei circuiti preamplifìcatori, o comun- giunzione superiore alla massima am- |
que previst i  per funzionare oon segnali  missibi le. I
di ampiezza limitata, non è solitamente Quindi per assicurare la stabilità ter- |
necessario prendere in considerazione mica del transistore, è necessario che i l  I
eventual i  fenomeni di instabi l i tà pro- guadagno del la catena di reazione sia !
vocati  dalta dissipazione interna del molto inferiore al l 'unità (generalmente I
transistore o dal l 'aumento del la tempe- 0,2-0,3), jn altre parole occorre che la !

i,?,'J,:i"xT'l:il,'.;.lll'1Y'?;,$î;,0"n;l :j:'is:3Jri1.;'inenti di o: "i '"0'' 
I

tenza,  con  tens ion i  d i  a l imen laz ione p i i r  La  var iaz ione de l la  cor ren te  d i  co l leL-  |

;:"-E:hl#:'à".Ì?,Îil,L:H?:1i:i3$- i:TJ,ll'f iiihi:'lJ.'.'x1H".;,sx'.'; I
vo aumento del la sua tempèratura in- di dispersion: I ' ,o, perciò: 

I

l::lî.:tH iffi:"".'T"f;#.",illi,îT- 1r,, - K 1r ," I
H,Î.i:'""Tìíi";'T'[:.T."""1:,0,]i*ì- ii,,îi'0,''o,ii"".i,X#??.:'"# *.':A :îi; I
**:'i{:tjH:'i1:*';*.T'iî+rffi ::TH#'jr'-'*;rj{ix+"rr'î:rrì":l:l

a

ul rcu l t l  e

ffiurhi_srL-J fl--ffi1
l i  = l a m b .  |  

- \

w. o I 'lfl'ioo'"' ""n' 
)

*)I

$ e 7 p o f f i
Fig. 27 - Nell ' interno del transistore può aver
luogo una reazione termica positiva che può
provocarne la distmzionc,

(*) La prima parte di questo articolo è stata pub-
bÌicata neÌ settembre 1961, n, I, pag. 402... 412;
la seconda parte è stata pubblicata nell'ottobre
1961, n, 10, pag, 460,,. 467. Ad esse rinviamo
per le citazioni delle fìgure da 1 a 26b e per le
t a b e l l e d a l a 4 .
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Fig. 28 - Stadio fìnale in push-pull; sono indicati i

rapporti spire del trasformatore pilota e di uscita.
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La temperatura della giunzione Tj
è legata alla dissipazione del collettore
ed alla resistenza terrnica del tran-
sistori  @, espressa sol i tamente in oC/mW.

Per l 'OC70 e OC71, 0 vale circa 0,4
oC/mW. Allora:

À T l  :  T l -  T o * o ( ^ o , ) :  0  P ,

La formula che riassume praticamente
la condizione di stabilità del transistore
è la seguente:

v o " . K ' 0 . a l ' " 0  1 l T t

che è quella solitamente utilízzata, aI-
meno in prima approssimazione, per il
progetto dei circuiti a transistori.

5. . STADIO CON DUE TRANSI-
STOR IN PUSH-PULL, CLASSE B

La similitudine tra la caratteristica di
uscita del transistore a giunzione e quel-
la di un pentodo convenzionale Puo
essere utilmente sfruttata nel progetto
degli stadi finali in push-pull. Mentre
per il tracciamento della retta di carico
si procede in modo analogo a quanto
si fà con le comuni valvole, per il si-
stema di polarízzazione dei transistori
è necessario prendere particolari accor-
gimenti, in quanto questi difleriscono
notevolmente dalle valvole per ciò che
riguarda la caratteristiea d'ingresso.
Date le notevoli variazioni dell'inten-
sità della corrente richiesta dallo stadio
in push-pul l ,  la resistenza interna del-
l'alimentatore dovrà essere, sia per gli
stadi a valvola che per quelli a transi-
stori ,  la più bassa Possibi le.

5.1. - Scplta del t ipo di monta$$io

Fra i  tre montaggi possibi l i  del transi-
store, il collegamento con emettitore
comune (fìg. 28), è quello più diflusa-
rnente impiegato a causa del maggior
guadagno di potenza che esso consente
di ottenere.
Per avere una buona prestazione da uno
stadio in push-pull è necessario che la
caratteristica I " : f (1r) si mantenga il
pirì possibile rettilinea anche per cor-
renti di collettore di valore elevato.
Inoltre, per assicurare la simmetria del-
le due alternanze del segnale di uscita,
i transistori dovranno essere selezionati
in modo da contenere entro limiti ra-
gionevoli le diflerenze tra i coeflìcienti
di amplificazione di corrente e le ri-
spettive correnti invsere di saturazione
r l

I vari tipi di transistori che si prestano
ad essere impiegati negli stadi di uscita
in push-pull, vengono generalmente for-
niti in coppia dopo essere stati selezio-
nati tenendo presenti le esigenze sopra
accennate,
I montaggi con collettore comune e
con base comune danno minor guada-
gno in potenza introducendo tuttavia
un tasso di distorsione inferiore a quello
che generalmente si ha col montaggio
con emittitore comune, Essi vengono
generalmente adottati con quei transi-

stori  che presentano un notevole coefl i-
ciente*di arnpl i f icazione. Nel montag-
gio con base contune r isulta più elevata
l ' impedenza di uscita, mentre col mon-
taggio con col lettore comune I ' impeden-
za di uscita r isulta del lo stesso ordine
dí grandezza dell'impedenza di carico.

Quest'ultimo sistema dí rttilizzazione
del transistore oflre, rispetto agli altri
due, una migl ior prestazione sia per
quanto r iguarda lo smorzamento del le
eventualiloscillazioni di risonanza del-
l 'al toparlante, sia per la r isposta ai
transitori .  La disposizione del carico
in serie al l 'emett i tore provoca una
controreazione sia in corrente continua
che in corrente alternata e ciò conferisce
al montaggio una rnigliore caratteri-
st ica per quanto r iguarda Ia stabi l i tà
termica e la distorsione armonica del
segnale. Tuttavia, r ispetto al montag-
gir,r con emett i tore comune, esso pre-
senta  ìo  svantagg io  d i  avere  una sen-
sibilità notevoÌmente inferiore e di ri-
chiedere perciò, a pari tà di ampli f ica-
zione complessiva, uno stadio di pream-
pl i f icazione in più.

5.2. - Tensione di al imentazione

La tensione di al imentazione deve es-
sere la più elevata possibi le compati-
bi lmente con valori  l i rni te indicati  dal
costruttore. Per una determinata po-
tenza di uscita, i l  cui valore per aitro
è condizionato dal la capacÌtà massima
di dissipazione del transistore, la resi-
stenza di carico risulterà tanto più ele-
vata quanto maggiore è la tensione di
al imentazione. Contemporaneamente,
aumenterà i l  guadagno di potenza men-
tre la corrente di picco nel col lettore,
non dovendo raggiungere valori  molto
elevati, si rnanterrà entro la zona di
linearità del coeflìciente di amplifìca-
zione di corrente.
Tuttavia, l ' impiego di elevate tensioni
di alimentazione, comporta un autrlen-
to del la potenza dissipata in assenza
cli segnale col conseguente pericolo deÌ-
l ' instabi l i tà termica dei transistori ;  ciò
può essere ovviato prendendo part i-
colari precauzioni tèndenti ad assicu-
rare un elevato grado di stabilità del
circuito.
D'altro canto, quando si lavora con
una bassa tensione di al imentazione è
necessario, a pari tà di potenza, r idurre
i l  valore del la resistenza di carico ed
aumentare invece quello della corrente
di picco nel col lettore. Ciò comporta i l
rischio di sconfìnare nella zona di non
l inearità del la caratterist ica I" :  f  ( Iu)

e perciò il limite inferiore della tensione
di alimentazione è condizionato dal
valore massimo della corrente di collet-
tore per il quale è ancora garantita una
soddisfacente linearità della caratteri-
st ica sopra menzionata. Nel montag-
gio con collettore comune' il guadagno

di potenza è praticamente indipendente
dal carico e quindi anche dal la tensione
di alimentazione.
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Ir ig. 29 - []ostruzionr. (lcl la rctfa di carico per due trÍìnsistori
ron  erne t t i lo re  conune.  [ , r ì  tens ione a l  co l le t to r ( ' i ìmmont i ì

O( ì  72  montà t i  in  t r t to  s tad io  p r tshp t t l l
r - - 6 \ : .

5.3. - Resistenza di carico

La tensione cl i  :r l i rrrentazione scelta e
l a  r r r : r s s i m a  p o t e n z a  d i s s i p a b i l e  n e l  c o l -
iettorer irnpongono un l imite inferiore
al valore del la resistenza di carico À,
cl i  ciascun transistore (che e uguale ad
1 /4 del la resistenza di carico totale da
col lettore a col lettore). Negli  stadi in
push-pul l  classe B, pi lotat i  con segnale
sinusoidale, la massima potenza dissi-
pata nel transistore ha luogo quando la
potenza di uscita è circa 4/10 di quel la
massima prevista. Per esser cert i  che la
potenza dissipata nel transistore non
superi i l  valore massino consenti to, la
lesistenza di carico /ì7, per transistore
non deve essere inferiore a:

L ' 2

R ,  7  
' " "

"  -  
n z  p "

dove P" è la massima potenza dissl-
pabile in ciascun transistore alla massi-
ma temperatura ambiente al la quale e
previsto che debba funzionare i l  cir-
c u i I  o .

I l  valore sopra indicato resta val ido
fintanto che la poteuza dissipata nel
transistore, in assenza di segnale, è tra-
scurabile rispetto a quella che si verifì-
ca durante i Ì  funzionamento. Se questa
condizione non è soddisfatta, i l  valore
di P" da inserire nel la formula deve
essere ulteriotmente diminuito di circa
1/4, r ispetto al valore precedentemente
stabi l i to, tenendo conto del la massima
temperatura ambiente di funzionamen-
to. La resistenza di carico così deter-
minata può essere utllizzala per trac-
ciare la retta di carico sulle caratteri-
stiche di uscita come indica la fig. 29.
In essa, vien fatto di notare che la retta

cl i  carico at lraversa l ' iperbole di mas-
sima dissipazione e perciò durante una
frazione di periodo del segnale la po-
tenza istantanea nel transistore supera
iÌ  valore massimo ammissibi le. Tutta-
via, per frequenze superiori  a 10 Hz,
il suddetto periodo è molto inleriore alla
costante termica del transistore per cui,
con i I  valore di Rl calcolato come sopra,
la potenza media dissipata nel transi-
store non supera i l  valore massimo am-
missibile per qualsiasi valore della ten-
sione sinusoidale di pi lotaggio.
La massima potenza di uscita può es-
sere calcolata conoscendo i l  valore del-
la resistenza di carico e l 'ampiezza mas-
sima del l 'osci l lazione del la tensione di
collettore.

Quest'ultima è data dalla difÌerenza tra
la tensione di al imentazione (V..) e la
tensione di ginocchio (V6) della carat-
teristica di uscita del transistore I " :

f  (V,").  La formula del la potenza di
uscita è pertanto:

P o  -  ( V , " -  V s ) ' � 1 2  R y

5.4. - Trasformatore di uscita

Siccome ogni transistore conduce cor-
rente soltanto per un semiperiodo, la
Dresenza di uno dei transistori  di uno
stadio in push-pul l  non ha aÌcuna in-
fluenza sul carico visto dall'altro. Sup-
posto di aver un rapporto spire (m -[

m) : 1 nel trasformatore di uscita, i l  ca-
r ico in alternata per ciascun transistore,
r isulterà uguale al la resistenza del l 'av-
volgimento primario sommato con la
resistenza secondaria (del l 'avvolgimen-
to e del carico) rnolt ipl icata per m'� ;
questa quanti tà dovrà r isultare uguale
al valore di -R1 precedentemente cal-

Pcr = 50mW
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co la [o .  Ncg i i  sLar l i  in  push-pu l l  c lassc  B
contlucendo i  tratrsistori  alternativa-
mente, non si veri f ica nel trasformatore
la cornpensazione dcl f lusso alternativo
e pcrciò l 'ar,volgimento primario deve
essere dimensionato in nrodo che non si
veri f Ìchi la saturazione del nucleo rna-
gnetico anche per i l  massimo valore di
picco del la corrente primaria. Inoltre,
dato l 'elevato vaÌore del la corrente e la
bassa tensione di al irnentazione, la re-
sistenza R, del l 'avvolgimento primario
deve essere  la  p iù  bassa poss ib i le .

5.5. - Corrente di r iposo

l-n ampli f ìcatore progettato nel rnodo
lin qui descri t to garantisce una r ipro-
duzione suffìcientemente l ineare del sc-
gnale d' ingresso soltanto ai l ivel l i  pi ì t
elevati  del la corrente di col lettore meÌì-
tre per le correnti  di piccoÌa intensità
esso introduce una notevole distorsione
e ciò in part icolare, nel montaggio del
transistore con emett i tore conune. La
sudcletta distorsione è dor.uta al raoido
a u m e n t o  d e l l a  l c s i s t e n z i r  c l ' i n g r c s s t r  i n
corr ispondenza dei bassi valori  deìla
corrente di emett i tore. Infatt i ,  la resi-
stenza d' ingresso ò funzione del la resi-
stenza cl i  ernett i torc, che ò inversarnen-
te proporzionale al l :r  currente di emet-
t i tore.

In questo caso, per bassi l i r .el l i  cl i  se-
gnale, la resistenza d' ingrcsso può cl i-
vent:rre dcl lo stesso ordine di qrandezza
r i e l l u  l e s i s t e n z i r  t l i  t r s c i t r r  r l e ì l o  s l a t l i o
p i lo ta ,  p rovocando in  ta l  modo una
rapida dir-ninuzione del la corrente d'en-
trata ed una distorsione ctel segnale
causato dal la rnaggior curv: i tur:r clel la
caratterist ica cf ingresso in corr ispon-
denza dei bassi vaiori  cl i  conente. I-a di-
storsione introclotta dal le cause soDra-
ciette può essele el inr i lata, conre si l i \
nel caso del le valvole, appl icanclo una
deboÌe polarizzazione su entran-rbi i
transistori  in rnodo da far circolare in
essi una corrent.e di r iposo di valore op-
portuno. Questa viene scelL:r in rnodo
cla far lat 'orare ciascun transistore Ìungu
il  tratto deÌl :r  c:rratterist ica d' ingresso
che presenta una rninor curv:rtura.

La suddetta polarizzazione viene otte-
nuta per rnezzo di un pi ir t i tore di ten-
sione (fì9. 30). A questo proposito, è
bene notare che una del le resistenze del
p a r t i t o r e  s i  t r o v a  c o s t i n t e n r c n t c  i n  s e -
r ie con l ' ingresso del transistore cui è
applicato 1l segnale e r ichiede perciò
che, a pari tà di corrente d' ingresso, sia
aurnentata 1'ampiezza della tensione
disponibi le alÌ 'uscita deÌ trasforrnatore
pi lota. Con r i fer lrnerrto aÌ la f ì9. 30, la
resistenza interessata è la Ar, ia cJr-raÌe
deve essere scelta di valore più basso
possibi le cornpatibihnente con i l  rnas-
simo valore di corrente che può cir-
colare nel part i tole. Gereralmente À,
r isulta del lo stesso ordine di grandezza
della resistenza d' ingresso dei transistore

l ìn r ìc
( \ '  1 ,  u  1 p ;  r  r ;  I  i  a  (  p i  c c  ù ) .

5.6. - l ìequisit i  del lo stadio pi lota
Nei circuit i  zr valvoÌe i l  pr incipale re-
quisito cui deve soddisfare lo stadio
pi lota è quelÌo di garantire una sufl ì-
ciente ampiezza del la tensione di uscita
cla appl icare al le grigl ie dcl le valvole
fìnal i .
Gl i  stadi pi lota a t.ransistore devono in-
vece soddisfare a tre requisit i  fonda-
mental i .  Per prima cosa, devono poter
fo rn i re  una su fT ìc ien te  cor ren te  d i  o i lo -
t a g g i o ,  e d  i n  s e c o n d o  l u o g o  a n c h e  u n a
s u f l l c i e n t e  t e n s i o n e ;  e n t r a m b e  s o n o  n e -
cessarie per conpensare le tol leranze
di produzione dei transistori  f ìnal i .  In-
fìne, l ' in-rpedenza d'uscita deve essere
suff icienternente elevata per garantire
un pi lotaggio in corrente (fatta ecce-
zione per gl i  stadi con col lettore co-
mune, nei qual i  Ìa controreazione in-
trodotta dal carico provvede essa stessa
a l irnitare la distorsione del seqnale e
c o r t s e n t e  q r r i r r d i  r r n  p i l o t i r g g i 6 ,  b a s s a
l lnpedenza).
Supposto di aver scelto i l  montaggio
con emett i torc conìune, i l  valore del la
corrente di picco di col lettore è dato da:
i " o :  ( V " " - \ 1 r ) i f l r .

l ) a i  d u t i  p u b b l i c a t  i  s i  r . i c a v a n o  i  c o r -
r isponclenti  valori  del la corrente di pic-
t 'o  ne l la  base e  c le . l la  Lens ionc  c l i  p icco
b i r s t , - e m e l t i l o r e  r r r e d i a r r t e  i q u a l i  s i  d i -
rnensiona lo stadio pi lota col relat ivo
trasformatore f issando: 1) i l  rapporto di
trasformazionc, 2) la corrente di r iposo,
i l , 1  l i r t r p e r l e n z a  r l i  r r s c i t a .

5.7. - Rapporto di trasformazione
(stadio pi lota)
Dopo aver r icavato i  vaÌori  del la ten-
sione di picco al l ' ingresso (u6o) e del la
corrente di base ( ir ,)  dal le curve ca-
r:rt terist iche del transistore, la tensione
cl i  picco che deve essere disponibi le sul
secondario clel trasformatore pi lota ò
t lu I  a  da :

u  :  u b !  -  V t o  +  i b p .  l l " t ,
in cui I 'u, è la tensione di polarizza-
zione in continua applicata sul la base
rncdiante i l  part i tore ed R, Ìa resistenza
posta in serr ie nel circuito di base, ehe è
ngr.rale alÌa resistenza di rnetà secon-
riario del trasformatore cli uscita sorn-
rnatzr con la resistenza del ramo infe-
r iore del part i tore (R,) (f ìg. :10).
Lo stadio pi lotzr c normalmente pola-
r izzalo in classe A, per cui la massima
tensione di picco disponibi le ai capi del
primario del trasformatore, è data dal la
tensione di al irnentazione diminuita del-
Ìa caduta di tensione (c.c.) provocata
dalle resistenze inserite nel circuito
(resistenza del l 'avvolgimento f resi-
stenza sul l '  emett i tore).
I n  t l t r e s t o  c a s o  s i  a v r à
Dr, (.rrnn) :  I ' " , ,--  I 'n -- V*
dove Va è la caduta di tensione conti-
nua sul le resistenze e I/* è la tensione
di ginocchio del transistore.Soli tamente
per lo stadio pi lota V73 è compresa 1ra
1i3 ed 1/6 del la tensione di al irnenta-
z ione.



( t )  R ' in  può cssere  de tc rmina ta  comc scg [e :
t , ' b o  -  V o o \

p ' .  - .  _  _ - -
(  iaq)

in cui V6o è la tensione di polarizzazione in gon-

tinua dei transistori f inali, mentre uóp, ibp sono
la tensione e la corrente di picco necessarie per
ottenere nel collettore la eorrente icp precederte-
mente determinata.

1:1 Yedi nel lascicolo di settembre, 1961 n.9,
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ll lappt.tto di lr'asfonnazione Lra il pt'i-
u r a r i o  e  m e t à  s e c o n d a r i o  ( n : 1 * 1 )
risulta allora:
n : 0* (o,t^.) i t)

5.8. - Guadagno
Se indichiamo con -R'r" la resistenza di
ingresso (per segnali forti) del transistore
d'uscita (1), il carico riflesso sul collet-
tore del transistor pi lota è R r, :  n, .
À' i , .  Inserendo questo valore nel la for-
mula r iportata nel la Tabella 2(r),  si
può calcolare i l  guadagno del lo stadio.

5.9. - Corrente continua di polariz-
zàzione dello stadio pilota

Stabi l i to i l  rapporto di trasformazione
del trasformatore pi lota (n :  1 f  1) si
calcola il valore della corrente di oicco
che deve c i rco la re  ne l  o r imar io :
i r ,  :  i r r tn .
Funzionando lo stadio in classe A, la
la corrente di r iposo del col lettore do-
vrà essere almeno uguale alla corrente
di picco prirnaria sopra determinata.
Generalmente, per evitare che si pos-
sa veri f ìcare una distorsione del segnale
la corrente di r iposo si scegl ie di valore
un poco più elevato. I l  circuito di po-
larizzazione dello stadio pilota deve
pertanto essere dimensionato in modo
che nel col lettore circol i ,  in assenza di
segnale, la corrente suddetta.

5.10. - Impedenza di uscita del lo
stadio pilota

In relazione al la corrente ed al la ten-
sione di r iposo scelte per lo stadio pi-
lota, i l  transistore presenterà una resi-
stenza di uscita R'ur", i to i l  cui valore
può essere r icavato come indicato nel la
' fabel la 2. La resistenza interna del lo
stadio pi lota vista dai transistori  di
uscita e al lora R',,rr i tol f lz, e detto I 'a-
lore dovrà risultare almeno doppio del-
l ' i rnpedenza d' ingresso del transistore
finale al fÌne di. assicurare un pilotag-
gio in corrente e quindi una bassa
distorsione del segnale ampli f ìcato,
Se À', ,"oroln, non ha un valore sufl ì-
ciente, si dovrà ridurre il rapporto di
trasformazione; ciò comporta di au-
mentare il valore della corrente di ri-
poso ma questa soluzione può introdur-
re il pericolo di instabilità alle tempera-
ture ambiente elevate. Sovente, per
r idun'e la distorsione del segnale di
uscita, si ricorre alla controreazione,
ma anche questa non risulta sempre suf-
ficientemente efIìcace a causa del basso
guadagno del transistore in presenza di
segnali di piccola intensità.

5.11. - Requisit i  del lo stadio pi lota
quando i transistori finali sono
montati con base comune

Essenzialmente valgono le stesse consi-
derazioni svolte per lo stadio con emet-
titore comune. Tuttavia, a causa del
basso guadagno di corrente del tran-
sistore rnontato con base comune, lo
s t a t l i o  p i l o t a  d o v r à  f o r t t i r e  u n a  c o r r e n -

[ r  t l i  p icco  nro l lo  p i t r  e lev : rLa  che r
caso precedentemente esaminato.

5.12. - Requisit i dello stadio pi
quanto i transistori f inali
montati con collettore comune
Si veri f ica in questo caso l 'opposto
quanto detto sopra. Infatt i ,  pur con-
servando i l  transistore un guadagno di
conente essenzialmente uguale a que
dello stadio con emett i tore comune.
guadagno di tensione e nul lo;
guentemente lo stadio pi lota deve for
nire una tensione di pi lotaggio molt
più elevata.

6. - EFFETTI DELLA
TEMPERATURA
I  transistori  sono part icolarmente sen
sibi l i  al le variazioni del la temperatura
Infatt i ,  ogni variazione del la tempera
tura nel la giunzione del transistore p
voca un aumento del la corrente di col
lettore dovuto, sia alle variazioni dell
tensione Vr, che al l 'aumento del la
rente di dispersione 1'"o.
Progettato lo stadio fìnale in base al
caratterist iche medie del transistore,
si deve assicurare che, con un transist
con coefliciente di amplificazione più
vato e con più elevata 1'"o:
1) la dissipazione nel transistore, in a
senza di segnale, si  mantenga entro i  ì
mit i  di  sicurezza del transistore, ossia cì
si possa ottenere la potenza uti le
uscita senza superare la rnassirna di
pazione ammissibi le nel transistore al l
massima temperatura ambiente di fLtr
zionarnento previstal
2) non si veri f ìchi I ' instabi l i tà termic
del transistore.
I l  momento più cri t ico per l ' instabi l i t
termica si veri f ica quando, al la masilr
temperatura ambiente prevista, do
che la dissipazione nel collettore
transistore ha raggiunto circai4/10 de
massima potenza di uscita, venga tol l
improvvisamente i l  segnale.
D'altra parte, se si scegl ie una co
di r iposo troppo bassa, la distorsio
del segnale ai bassi l iveÌ l i  può divent
intoÌlerabile. In particolare, il fenom
è tanto pi ir  r i levante quanto piu ba
sono il coefficiente di amplifìcazione
transistore, la temperatura ambiente
Ia tensione di batteria (guando
st'ultima è alla fine della sua clu
uti le).
Alla luce delle considerazioni preced
temente esposte, diventa perciò
sario stabi l i re una soluzione di como
messo e modifìcare il sistema oriqi
di polarizzazione in modo da garant
i l  più possibi le un corretto funzio
mento del lo stadio compatibi lmen
con Ìe condizioni di assoluta stabi l
termica dei transistori .  La tecnica
neralmente seguita per ottenere quan
richiesto consiste:
a) nel sosti tuire la
par t i to rc  ( f ig .  30)  con
coì  rJ r ra lc  s i  reqoìa  d i

resistenza À,
un potenziomct
r,oìta in volta



Tobellu 5

Caratterist iche dei transistori  OC72 in coppia

Dif lerenza tra le tensioni d' ingresso per - I ,  :  1,5 mA
Rapporto massimo tra i  coeffìcienti  di ampli f icazione
cl i  corrente a' per - I .  :  80 rnA e - I" :  10 mA:

A Vr, I 40 rn\r

<  1 ,35

Dati di funzionamento di due transistot i  OC72 in push-pul l

lens ione d i  a l i rnentaz ione -4 ,5  V  *6  V
(lorrente di r iposo nel col lettore 2 x 1,0 mA 2 X 1,b mA
Resistenza interna deÌlo stadio pi lota > 2,5 kQ > 1,0 kO
Resistenza di carico da col lettore a col lettore 160 O 290 A
Guadagno di potenza 20 dB 24 clR
Irotenza di uscita 200 mW 200 rnW
I)istorsione armonica totale 70 % 10 91,

corrente di r iposo nel la coppia dei tran-
sistori  f inal i ,
ó) nel disporre, in paral lelo al la resi-
stenza Rr, del part i tore, una resistenza
a coeflìciente di temperatura negativo
(termistore N?C) atto a compensare le
variazioni del la temperatura ambiente.
c) nel mantenere fìsse le resistenze deÌ
partitore accettando ulteriori restri-
zioni del campo di variazione tol lera-
bi le del la temperatura ambiente o l i -
mitando a vaÌori  più bassi la potenza
utile in uscita

d) nel l ' inserire sul ramo comune degli
emett i tor i  una resistenza di contro-
reazione che aumenti la stabiÌ i tà ter-
rnica deÌlo stadio.

7 .  -  ESEMPIO DI  CALCOLO DI
UNO STADIO FINALE IN PUSH.
PULL PER UNA POTENZA DI
USCITA DI200 mW

Nella Tabella 5 sono r ioortat i  i  dati  ca-
r a t t e r i s t i c i  d e l l a  c o p p i a  d i  t r a n s i s t o r i
OC72, appositamente selezionati  per
essere impiegati  negÌi  stadi f ìnal i  in
push-pul l .

Essendo la corrente di r iporto relat iva-
mente bassa r ispetto a quel la di picco
in funzionamento normale, 1o studio
grafìco del circuito può farsi disponendo
le due caratteristiche rovesciate una
rispetto all'altra e orientate simmetrica-
mente rispetto al punto deÌl'asse delle
tensioni corr ispondente al la tensione di
al imentazione V.". Sul piano del le ca-
ratteristiche si traccerà quindi la retta
di carico R"" passante per i l  punto
Y ", ( :  6 V) (f ì9, 29).

Il carico su ciascun collettore corri-
spondente al la massima potenza di
uscita ottenibile e:

Trascurando la potenza dissipata nel
transistore in assenza di segnale e scc-
gl iendo per P. (-o,) 50 rnW (a ,1.-r oC),
s i  ha :

D -
t a L  -

(3 ,14) '  . (50  .  ro  ' ;

ed i l  carico da col lettore a col lettorc
diventa:

R z :  1  - 7 3  :  2 9 2  A

La potenza massima ottenibi lc al l 'u-
scita e:

D -
(  V" "  -  Vn) '

2 .  R z

( 6  -  0 . 4 ) ,'  
. ; ^  :  2 l J  m \ \ '
1 4 t ,

l )opo aver calcolato ,R2 si può deter-
minare i l  rapporto spire del trasfor-
matore d'uscita. Supposto di impie-
gare un altoparlante di 5 O di impe-
denza, con una resistenza dell'avvolgi-
mento primario di 3 O e quella del sc-
condario di 0,5 Q, si ha:
R t :  R o  *  m '  ' ( R "  

*  R o t t o p o r . t o , , t " )

Sostituendo i valori si ottiene:
7 3 : 3  i  m ' .  ( 0 , 5  +  5 )
da cui:
m2 : 72,8
ed
m : J r o : 1

7.1. - Stadio pilota
La corrente di picco nel coÌlettorc di
ciascun transistore OC72 è:
i , o  :  ( V , "  -  V ù  R L :
:  (6 _ 0,4)173 -  0,080 A
La corrente di picco nella base, neces-
saria per pilotare il transistore, si deduce
da quella di collettore dividendola pcr
il valore minimo del coeflìciente cli am-

6 2

- ,  I ' ' " .
r t  I"  

a z  .  p "  ( r , , " ) ( 3 , 1 ' 1 ) ' � . P " ( ^ o * )



pli l ìcazione a' indicato dal costrut l-ot 'e.
Per l 'OC72, c'  minimo (per 1, :  -  l l0
mA) è 25, quindi:

i1 , , :  80 i2 | ;  :  3 ,2  mA

La tensione di picco che deve fornire i l
secondario del trasformatore pi lota è:

1 1  :  ú a r -  Y t o  *  l r o ' R u

La tensione ur, si  r icava dal la carat-
terist ica d' ingresso del transistore e si
vede che,  per  i r ,  :  3 ,2  mA,  non deve
essere in{eriore a 0,7 \t ;  Vro è la ten-
sione di polarizzazione che può essere
ca lco la ta  con su f l - i c ien te  appross imaz io-
ne rnediante l : l  formula:

del rapporto spire del traslorrnatore r i-
suÌta al lora:

n  :  u r r fu  -  4 ,317,24  -  3 , i r .

La corrente di picco primaria put) cs-
sere calcolata conle segue:

i , o  -  i r , i n :  l l , 2  m A / 3 , 5  :  0 , 9  m A

La corrente di r iposo nel col lettore del
transistore dovrà essere scelta di valore
rin poco più elevato di quel lo preceden-
temente determinato (per tener conto
degli  eventual i  spostarnenti  del punto
di lavoro del transistore). Scelto quincl i
1 ,  -  1 ,3  mA ed R"  -  |  kO,  la  cadr . r t l

18i) -  130 tn\ -
t ì ,2  .  10B

di tensione ai capi del la resistenza r l i
emett i tore r isulta 1,3 \. .
Con una resistenza del prirnario di 12()
O, la tensione residua sul col lettore di-
Yenta:

I " . "  :  6 -  1 , 3 -  1 , 3  m A '  1 2 0  A  -
:  4 ,4  \ / .

Per un transistore OC71 con caratteri-
stiche al valore nominale, la correntt'
di  base necessaria per avere I " :  I , i l
mA, è di 22 pA. Scegliendo Rz : 10 '  À"
(come è stato indicato in precedenza), si
stabi l isce poi i l  valore di R' in modo
da ottenere la polarizzazione nel punto
di lavoro prestabi l i to. Con una cor-
rente di col lettore di 1,3 mA la resi-
s L e n z a  d i  u s c i t a  d e l l ' O C 7 1  è  c o m p r e s r r
tra 20 e 40 Q, a seconda delvalore del la
resistenza d'uscita del generatore che
alirnenta Ì ' ingresso del l 'OC71. La resi-
stenza d'uscita del lo stadio pi lota vistu
dai transistori  f ìnal i  è al lora:

Rur"ttolrt2 o 1,6 - 3,2 kO.

La resistenza di ingresso del l 'OC72,
per arnpi segnali ,  r isuita di 180 O. Ai
bassi l ivel l i  del segnale detta resistenza
aumenta notevolmente rna i l  valore di
Ru"ri tolIr2 resta, nei suoi confronti ,  suf-
f icientemente elevato oer mant.enere
e r r t r o  ì i r n i t i  a c c e t t a b i l i  l a  p e l c e u t u a l r
d i  d is to rs ione de l  segna le  r ì i  usc i ta .

-R"- : ( i
R 1

R6 è la resistenza in serie al diodo base-
emett i tore ed è data dal la somma del la
resistenza R, con la resistenza del la
rneti ì  del secondario del trasformatore
p i lo ta .  Supposto  che ques t 'u l t ima s ia
cl i  30 O, R1 diventa:

À r , - 1 8 0 + 3 0 : 2 1 0 O

e Ia  caduta  d i  tens ione í ro  .  Ru:
i u , '  R u  -  3 , 2  m A  .  2 1 0  O  :  6 7 0  1 r V

La tensione di uscita sul secondario clel
trasformatore pi lota è al lora:
u  -  0 ,7  -  0 ,13  +  0 ,67  :  1 ,24  \ i

La massima tensione di picco disponi-
bi le sul primario del lo stesso trasforma-
tore è:

l ) t r -  V " r - Y o - V n

Nel dimensionamento dei componenti
sarà comunque necessario stabi l i re i
valori  adottando un opportuno tnar-
gine di sicrtrezza per ovviare agli in-
convenienti  che potrebbero clerivare
rlal le eventual i  variazioni del la co-
rente nel transistore causate dal le va-
r iazioni del la temperatura e dal le tol-
leranza di fabbricazione dei componen-
t i  stessi.
Supposto che la caduta di tensione Vp
sia stata stabi l i ta di 1,5 \r,  si  ott iene:

t r r ,  -  6  - 0 , 2 -  1 , 5  - , 1 , 3  \ '

cìove 0,2 \ '  ò la tensione di ginocchio
de l  t rans is Io re  l r i lo ta .  I l  va lo re  rnass i rn t r

TobeILa. 6, - Forrnule per íl progetto
degli stadi in controfase, classe B. l ' r  :  tensione cl i  ginocchio del transist.  V"" -- tensione di

Resistenza cl i  carico cla col lettore a col lettore:
:  f t . "  :  1  ( V , , ,  *  \ ' r ) | i , ,  :  2 '  (

Potenza c l 'usc i ta :  -  P ,  -  2  (V , , , , -  \ ' 1 )  .  2 i " r l8  :  i "o

Corrente di picco per Lransistore: i ,o: 2 .

Clorrente nredia per transistorc: f  ,n",t io. -

al imentazione

V,,  -  Vk)2 P, ,

'  (V , "  -  \ ' t " )12

P,l(V "" - \ro)

i  " r l n
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:i-ziotte e interna di un triodo nuvistor.

I rìuyistor sono distribuiti in ltnlitr dalla
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Il nuvistor: (rÌewlooh nei tubi elettronici.
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Da I ' t t l l - ' t ' t  , \NNt l ' iDclustr ia t lei  tubi
c I c t t r t r r r i c i  l a v o r a  i t r  b a s e  a  p r o g r a t r t t t t i
intesi a migl iorare continuatnente i  tubi
r iceventi .  Si tende ad ottenere presta-
zioni sempre più alte, migl iore qual i tà
c maggiore sicurezza di funzionamento,
mantenendo i  costi  entro l imit i  ragione-
col i .

La Ra.oro ConpoR.trrox oE Aupntc.q.
ha aggredito questi  problemi su due
fronti :  da una parte studiando ed ot-
tenendo continui migl ioramenti sui
tubi elettronicj convenzional i ,  dal l 'al tra
investigando nuove tecniche, nuovi pro-
getti e nuovi materiali. Mentre il primo
fronte le ha permesso di conquistare
una posizione di preminenza nel la pro-
duzione dei norrnal i  tubi di oggi, i l  se-
condo le ha conferi to un primato invi-
diabi le con la creazione deÌ tubo del
futuro: i Ì  nuvistor.

I l  r r r n  i s t o r ,  c h e  r a p p r e s e n t a  t t n  r i v o -
luzionario passo avanti  nel la costru-
zione dei tubi elettronici,  è un tubo di
dimensioni notevoltnente r idotte (cir-
ca Lrn terzo di quel le di un tubo minia-
tura a 7 piedini) di struttura robusta e
compatta. Si cornpone di una base
ceramica usata come piattaforrna per i l
sostegno degli  elettrodi,  che sono sol i-
damente tenuti  in posizione da sup-
port i  uscenti  dal la base stessa. Gli  elet-
trodi sono piccol i  e leggeri ci l indri ,
capaci di sopportare fort i  urt i  e vibra-
zioni a causa del ia loro massa r idotta.
Per esernpio, questi  tubi sono stat i
sottoposti  a più di 1000 sol lecitazioni
di 850 g per 0,75 mil l isecondi senza
dar luogo ad inconveniente alcuno. I l
n u v i s t o r  t r o n  h a  m i c h e ,  n é  r ' e t r o :  n o n
pone quindi Ì imitazioni al la faci l i t Ì t  di
estrazione dei gas o aÌ le temperature
ott ime da raggiungere neÌ corso del la
sua fabbricazione. Tutte le]connessioni
degli elettrodi ai relativi supporti sono
saÌdate mediante un'unica, '  semplice o-
perazione ad alta temperatura. Le va-
r ie part i  non sono così sottoposte a
sforzi o tensioni reciproche, per cui
ta possibi l i tà che possano teri f ìcarsi
cort i  circuit i  nel corso del l ' i rnpiego del
tubo è oraticamente inesistente. L' in-

gegnosità clel la progeLtaziotre er la sit tr-
metr ia ci l indric:r hanno inoltre rcstr
possibi le un alto grado di autotnaziouc
nella fabbricazione del tubo: ne con-
segue la possibi l i tà di ottenere bassi
costi  di produzione, ed una notevole
unifonnità del le caratterist iche.

I l  nuvistor è costruito esclusivatnente
con material i  capaci di resistere ad ele-
t a t i s s i m e  I e m p e r a t u r e :  c e r a m i c a ,  a c -
ciaio, molibdeno e tungsteno, con esclLt-
sione del vetro. In questo moclo è
possibi le degassare ad elevatissinra tem-
peratura le part i  del tubo durante la
produzione ed el iminare i l  pericolo di
forrnazione del gas nel suo interno
durante l 'esercizio, anche se i l  tubo
lavora a temperature molto superiori
a quel le di un tubo convenzionale. I
nuvistor hanno infatt i  funzionato re-
golarmente al la temperatura di : l70oC.
Sul fronte del le ternperatura polari ,
essi sono stat i  i tnpiegi i t i  senza incon-
venienti  a -180oC, immersi in iclro-
geno l iquido.

Dal punto di vista del le prestazioni elet-
tr iche, i l  nuvistor ha permesso di ot-
tenere r isultat i  del tutto eccezional i '

Infatt i  le sue piccole dimensioni, con
distanze fra gl i  elettrodi fortemente r i-
dotte, consentono bassi tempi di tran-
sito degl i  elettroni:  ne conseglle una
riduzione del rurnore di fondo del tubtt
ed un'elevata impedenza di ingresso
anche al le alt issime frequenze.
I l  nuvistor ha inoltre un consurnrt molt<r
r idotto r ispetto a quel lo di un tubo con-
venzionale.
Le straordinarie prestazioni del nuvi-
stor consentono di intrartvedere una
nuova era nel la tecnica dei tubi elet-
tronici e deÌ loro impiego. I ' I iniaturiz-
zazione dei circuit i  sempre pi i t  accen-
tuata, regolare funzionarnento in con-
dizioni cl imatiche ed ambiental i  asso-
lutamente eccezional i ,  basso consumo
e bassa produzione di calore, robustezza
e sicurezza mai viste f ino ad oggi: que-
quindi i l  tubo di elezione per le appa-
ste caratterist iche consentono i l  re-
golare funzionamento del nrivistor ne-
gti  impieghì pi ir  cr i t ic i .  l ì  trul istor è

I r .  S . l ' . t .
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recchiature industr ial i ,  tni l i tar i ,  sp: i-  La superiori tà cl i  questo sintonizzator.e I
ziaI i .  r ispetto a quel l i  impieganti  tubi anrpl i_ I
Anche la radio e la televisiono possorìo f icatore Rp Aet t ipo convenziondè è |
trarre enormi vantaggi dal l ' i rnpiego del evidente. In più la sicvîezza di funzio- |
nuvistor. namento deì nuvistor. le sue oiccolc I
lrer esempio, un sintonizzaLore cot ' t t-  dimensioni, i l  suo basío .onrnrio, "o- |
rnerciale per ' I 'V facente uso di un st i tuiscono altrettanti  presi di caratte- I
tr iodo rmvistor 6cw4, arnpl i f ìcatore re tecnico e commerciale óhe non pos- |
RF con ingresso 300 O bi lanciato, e sono essere trascurati  clal progett ista I
cl i  un tr iodo pentodo miniatura t lEAs, accorto. 
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osci l latore convert i tore, fornisce le se- per i  sintonizzatore LIHF i l  tr iodo A _ |g t t e n t i  p r e s t a z i o n i :  
l ; 2 1 I  è  p a r t i c o l a r m e n t e  a d a t t o  a l l . i n r -  |

canale Guadagno di Fattore di piego come ampli f ìcatore RF, consen- I
tensione runìore tendo alto guadagno con basso rumore I

dB dB aggiunto, mentre i l  tr iodo A _ 152939t, I
B 15 5,1 è specialrnente indicato corne osci l la_ |
H 45 ir ,3 tore localc. : l  I
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dott .  ine, Antonio Nicol ich

Moderni amplifi catori per microonde
(parte pr ima di  due part i )

II progressiuo impiego di Jrequenze senxpre più eleaate e l'esí'
genza di ríceaitorí sempre più sensibili, hanno spinto i ricer'
òatori allo studio di nuoui e riaoluzionari dispositiui amplif' '
catori. L'A. pass& ra.pidarnente in esatlel Jacendone un con'

Jronto critico, i più noti tipi di amplífi'catori. Di essí si è giù
parlato sulle pagine della Riuista e ancora, in tuturo se ne
parlerù nel dettaglio. Consigliamo una lettura' a,ttentd, ili ques'
to artícolo panoranxíco che può essere cosiderato di carattere
propedeutico.

1. - GENERALITÀ.

l l  progresso è velocissimo neÌ campo
dell 'arnpl i f ìcazione dei piccol i  segnali  a
frequenze estremamente alte. Oggi si
clispone di nuovi mezzi cÌl^e aprono
orizzonti vastissimi, che sernbravano
utopist ici  f ino pochi anni fa. Si tratta
clei tubi a onde mlgranti, dei diodi tun-
nel, degli amplifìcatori parametrici raf-
freddati  o non raf lreddati ,  e dei maser.
Con essi è possibi le trattare frequenze
fìno a 90 GI:Iz (7GHz: lkNIHz ': 103
IIHz) e oltre. In questo articolo si vo-
gliono ricordare Ìe caratteristiche dei
val i  t ipi  rnenzionati  di arnpl i f icatori  e

si indica per ognuno di essi i l  campo cl i
applicazione pirì appropriato. L'evolu-
zione degli amplificatori è sempre in
atto; la fìoritura dei nuovi tubi non
deve essere ignorata da nessuno che
si interessi di radio, perchè è tale da
far riguardare come ferrivecchi i glo-
riosi tubi elettronici dei comuni ra-
dioricevitori e televisori; tubi che an-
che in tali apparecchi sono destinati
a scomparire per I'invadenza dei tran-
sistori .
I nuovi amplificatori sfruttano spesso
i fenomeni dello stato solido per offrile
figure di distrubo molto basse alle fre-
quenze delle microonde. In questo ar-

p r o i r l  l o r e
r l?i l fonico

5()3

F-ig. 1 - I'rincipio di funzion:rmento del tubo a ontle viaggianti (TWT : Travelling \Arave Tube)'



l ì i g ,2  -  Precoss ione d i  r rno  sp in  c lc t t ì .o l i co
torrìo a utr ciulpo polarizzantc II".

t icolo non si vuole approfondire tal i
fenomeni, rna dare uno sguarclo gene_
r a l e  o r i e n l a t i v o ,  I r a l t a n d o  c l e l l e  b a n t l e
passanti ,  dei guadagni, del le f igure di
rumore e confrontandoli  fra di loro oer
p r e v e d c l n e  l e  r i s p e l  t i v e  a p p t i c a z i o n i  n t  I
campo del le radiocomunicazioni.  In
questi  ult imi anni la potenza di uscita
d e i  t u b i  t r a s m i t l c n t i  ò  a n d a t a  c r e s c e n -
do notevolrnente per r isponclere al le
pressanti  r ichieste di maggiori  po_
tenze a l le  mic roonde.

2. - GUADAGNO

Per ottenere guadagno cl i  potenza in
un qualsiasi disposit ivo occorre esco_
gitare un certo nìeccanisrno, in virtu

in- del quale si aggiunge energia, in modo
coerent.e, al segnale. In tutt i  gl i  am_
p l i f i c a t o l i  c h c  v e r r a n n o  I r a t t r i i ,  t a l e
meccanisrno è elettronico. Nel caso
di tubi a vuoto g.. l i  elettroni sono l iberi
di rnuorrersi senza coÌl isioni dal catoclo
emittente al col lettorc. Invece nei rna_
ser gl i  elettroni sono fìssi nel lo soazio
r .  j l  r n e c c a n i s m u  d e l  g r r a r l a g n o  è  d e r . i -
vato solo dal le loro proprietà tnagne_
t i c h e .  N e s l i  a r n p l i f i c c t o r i  a  s e r l i ò o r r -
d u t t o l i ,  g t i  c ì e t l r o n i  s i  l n u o v o n o ,  m a
sub iscono ur t i  in  misura  d i  c i rca  101,
al secondo, per rnodo che conservano
una breve rnernoria dcl le precedenti
v i c i s s i t u d i r r i .  I n  o g r r i  c a s o  s i  p r r ò  o t t e n e -
re  un  guadagno.

2 . 1 . - T u b i a v u o t o

Nei tubi a vuoto i l  segnale vienc ap-
p l i c a t o  a d  r r n a  c u r r e r r l e  e l e i l r o n i c a  n r o -
bi le con velocità c.c.,  che put) variare
d a  p u n t o  u  p r r n t o ,  c o r n e  a v v i e n e  n e i
tubi a grigl ia control lo, o può essere uni-
fortne neÌlo spazio di interazione, co-
r le nei klvstron o nei tult i  a onde viag-
u i u n l i .  I l  s e g r r r l c  p t r i ,  e s s e l e  i r t r p r e s s o
s r r l l a  c o l r e n t c  n c l l u  [ o r r r r a  t l i  r r r o d r r l a -
zione di densit: \  o ci i  tnodulazione di
velocità. Nel 20 caso gl i  elettroni veloci
tendono a superare gl i  elettroni più len_
t i .  i n  t a l  m o t l o  s i  l o r r r r r r  t r n  a r i d e n s a -
tnenlo e la corrente diviene rnodul:rta
in densità. La modulazione di densitzì
equivale a una conente alternata al la
frequenza del segnale. Se si fa intera_
gire questa corrente alternata con un
circuito in modo che i l  potenziale va
sotto i l  potenziale continuo, gl i  etct-
troni subiscoÌìo una decclerazione ed
acquistano una I 'elocità rninore di quel-
ì a  c o r r i s p o n d e n t e  a l l a  v e l o c i t à  c . c . ,
causando una perdita di energia al cir-
c r r i t o .  A l l o r a  p a r t e  d e l ì ' e n c r g i a  c . c .  c l e l
f lusso elettronico viene convert i ta in
energia c.a. sotto forma di un seqnale
a r n p l i f i c a t o .  l . a  f ì g .  1  i l l u s l r a  c o m e  s i
svolge questo rneccanismo internamen-
te a un tubo a onde viaggianti .  I l  tubo
i: cornposto da un proiettore elettronico
c h e  e m e t t e  u n  f a s c e t l o  d i  e l e t t r o n i ,  d a
un'eÌ ica con accoppiatori  di entrata e
di uscita e da un col lettore di elettro-
ni.  Quando si i rnprime al terminale cl i
ingresso un segnale sul l 'el ica, i l  se-
gnale si propaga verso i l  terminale cl i

nscìta e, per la sua velocità, "r"."r- rt I
mlr, "n";*i;;il,*;-l;'ir;xil:: I
i:ii,{t t"ri:[,r ]'l Tmf*l'il I
ve loc i f  i  s i  t  ras to l rn" -  ' ; : ^ " ' : ; ; ; ; ; ; ' : ; :  I
di densirà. r,oichè *l1 j,in.il l i i#i; ' i; I
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sentato dal vettore p lorrnante Ì,an-
golo 0 r ispetto a Lìn calnpo rnagnetico
c rstante alÌ ineatore 11,. Quest 'ult i tno
csercita una tensione sul lo spin, e lo
spin, analogarnente a un giroscopio,
gira intorno aÌ l 'asse Z con velocite\
angolare ot,.  -  yH", clove 7 è i l  rap-
p o r t o  d c l  r r r o n r e n l o  d c l  d i p o l o  n ì a g n e -
t i c o  a l  r l o r n e n t o  u n g o l a r e  d e l l o  s p i n .
Se un campo magnetico polarizzato cir-
co ìar rnente  a  R.F .  rappresenta to  c la
h , ,  -  f h  c o s , r l  5 h  s e n  r u l ,  v i e n e
impresso suÌlo spin, e se la rotazione
clel carnpo è sincrona con la precessio-
ne clel lo spin, lo spin assorbe energie
c  l ' a n g u l o  0  a u t r r e n t a .
Se si inverte i l  senso di rotazione del
caÌrpo, questo resta senza efletto suÌlo
spin. Si sfrutta questo cotnportamento
non reciproco per fare disposit ivi  per
rnicroonde, come ad es. isolatori  di
lerr i te e circolatori ;  si  sfrutta anche per
e v i l r r e  o s c i l l u z i o n i  d i  r i t o r n o  n c q l i
r r r r p l i l ì c a t o r i  a  o n d e  l i a g g i r r n t i .
\ Ientre la sernpl ice irnmagine meccani-
ca del lo spin data qui sopra. non infor-
rna rnenomamente circa i  possibi l i  an-
g o l i  d i  o r i e n t a z i o n e  0  d e l t o  s p i n .  l a
r r r c c c a n i c a  q u a n l i s l i c a  d e l e r r n i n a  e  l i -
mita le orientazioni del lo spin a valori
specifìci, ciascuno carallerizzato da una
part icolarc energia. I  Ì ivel l i  energetici
ammissibi l i  sono inci icat i  in f ìe. 3. Per
p o r l a r e  l o  s p i n  d a  u n  I i v c l ì o  e n e r g e t i c o
più basso a un l ivel lo più atto occorre
un'eccitazione al la frequenza eguale al-
la dif Ìerenza di energia divisa per la
costante di Planck. Inversamente, se
uno spin cade da un l ivel lo più alto a
uno pìù basso, viene emessa una radia-
zione di frequenza uguale al la dif leren-
za di energia divisa per la costante di
Planck.
In assenza di eccitazione, un raggrup-
parnento di spin si distrìbuirà, nel cor-
so del tempo, fra i  t iveÌ l i  possibit i  se-
condo la legge di Boltzmann. euesta
ci istr ibuzione e indicata in f ìs. i l  dal le
l i n e e  o r i z z o n t a l i  s e g n a t e  n r ,  r r ,  e r .  S i
consideri  ora la modali tà di variazione
degli  spin fra i  Ì ivel l i  in presenza di
eccitazione. Secondo la f ì9. 13, poniamo

. dÀ' ' ,
c h c  

t t t  
s i a  l a  q r r a n t i t a  n e l .  l . a  d i

perdita degl i  spin dal Ì i rrel lo 1 al t i -

r e l l o  3 ,  t , a n a l o g a r n c n t e  s i a  
' 1 ' '  

, n
o t

netta perdita degl i  spin dal l ivel lo 1
al l ivel lo 2. In concl izioni di equi l ibr io.
c i o e  d i  s t a b i l i t à ,  l a  p e r c l i t a  n e t t à  r i s p e t -
to al l iveÌ lo 1 deve essere zero. Perciò

dN,"
+  - " : 0
' a t

n'Iolt ipl icando la (4) per Ia costante cl i
Planck, rnolt ipl icando e dividendo inol-
tre ciascun termine per la propria fre-
quenza corr ispondente al la transizione,
si  ha:

hfy

f,,

Defìrrendo I 'rr  -- I t l ' r ,  
( l l l t l  

cor 'e la

caratterist ica di t t 'aspor.to clel l 'cncr-
gia dal l ivel lo 1 al l ivel lo 2, e ponendo

analogarnenti :  P1::r -  l r f . .  ]Nt '' /  l r r  
ò Í

l a  ( ,4 )  d iven ta :
D t )

î  - - o  ( ; )
î t z  l t "

Alìo stesso rnodo perr i l  passaggio clal
l ivel lo 2 al l ivel lo l ì ,  si  può scrivcre:

D
L 2 1

f', f""
Si osservi che ,Prz, - Prr, cioè sc si
scambiano tra loro gì i  indici t lel la po-
tenza, la potenz4 carnbia segno.
Le  (5 )  e  (6 )  possono esser r r  anche scr iL te :

( ( i )

_ f

P , ,  -  ' "  
P " ,--  

[ ' ,  ] "
_ _ f

n  -  I z t  t ,t  2 J  -  
.  a  L |
fu

(7)

( 8 )

t 4 l
dNt,. . . ' -

ot

Perciò, se si forniscc (r,  pcltp:.r r) poten-
ztì per pro\roc:ìre transizione dal Ì i -
vel lo 1 al l ivel lo 3, la potenza di uscita
disponibi le nel le altre transizioni è
uguale al rapporto dcl la frequerrza di
uscita al la frequenza di porr ipaggio
molt ipl icato per la potenza di pornpag-
g io .
Se si cstrae potenza al la lrequenza f, , ,
l 'al tra frequenza è chiamata freqnenz:i
i t l ler e viceversa. ,  Sono queste le rela-
z i o n i  d i  p o l e n z a  d i  . \ l a n l e - r - H o r , e ,  c h t ,
le hanno r icavate originariamente cou-
siderando le tr:rsformaziorr i  di  energia
o p e r a l e  d a  r e a t t r n z e  n o n  l i n e a r i .  Q r r a n -
to si è ora det.to vale anche ner i  maser
e  p e r  e l i  a r l p l i l ì c a l o r i  p a r . i r r i r t ' I r i c i .
Dopo ciò è. sernpl ice corrrc si poss:r otto-
nere I 'arnpl i f ìcazione miìsel ' .  Si prencle
un cristal lo per es. di rubino o rut i l io e
si addiziona di ioni pararnagnetici  co-
nÌe crorno tr ivalente: si  ott iene un'alt :r
densità di spin c.,  quindi,  i i  desiclerato
grande prodotto guadag-no-larghczza di
banda. f Ìn segnale di ponrpaggio ad
una frequenza l ì ,  (v. f ìg. 3) rr iene appli-
cato per pompare gl i  spin dal l ivel lo
1 al l ivel lo 13, in qiuesto rnodo si r icava
potenza di uscita o al la frcquenza f r . ,  o
aÌla frequenza f,r .  Risogna naturalntcn-
te curare cert i  part icolari  d,: l  procccl i-
mento prirna di ottenere l 'azione nìaser.
Le relazioni \ fanley-Rotve r l icono che
è teoricamente possibite r icavare po-
tenze di uscita, mfì non dicono come si
faccia a ottenerle.:  Prima cosa bisogna
p r o v o c a r e  d e ì t e  t r a n s i z j o n i  p t , r  r i c a t l a r . e
p o l e n z a  d i  r r s c i t a .  È  b e n  v e r , ,  c h e  I r . a n -
sizioni si  veri f icano spontaneamente,
ma sono poco numerose aìle frequenze
delle microoncle. Inoltre esse sono del
tutto casuali  e originano disturbi,  inrrc-
ce di un segnale ut i le. Per inr lurre tran-
sizioni vi  sono dqe mezzi. I l  pr imo c
i l  r i lassamento ret icolare r legl i  spin.
Gli  spin eccitat i  ip tn cristal lo nrtano
col ret icoìo cristal l ino e cadono a l i -
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vel l i  energeLici inferiori .  I l  processo di
r i iassamento el imina gl i  spin al lo stato
eccitato così rapidamìnté al le tempe-
rature ordinarie che è impossibi le con-
servare una sovra popolazione negli
stat i  eccitat i .  Nei maser perciò i  cr i-
s t a l l i  s o n o  r a f f r e d d a t i  a l l a  l e m o e r a t r L r a
d e l l ' e l i o  l i q u i t l o ,  p e r  l a  q u a l e  ì ' e c c i t a -
zione diviene cosÌ Iunga (del l 'ordine
di mil l isecondi) che diviene possibi le
rnantenere una sovrapopolazione di sta-
t i  eccitat i  con una ragionevole potenza
di pompaggio. Quando i l  tempo di r i Ìas-
samento ret icolare del lo spin è lungo,
una seconda causa di transisioni che
può essere sfruttata, r isiede nel l 'cccita-
zione a RF. Un segnale RF genera
transizione e l 'energia l iberata viene
aggiunta coerentemente al segnale. Fìf-
fel"t iv:rmcnte i l  maser si comporta co-
r l le Lrna resistenza negativa.

2.3. - Ampli f icatori  parametrici

I I  funzionamento degli  ampli f ìcatori
pararnetr ici ,  come dice i l  nome, è ba-
sato sul la variabi l i tà di un parametro
r i e t  c i r c u i t o .  E  l a c i l e  p e n s a i e  c h t ' p e r
ottenere un guadagno, i l  parametro r.a-
r i a b i ì e  s i a  u n a  r e a t l a n z a ,  o s s i a  u n  e l e -
mento circuitale irnmagazzinatore di
energia. GÌi  elementi imrnagazzinatori
impiegzrt i  per ottenere ampli f Ìcazione
pararnetr ica sono gl i  spin elettronici
(nel le ferr i t i ) ,  le capacità del le giun-
zioni dei diodi semiconduttori  e i
pennell i  elettronici.  Per ottenere l 'arn-
pl i f ìcazione parametrica con ferr i t i ,
è stata necessaria una potenza di porn-
paggio nrolto grande, per cui al mo-
rnento gl i  ampli f icatori  a ferr i te non
sono pratici  al le frequenze del le mi-
croonrìei perciò essi non verranno con-
siclerat i  in questo art icolo.
Lo schema di principio degl i  antpl i f ì-
catori  pararnetr ici  e dato in f ìg. 4.
L' iusiemc consta di tre circuit i .  I l  or i-
t n o  ù  a c c o r d a t o  a l l a  f r e q u e n z a  c l e l  s e -
gnale; i l  secondo è accordato al la fre-
quenza del la pompa ed è pi lotato da un
osci l latore Ìocale; i l  terzo è accordato
al la somma del la frequenze deì segnale
c del la pompa, o al la dif lerenza di que-
sLo due frcquenze; tutt i  tre sono ac-
coppiat i  cla una reattanza non l ineare.
I l  tcrzo circuito prende i l  nome di cir-
cuito rd1er, (circuito a frequenza dif-
ferenza o sotl tma in uscita). La tensio-
ne del scgnale fa batt imento con la
tensione del l 'osci l latore Iocale in una
reattanza non l ineare e produce cor-
r e n t e  a l l a  f r e q u e n z a  d e l l ' i d l e r .  Q u e s t a
corrente eccita i l  circu.i to idler e si
genera una tensione, che batte con la
tensione del l 'osci l latore locale nel la
reattanza non l ineare, producendo una
corrente a frequenza del segnale. Que-
st 'ul t ima corrente eccita i l  circuito del
segnale e crea una tensione, che si som-
ma al la tensione deÌ segnale originale,
dando infìne luogo al l 'ampìif icazione.
r\nche in questo caso 1'ampli f icatore
presenta un'ef lett iva resistenza nega-

t iva :r l  segnale. La potenza entessa di l l la
re-sistenza negativa, si  origina nel l 'osci l-
latore locale o nel la potnpa, natural-
mentc, e l ' intensità del la potenza dispo-
nibi le è data dal le relazioni di Manley-
Rowe, come si è detto sopra. Poichit
l 'elemento att ivo negl i  ampli f ìcatori  pa-
rametrici è una reattarlza, norT presen-
ta disturbo di t ipo Johnson e quindi
fornisce ampli f icazione a basso rumore.
Negli  ampli f Ìcatori  parametrici  più sem-
pl ici  i  reattori  non l ineari sono diodi
serniconduttori .  Le caratterist iche ten-
sione-conente e capacità-tensione di
dett i  diodi sono indicate in f ìe. 5. Nella
t l i r t ' z i o r r e  r l i  c o n t l u z i o n e ,  l i  c o r r e n t e
cresce molto rapidamente con Ìa ten-
tensione; nel la direzione opposta, la
corrente è s:rtura c si mantiene ouasi
c o s l n n l e  l i r r c h ò  i n l c r v i e n c  l a  c o n d i r z i o -
ne violenta dovuta al l 'ef letto rraÌansa.
Perc i i r ,  q r rando i l  c l iodo  è  po la r izza t r . r
in senso di interdizione, esso presenta
una resistenza in derivazione moltcr
alta al circuito, cui è connesso. Sfortu-
nat.amcnte i l  diodo non presenta sol-
tanto la resistenza in naral lelo al cir-
c u i t o .  \ ' i  è  a n c h e  u n i  r e s i s t e n z a  i n
serie . i"",  che in connessione con la ca-
capacità del diodo deterrnina i l  0 :

1
, ,  d e ì  d i o d o  e  p o n e  i l  l i m i l c  s u p e r i o -

L, tL r  "

re al la frequenza al la quale i l  diodo e
impiegabilc. Nel senso inverso la capa-
cit : \  varia al l ' incirca inversarnente al la
radice quadrata del la tensione applica-
ta. Questa capacità funzione del la ten-
sione servc mirabi lr-nente come reat-
tanza non l ineare negli  ampli f icatori  a
rnicroonde.
Si è fatta una notevole sornma di la-
r,oro sui pennell i  elettrorr ici  considera-
t i  come reattanze non l ineari.  Gl i  arn-
i l l i f icatori  pararnetr ici  impieganti  onde
a carica spaziale longitudinzrle norì
hanno clato buoni r isult tr t i  circa le
basse fìgure di rumore quando usati
negl i  ordinari  tubi a onde migranti .
I-a ragione sembra r isiedere nel fatto
che Ìa non l inearità nel fascio produce
alcune frequenze spurie di uscita ( idler),
che sono tutte supportate dal fascio.
l l  cl isturbo nel fascio al le frequenze
idler interagiscc con la tensione di
pompa e procluce disturbi al la fre-
quenza del segnale. Ne r isulta un am-
pl i f ìcatore rumoroso. Si è già accen-
nato che non si ò potuto trovare un
tnezzo pet sopprimere le r isposte ai
segnali  idler indesiderati  nei fasci elet-
tronici.  Non ò così semplice come si
potrebbe credere guardando la f ìg. 4
e ivi  sopprimendo i  circuit i  idler.
tr Icntre i  tubi ampli f ìcatori  parametrici
impieganti  onde longitudinal i  sui fasci
elettronici non sono stat i  usati  con sLlc-
cesso per f  abbricare ampli f ìcatori  a
basso rumore, un tubo impiegante onde
trasr.ersal i  ha avuto grandioso succes-
s o .

E qucsto i Ì  tubo Adler; la f ìg. 6 1o indi-
ca scher-nat icarnente.
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l l  tubo consta: di un proiettore elet-
tronico che emette i l  f  ascio; di una
coppia di placchette deviatr ici ,  che ( in
presenza di un campo magnetico 11 di
intensità adatta per rendere la fre-
quenza ciclotrone f.  degl i  elettroni ap-
prossimativamente uguale al la fre-
quenza del segnalc) irnpart iscono agl i
elettroni un moto a spirale; di un com-
plesso di quattro elettrodi al imentati
a coppie a frequenza doppia del la fre-
quenza cicÌotrone; di una coppia di
placchette deviatr ici  di uscita, che as-
sorbono energia dal moto a spirale de-
gl i  eÌettorni e fornisce energia al cir-
cuito di uscita; di un col lettore del fa-
scetto di uscita.

Quando i l  pennello elettronico penetra
nelÌo spazio fra le plachette deflettenti
di entrata porta disturbo nel suo moto
trasversale, a motivo del la distr ibuzio-
ne termica delle velocità degli elet-
troni nel fascio. Lalunghezza delle plac-
che deviatrici ed il carico del circuito di
ingresso sono studiat i  in modo da as-
sorbire completamente i l  disturbo tra-
sverso sul fascetto, mentre viene ap-
plicato il segnale. Pertanto il pennello è
esente da disturbi quando emerge dal le
plachette deviatrici e reca solo il se-
gnale nella forma rli un moto spiralato
degli elettroni. Il raggio dell'elica elet-
tronica è proporzionale all'ampiezza del
segnale. Quando i l  raggio entra nel la
zona quadripolare, subisce l 'azione di
un campo elettr ico tangenziale, che
è zero sul l 'asse e aumenta con lo sco-
stamento dalÌ 'asse.

Conseguentemente i ì  campo tangenzia-
le in effetti ruota in sincronismo cogli
elettroni. 'Al lora. ciascun eÌettrone che
entra in fase opportuna di pompa, vie-
ne accelerato in proporzione al suo spo-
stamento dal l 'asse (gl i  elettroni che
entrano in fase inadatta, vengono r i-
tardati  e f ìniscono sul l 'asse del tubo).

A motivo del carnpo magnetico, l 'elet-
trone continua il moto spiralizzato al-
Ia frequenza ciclotrone, ma si muove

,  e f l
t c : -

z ù  m

con un raggio Ìì ìaggiore in scgui lo aÌ-
l 'accelerazione. Perciò, ogni elettrone
abbandona i l  campo quadripolare col
raggio del la sua traiettoria a spirale
aumentato in proporzione al segnale
che esso portava quando entrava in
detta regione. l , 'energia aggiunta può
essere estratta al l 'accoppiatore di uscita,
ottenendosi in defìnit iva un segnale
amplifìcato. Il fatto che il disturbo su1
fascio sia stato eÌ iminato al l 'accop-
piatore di entrata, rende i I  tubo un
ampli f icatore si lenzioso.

Il tubo Adler ha rnolte caratteristiche
attraenti  oltre al suo funzionamento a
basso rumore; di esse si dirà più sotto
i n  3 . 2 .

2.4. - Diodi tunnel

In tutt i  i  disposit ivi  f in qui r l iscussi,  i l
meccanismo del guadagno è stato r i-
dotto ad una conduttanza equivalentc
n e g a l . i v a .  E  q u i n d i  l o g i c o  t e r m i n a r e  c o l
diodo tunnel, non solo perchè esso è
i l  più recente in ordine di svi luppo, ma
anche perchè offre immediatamente una
conduttanza negativa. La discussione
del meccansimo col quale i l  cl iodo tun-
nel genera una conduttanza negativa
ci porterebbe molto lontano; ci  ac-
contenteremo perciò di osservare che
la caratterist ica tensione-corrente ha
l 'andamento t ipico mostrato dal la cur-
va di f ig. 7: la corrente cresce rapida-
mente con la tensione nel senso di con-
duzione, raggiunge un massimo a cir-
ca 50 m\r. diminuisce fino a un mi-
nimo, e poi aumenta di nuovo. Nella
z o n a  f r a  i 0  e  I 0 0  m V  i l  d i o d o  p r e s e n t a
una conduttanza negativa, che può es-
sere ottenuta con una corrente media
bassa. Poichè i i  disturbo nel diodo tun-
nel è imputabile all'efletto mitraglia,
la piccolezza del la corrente media as-
sicura che l 'uscita del diodo è a bassa
rumorosità.
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Alla TV corso di scuola media unif icata.
Già numerosi alunni che hanno seguito le lezioni trasmesse da ' l 'elescuola trcl
tr iennio scoÌastico 1958/59-1960 61, sono in possesso clel la l icenza di Avviarnentr-r

Professionale. Essi,  mentre si accingono a intraprenclere una più prof lcua att ivi tr \
di lavoro o a proseguire gl i  studi in vista di una migl iore posizione sociale, r icordano
con r iconoscenzà - e ne fanno fede le molte lettere giunte al la Direzione di Tele-
scuola - i  volt i  degl i  insegnanti  divenuti  famiÌ iar i  aI video, le ore trascorse dinanzi
al teÌevisore nel lo sforzo costante di aprire la mente a nuovi orizzonti  del sapere.
Quanto beneficio abbia apportato ' l 'elescuola 

a quei giovani che non avrebberu
potuto freguentare scuole secondarie, non è faci le dire, anche perché non è semplice
raccogliere dati  ed elementi di giudizio. Nfa quanto I ' iniziat iva del la Rai sia stata
< ureri toria - come ebbe a precisare i l  Ministro del la Pubblica Istruzione, on.
Bosco - nel campo del la dif lusione del la cultura e a sostegno del l 'att ivi tà educati-
va del la scpola ,r è dimostrato, anche, dal vasto interesse suscitato al l 'estero dove
l 'att ivi tà di TeÌescuola è stata più rroÌte oggetto di studio in convegni internazio-
nal i  per Ìa sua original i tà e la sua funzional i tà di impostazione organizzativa e di
programmazione. Dopo I 'esperienza del prirno ciclo tr iennale di trasmissioni per
l 'Avviamento l)rofessionale, non poteva mancare l ' inserimento di ' Ielescuola nel
campo del la r i forma scolastica in atto, quale naturale svi luppo del le premesse
da cui f  idea di TelescuoÌa era part i ta.
Nel quadro cl i  questa r i fomra oimai al le sogl ie del la legislazione i tal iana, Ia Rai,
in stretta col laborazione con i l  Ministero del la Pubblica Istruzione, inizia quest 'an-
no scolastico 1961/62 le trasmissioni di una regolare prima classe di Scuola Media
I inif ìcata, con cui s' intende non soltanto ofTrire la possibi l i tà di uno studio regolare
ai ragazzi in età d'obbl igo scolastico che abitano in local i tà sprovviste di scuole
secondarie inferiori ,  rna anche contr ibuire al la r i forrna scolastica ln corso.
Le lezioni saranno trasnìesse tutte le matt ine dei giorni ferial i ,  secondo i l  normale
calendario scolastico, dal le 8,30 al le 12, e sarà svolto i l  programma del le seguenti
materie: Religione - I tal iano - Storia - Educazione civica - Geografìa - Francese -
Inglese - ] ' fatematica - Osservazioni scienti f ìche - Educazione art i i t ica - Educazione
tecnica - Educazione musicale - Educazione fìsica.
Ogni lezio4e televisiva avrà la durata din:rezz'ora, interval lata ciascuna con altra
rnezz'ora durante Ìa quale gl i  insegnamenti preposti  ai Posti  di Ascolto svolgeranno
quel lavoro di completarnente e di r ielaborazione di quanto presentato dal video,
necessario per le dif lerenziate esigenze di ciascun gruppo d'ascolto e per l ' insosti-
tr i ibi le rapporto diretto tra docente e discente.
Le lezioni saranno svoÌte da un gruppo di insegnanti  scelt i  attraverso una selezione
operata su scala nazionale.
L'organizzazione dei Posti  di Ascolto per 1a prima classe di Scuola Media LÌnif icata
e stata curata direttamente dal Ministero del la Pubblica Istruzione, tramite i
vari  Provveditori  agl i  Studi. A ciascun Posto di Ascolto daranno preposti  due inse-
gnanti  laureati ,  uno per le materie lettcrarie e l inguist iche, l 'ai tro perquelletecnico-
scienti f ìche. I  Posti  di Ascolto, a tutt i  gl i  efTett i  giuridici ,  sono considerati  come
classi staccate del la più I ' ic ina Scuola secondaria inferiore
'\  cura del la IJr i ,  Edizioni Rai Radiotelevisione ItaÌ iana, sarà pubblicata una r ivi-
sta tuensi le che r iporterà in anticipo un ampio schema del le lezioni trasmesse, oltre
nlt icol i  cl i  carattere didatt ico e pedagogico.
I l  Centro di TeÌescuola è quindi irnpegnato in uno sforzo organizzativo e di pro-
duzione per dare al le lezioni Ìa massima efl ìcacia nel senso televisivo. avvalendosi
clei rnezzi i l lustrat ivi  ( irnmagini,  r i tmo, inquadrature, scenografìa) pi ir  idonei a far
sÌ che la teìevisione divenga non soltanto l 'appl icazione di un nuovo mezzo al si-
stema didatt ico, ma la pi ir  abbondante e la più viva presentazione di materiale
di studio deÌle varie materie, da cui insegnanti  e alunni possano r icavare gl i  ele-
rnenti  e i l  l inguaggio piu adatt i  al  processo di istruzione c di fornazione.
(ìosì, accanto aÌ la prosecuzione dei corsi di Avvian-rento Professionale, con Ia sc-
conda e la terza cÌasse ( la prima, ovviarnente, viene sosti tuita dal la Scuola Media
l lni f ìcata); accanto al compÌetamento del la rubrica per analfabeti  Non à mar
7'roppo Tardi, con la realizzazione di un secondo corso per semi-analfabeti o per
analfabeti  <i di r i torno ir ;  accanto al la rubrica II  1'uo Domani dedicata ai orobleuri
l iguardanti  la scelta del le professioni,  i l  Centro di Telescuola, con l 'attuazione del
Iìuovo programma, si inserisce ef l ìcacemente nel processo del l 'al largamento del le
possibi l i tà di studio per tanta parte del la popolazione i taÌ iana, contr ibuendo corr
lzr forza di un nuovo l inguaggio al la r. i tal i tà del lavoro educativo. (n.r.)

Televisione a circuito chiuso a colori  al la Mostra del l 'automazione e
strumentazione di Milano.
La B,q. '-  & C. ha presentato al la N'Iostra del l 'autornazione e strumentazione che
si tenne a X'I i lano dal 7 al 13 Novembre un sistema di teler. isione a circuito chiuso
a colori  di costruzione deìla dit ta inglese I l . \{ .1. Erur;rnoNrcs Lru.
lìsso rappresenta una delle piu perfette realizzazioni esistenti oggi in questo campo
nel quale la E.\f .L ha una esperienza dl oltre 211 anni.
I l  sisterna è basato sul l 'ust i  di  tre tubi vidicon, ciascuno per un colore fondamentale
(r 'erde, rosso e blu). La luce che entra nel la ciìnìera ir t tr :rverso l 'obiett ivo è divisa
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I)er misrre di pressioni che richiedano uììa no-
tevole accuratezztr i ora disponibile unit serie
di tmsduttori a selniconduttore cnpaci di fornire
l iDo a  5V d i  usc i ta ,  scnza b isogno d i  ampl i f i ca-
tori o di circrrit i  elettrici attir i. Prodotti dalla
Dy\rsco (dir-isione rìella -\unnrcrx Bn-lxr:
SHOE ( lo .  )  con  unr ì  n r ro t 'a  tecn ica  per  la  compcn-
s : ìz ione te rmic i ì  e  d i  l i n t 'a r i t i r ,  ( lues t i  l ras (hr t to r i
s i  p res tano n  una no tcvo lc  -eammr < l i  ap l t l i ca -
z io r r  i .

Uniì nuova camerà foto€lràfica per uso oscil losco-
pico Yiene ]lresentata dalla Bp.rrrre-ColEr.\N.
Si tratta del modeìlo N{arl{ I I Oscil lotrorì, che
qui viene riprodotto. I-lteriori infornazioni pos-
so ì ro  essere  o t tenntc  N l l i ì  - \ r -RrEr rA- l ì r  ROPE
S. .\,, Bnrxellcs, l lelgio,

509

uei suoi colori  fondatnenlal i  da due specchi cl icroici ;  i  tre lasci lurnint isi  (rosso,
t erdu e blu) così ottenuti  sono poi focal iz.zatí sul ie superf ici  fotoconclutt ive r iei
tubi vidicon per nlezzo di piccol i  obiett ivi .  Infìne, i  tre segn:r l i  uscenti  dai r, icl icon
seguono tre canali  separati  prima di essere r icorlposti  nel rnonitor.
Le applicazioni îondamental i  deÌla teÌevisione a coìori  sono queìle in cni si  t \
già af lermata la teìevisione in bianco e nero; i ì  colore rende ornrai supcrato i
bianco e nero in quanto, oltre a rendere pitr reale e viva la presenlazione, in r lol t i
casi r isulta indispensabile per control l i  quanti tat ivi  o per appl icazioni part icolari
nel le qual i  la realtà cromatica è di importanza fondamentale. ( c . p . )

I  nuovi impianti  del Centro RAI-TV di Milano
Il  Centro di Produzione Radiotelevisivo di N{i lano Ìra conclnso la nl inra 1'asc dcl
lr iano <i i  ampliarnento in corso di attuazione.
I1 Palazzo deÌla Radio in Corso Senpione, la cLri  costruzione lu iniziata nel 19,10
e con alterne vicende ult imata nel 1952, cra gi: ì  stato in varic r iprese ingrandito
f inchè, nel 1958, giunse a coprire un'area di 1'1.11 nretr i  qu:rclrat i .  Con l 'amplia-
mento  ora  compiu to  l 'a rea  coper ta  è  aumenta ta  d i  n - rq .779 rna  po iche esso e  s ta t r r
cffettuato essenziahnente in l inea vert icale, l ' i rnportanz:r dei lar.ori  ernerge ntegl io
da un confronto del la cubatura: da mc. 100.792 nel 19l l l l  a rnc 1i: ìó.. l lJtì  degl i  inr-
pianti  odierni,  distr ibuit i  in otto piani Iuori  terra e clue interrat i .  Per conscguenzrr
Ì 'aurnento  è  d i  mc.  34 .694.
Gli  studi sono aumentati  da 4 a ( i  nel palazzct cl i  [ ]orso Senipionc cla 1 a l3 quci l i
impiantat i  al la Fiera.
l I  costo del l 'arnpl iarnento ef lettuato si aggira sui ir  mil iarcl i  di  l l re. Qnesta inr-
portante opera di adeguamento si è resa necessaria anchc in r, ista clel le nuor,e
esigenze sorte per i l  secondo progranìnìa televisivo che, com'ò noto ha inizi :r to
regolarmente le sue trasrnissioni (per i  fortun:rt i  che sono r iusclt i  acl acleguare i l
proprio impianto) i l  4 novernbre.
Nel corso di una conferenza stan'rpa svoltasi presso i l  Centro, l 'Arnlninistrat.orc
Delegato e i l  Direttore Generale deÌla Rai-T\-,  dopo avere i l lustraLo:r i  giornaìist i
la consistenza e i l  signif ìcato del l 'opera di arnpÌiamento cornpiut:r,  hatrno r latrr
anche qualche notizia su questo secondo progranìma tanto atteso clagl i  tLt.cnti .
I ìsso sarà al lest i to con i l  cr i ter io di costi tuire un cornplernento del pi ' ini t .r  pul nrun-
tenendosi al lo stesso l ivel lo di accessibi l i tà intel lettr-ralcr e art ist ica. In altrc parolc
è stato scartato i l  pr incipio di r ir ,olgersi ad una nrass:r t l i f lelenziata, conte i l  terzcr
programma radiofonico: i l  secondo canale TY si propone soltanto di ofîr ire al-
l 'utenza una possibi l i tà di scelta. C'e t la sperarc che non si r ipeta l ' inconveniente
clei due principal i  programnri radiolonici che troppo spesso si tro\-ano in coincidcn-
za con trasmissioni di genere identico.
I l  secondo programna televisivo avrà ogni sera Ia r ' lurat:r di circa clue ore enlezzo.
Consterà di due spettacol i  diversi i r t framrnezz:tt i  cla un qrrarto di ola circ: 'r  di te-
legiornale, fra le ore 22 e le 22,:10
A proposito di radiofonia, che non ha es:ruri to 1:r sua funzione e al contrario r ir ,ela
sintomi di r ipresa, specialrnente per rneri to degl i  impianti  autonrobi l ist ici  e clel le
radiol ine a transistori ,  anche per essa è prer. isto un potenziamento c rnigl iolaniento
dei programmi.
Al Centro di Produzione di \ f i lano del la Rai-T\-,  nel quale sono occì.rpzÌte pelrrre-
nenternente 1.200 persone, fanno capo: per i l  settore teÌer, isir .o, 3iì  i r trpianti
trasmittenti ,  cl i  cui 3 trasrirett i tor i  e 33 r ipeti tori ;  per i Ì  settore racl iofonico, i !)
itrrpianti trasmittenti, di cui 5 trasrnettitori a moclulazione cli anttpíezza, (ì trasntet-
t i tor i  a moduÌazione di frequenza e 48 r ipeti tol i  a rnodulazionc' di frecluenza.
f lna seconda fase di ampliamento deÌ [ ]entro di l f i lano è prevista pc,r i l  periorìo
1962-65.  La  cubatura  compless iva  deg l i  ed i f ì c i  vc r rà  por ta ta  a  n ìc .3 ( i1  n r i la  29 f )
e  i l  nurnero  deg l i  s tud i  te lev is iv i  ne l  pa ìazzo d i  ( ìo lso  Sernp io r re  sa ì i r i r  a  r l iec . i .

\  t ) .o .  I

Abbonati  RAI -
Gli  abbonati  al le
raggiunto la cifra
al la televisione.
In confronto al 31

TV al 21 ottobre
radiodi f fus ioni  in  I ta l ia  a l la  data del  21 ot tobrc 19( i1 hanno
di  ot . to  mi l ion i  3 i r2.219 d i  cu i  due nr i l ion i  628 rn i la  7 l ì9  anche

ziaria, gl i  abbonati
nati anche alla TV

dicernbre 1960, a quanto infornta I 'agenzia ecunomica fìnan-
al le radiodif fusioni r isultano aumentati  di : ì ,1(ì.851 e el i  abbo-
d i  ; 0 i . 1 9 J .  u , . n . )

Attività del Centro Studi Corsi gratuiti per corrispond,enza
Allo scopo di recare un sia pur modesto, concreto contr ibr-rto alìa camltagnrr nazio-
nale per la < qual i f icazione professionale r i l  Centro Studi e Scarnbi Internazional i
indice, anche quest 'anno due corsi accelerat i  di l ingua inglese, cornmcrciale e cl i
stenografìa, per corr ispondenza. I  corsi sono gratuit i ,  non essendo r ichieste tasse
o quote associat ive, ma unicamente i l  r imborso del le spese postal i  (correzione
compit i)  e del le dispense. Non occorrono l ibr i  di  testo. Chiedere circolare espÌica-
t iva, al legando L. 100, anche in francoboll i ,  al  Segret:rr io (ìeneralc dcì Centro
St .ud i ,  v i : r  Cor rado Segre  n .  7 ,  I ìo lnn ,  p rec isanckr  i l  corso  chc  i r r t . cLcss : r .  ( r .s .s . i . )



Piero Soati

Note di servízio del ricevirore di TV
Continental Korting
modello +2 6 t B

scala úiF

acceso.spenlo

ni l idei rd
parlafo-
musi(d

1. -  GENERALITA
I  r icevitori  per televisione Continental-
Kórt ing modello ,12-618 fanno parte cl i
una indovinata serie messa sul mercato
dalla I)rrr,c. CourrNpNrar, Er,ncrnrc
avente serle a Genova-Sarnpierdarena.
l . o  s c h e r n t  c o r n e  a l  s o l i t o ,  c o m p l e t o
r l i  t u l t i  i  d a t i  r e l a t i v i  i l  v a l o r e  d e i
componenti  e quel l i  ut i l i  per i ì  con-
trol lo del le tensioni,  e pubblicato nel la
rubricaArcftíuio schemi in questo stesso
| l l sc ico lo .  S i  l ra t ta  d i  un  ie lev isore  a-
vente incorporato i l  seÌettore UHF rrer
la  r i cez ione dc l  2o  programma,  óon
c inescop io  da  2 l l " -110o.
Le principal i  caratterist iche sono le se-
guenti :  18 valvole, escluso i l  cinescopio
p iu  , - r  d iod i  a l  german io ,  2  d ioc l i  a l  se-
lenio e un raddrizzatore al silicio. In-
gresso di antenna simmetrico con im-
pedenza 240 0. Síntonizzatore VHF (fr-
gura 2), in circuito cascode, con selet-
tore a tambtro realizzato con tubi del
t ipo PCC88 e PCF82, le qual i  assicurano
nn fruscio prat icamente nul lo. Slnlo-
nizzatore Ltl1F (fìgura 3), con stadio
ampli f ìcatore a radio frequenza con la
valvola PC88 e stadio auto-osci l lante-
mescolatore con valvola PC86. Gti  altr i
circuit i  si  dist inguono per Ie seguenti
caratterist iche: Canale MF: 8 circuit i
base e 4 ausi l iar i  con valvole EG80 e
l l l . '18:rì  (2). L'ampli f icatorc a meclia
f requenza,  ne l  qua le  s i  îa  uso  dc l  c i r -

(onlrdlo

luminosifa

seleflore
UHI
manopola
selettrice
canali VHF
(on siflloflid
fine

aruli/ bassi

VHI-Ul|F

cuito .EQ V- Kdrting, permette di ot_
Ienere  una o t l i rna  n i l i t l azz .a  de l l ' i rn_
rnagine anche nel le condizioni di mag_
g iore  se le l  t i v i tà .  R iue lo lo re :  con  d iod ì
al germanio. Ampli f tcatore uídeo, con
v a l v o l a  P (  C ) L 8 1 ,  p a r t i c o l a r m e n t e  i n -
dovinato per ottenere un buon rapporto
bianco-nero. Regolatore della niTldezza
ottenuto tramite contro-reazione di-
pendente dal la frequen za. Ampli f icatore
CAG con valvola PC(L) 84, generatrice
del CAG, a impulsi.  Sezione suono con
valvole 8I l j tr8O (2) e PCLB6. Riuelazíone
suono, a rapporto mediante 2 x OA 122
con limitatore nell'amplifìcatore MF a
due stadi.  Stadio f inale BF che permet-
te  una po tenza d i  usc i ta  a  g  W.
Separatore di sincronismi, valvola
ECH84. Generatore dí frequenza, oriz-
zontale e stadio ad alta tensione, con val-
vole ECH84, doppio diodo al selenio
v40,  c1 ,  PL500,  PY88,  DY86.  Note_
vole il circuito comparatore di frequen-
za e di fase per la sincronizzazione auto-
matica dell' orizzontale, stabilizzato nei
confronti di eventuali variazioni di
tensione ed invecchiamento del le val-
vole. Osci/latore /ìnale oerticale e sop-
pressore di lraccia, con valvole ECC82
e PCL85. Cinescopio t ipo AW59-90.
Media frequenza immagine: 38,g MHz.
Media frequenza suono: 33,1 MHz.

2. - PARTICOLARI TECNICI
I l  t c l r r i o  è  u n i c o  d e l  t i p o  n  c c r n i c r n  c o n

I j i i r - .  1  -  T ) isp0s iz io r ì (
f r , r r l r r l i  e  L r l t ' r : r l i .

t le i  comanr ì i

5rO
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Fig. 2 - Schema clettrico dt:l--gruppo
vI.Itì.

bloccaggio rapido; costruzione angolare
c col leg:unent. i  su circuit i  starnpati .
' l ' : r le part icolari tà in unione al la razio-
nal i tà del rnontaggio consentono cl i  ef-
fettuare un completo control lo del l 'ap-
parecchio, da parte del tecnico, senz:r
dover r icorrere a operazioni complicate.
L'automatismo del contrasto, i l  rego-
latore di nitidezza, la stabilizzazione
dei sincronismi, i l  f i ì tro per le grada-
zioni dei toni f ìni ,  perrnettono di classi-
f icare questo televisore fra quel l i  di  alta
c1ualitrì.

3 .  -  COMANDI
,lnteriore: manopole: contrasto, lunti-
nosit : ì ,  acuti ,bassi e volume. la.sl l :  ac-
ceso spento, regolatore di nilidezza,
parlatoimusica, \ 'HF7UHF.
Parete laterale: selettore canali  e sin-
tonia fìne a mano VHF, manopola per
sintonia UHF (fìgura 1).
Parete posteriore: sincronismo vert icale.
I l  selettore di canale VHF rende possi-
bi le la r icezione su tutt i  gl i  B canali
csistenti  più 4 canali  di r iserva.

4. .  CONTROLLO DELLE TEN-
SIONI
Corne abbiamo detto più sopra, i  valori
del le tensioni che si debbono r iscontrare
nei vari punti del circuito sono ripor-
t.at i  cl i rettamente suÌlo schema. I  nostr i
lett .ori  sanno, dato che l 'abbiarno se-
gnnlrto pir ' r  voltc, che la rnisura t lcl ìc

tensioni anodiche deve essere escguitr
tr : lmite un voltrnetnr cc corì sensibi l i t l ì
20.000 Qr\ ' ,  rnentre per la nrisura
delle altre tensioni è consigl iabi le l 'uso
di un voltmetro a valvola in cc, con
resistenza di ingresso praticanrente in-
fìnita. Le correnti  alternate si tnisurano
con voltmetro in alternata a vaìore ei-
f ìcace.

5 .  -  CONTROLLO FORME D'ON-
DA
In f ìgura 4 sono r iportate le forrne cl i
o n d a  c h e  s i  d e b b o n o  o s s e r v a r e  n e i  p r i t t -
cipal i  punti  del circuito; anch'essi se-
gnati  sul lo schema elettr ico, sccondo
le istruzioni da noi r ipetutamente clate
nel corso del la descrizione di aÌtr i  cir-
cuit i  similari .  Si dovrà far uso di un
osci l ìoscopio a larga banda, dotato cl i
probe avente una capacità di 15 pIì
ed una resistenza praticamente inf ini la.

ó. . INSTALLAZIONE DEL TELE-
VISORE
Come abbiamo pubblicato recentemen-
te, faremo del nostro meglio per ren-
dere questa rubrica i l  meno monotona
possibi le dando per ogni descrizione
qualche part icolare che possa dif le-
renziarla da queÌle precedenti .  Così
mentre nel numero scorso abbial-t-to
p u b b l i c a t o  i v a l o r i  d e l l e  r e s i s t e n z c  c l t t '
s i  debbono r iscontrare pcr l ln dato t iJrtr
c l i  c i rc r r i to ,  ì )e r  ( l r ìesLo csc tnp ìare  t ' i t c -

r _ _ _ * _ _

/6"x
i l i  o  o \ !
s l \ o  o / r
ar\q 9./s

PCC 88

%-.x
s , [ o  o l r p  q J . !

o 1 \ o  o / i l-.1€._94,

PCF 82

sitrtonazzatm Yllf
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p r r r r t i  r le l  c i rcu i to  e l ( . t t r i co  r ipor t r ì to  ne l l i t  n t -
l , r i c r  \ rc ì r i l i o  s t 'hcn t i ,  r  p l rg .  ó2 l l  l r i s .

niar-no opportuno intrattenerci sul le
norme che occorre seguire per l ' instal-
lazione e che sono date dal costrutLore
al i ine di avere una buona r icezione. I . lsse
d'aÌ[ra parte sono uti Ì i  a quei lettori
aventi  una rninora esperienza e che ci
hanno r i vo l to  ques i l i  a Ì  r iguardo.

7 .  -  S ISTEMAZIONE DEL TV
Occorre tenere presente che i l  teìcvisore
è previsto per l 'aÌ inrentazione a corrente
alternata 220 \-,  percit)  nel caso clebba
essere inseri to sLr delÌc ret i  funzionanti
c o n  I e n s i o n i  d i r e l s e  è  n e c e s s a r i o  r i c o r -
rere al l 'uso di un trasforrnatore, o di
un auto-trasformatore, r icordando che
i l  consumo è di circa 170 \V.
L' irnmagine dei televisori  CoutinentaÌ
42-618 è  mol to  luminosa e  r i cca  d i  con-
trast i  la qualcosa permette di non oscu-
rare I 'ambiente. Si tenga però presente
che è buona regola instaÌÌare i l  televi-
sore in un punto nel quale lo scherrno
ron venga colpito direttamente, ne
dalla luce esterna ne da queÌla di i l lu-
m i n a z i o n e .  A b b i a m o  g i à  d e t t o  c o m e
sia buona norma che i l  televisore si trovi
al la distanza di cinque o sei volte la
diagonale del proprio schermo dal l ,oc-
chio del tele-spettatore. Essendo la dia-
gonale del lo schcrmo di 23 " la distanza
minirna di osservazione non dovrebbe
essere inferiore ai 3 metri .
( lualora un. tele-spettatore sia costretto
a gttardare I ' immagíne ad una distanza
inferiore è quasi sempre soggeflo ad un
dífetto uisiuo, genrrralmente rniopia, ln
laI caso I 'auuícinarsi al lo schermo ' l ' \ l

nott seruirt ì  e corrcqqcrc lale t tnomtt l ia erl

t.t mí.r11íorare Ia ttísíone. Surtì percir) ctp-
portunct che i l  \ecnicr.t  Io consiglí  o recarsi
cla urt ol l íco per i I  control lo del lct uisLu.
Inftrt t í  solo I ' t tso deIIe lenti ,  ín questa eue-
tt ienzn, Ttotr i t  seruire cL dctre unu ui.stonc
nit idu e reale deII ' immuqine.
Abbiarno r,oluto segnalare quest.o caso,
rnolto più frequente di qu:rnto si crecìa,
pcrchè esso sovente è l 'unica causa cl i
certe lamentele da 1 a ' te d - ' l  cl iente.
Per quanto r iguarda le nornre relat ive
l ' i rnpianto di antenna ci siamo tratte-
nuti  recentemente nel la rubrica a Col-
Ioqtr io con í let lor i .  Si tenga presente
che in questo t ipo di televisore occorrc
col legare l 'antenna esterna al la boccola
< Iìern u afIìnchò i l  comando : lutoma-
t ico di contrasto possa lavorare nelÌe
rr igl ior i  condizoni. Raramente, c solo
nel le irnmediate vicinanze del trasrlet-
t i tore, pur) essere consigl iabi l t ,  l 'uso
della boccola < Nah u.
E opportuno r icordare che i  canali  sono
numera t i  da  2  a  1 i ì  c le i  quaÌ i  g l i  u l t in r i
quat t ro  (10 ,  11 ,  12 ,  13)  sono i  c : rna l i  r ì i
r iserva.

8 .  -  R ICEZIONE SU UHF

Dopo aver premuto i l  tasto \.HFittHtr
si regola la manopola LIHF per i l  cana-
le locale, valendosi del control lo ott ico
posto sul la scala [ iHF sotto lo scherrno.
Dopo la sol i ta regolazione del voÌurne,
del sincronismo e del la lurninosità, si
r i tocca  la  s in ton ia  f ine  in  modo c la  rag-
giungere le tnigi ior i  cor-rdizioni cl i  r icc-
z ione.

( i l  tes to  segue a  pag. .  521)

5r2



Dt  spo s tz ro : *n  D I  c rRcu lT I  pER l rAT l tRIALrzzA-
RE lNDrcATrvr  .q .  p r t ì  c tFRE,  FAoENDo uso
DI R]]TI DI IìESISTIìNZA P.EA.LIZZ1.ÎE A GUISA
D I  C I R C U I T I  A  C O I N C I D E \ - Z A .

La stessa

Pnnr rz toNat reNTo NEI  c tRCUITI  Dt  co f l l fu -
TAZIONE.
Irielden EÌectronics (Gran Bretagna)

(50 rD 193)
Dtspos t r l vo  o  tscRr r r  rx l ionr , -  pe  n  o^r ls
E L E 1 ' T R O M A G N E T I C H E  C O R T I S S I M D .

Siemens e HaÌske (Germania)  (b0 ID 573)
I lp ' rooo pER REALIZZARE uN GrnaroRE.
Tesla Narodni  Podnik (Cecoslovacchia)

(50 rp 243)
Rtsoxaronr pER oNDE ELET.I  RotTAGNDTTcHE
C O R T I S S I M E  R E À I , I Z Z A T O  A  G Ù I S A  D I  R I S O N A -

T O R E  A  L I N E A  C O A S S I A L C  U D  A  C A \ I T , i .

Siemens e Halske (Germania)  (50 ID 243)
D tspos t r t vo  pen  uc ,  TRosu t ss toNE  o " *an t
B I L I Í E N T E  D I R E Z I O N A L E  D I  O N D E  E L E T T R O -

} Í A G N E T I C H E  C O R T I S S I } I E ,

Siemens e Halske (Germania)  (51 ID 133)
R,c.ororneslrnrrtroRE Dl EtrlErìcENZ.q, pER
\ A U F R A G H I .

TeÌefunl<en (Germania) (51  rD 513)

(1  2 -2730.059)

SrezroNn
Z I O \ I .

],Iarconi's

D t s p o s r r t v o  E  c r R c f i l T o  D r  A r - I t f E N T A z r o N E
P E R  A P P A R E C C H I  T E I - E V I S I V I  E D  A L T R I  A P .
P A R E C C H I  E L E T T R O D O ] ! I E S T I C I  A I - I I I E N T A T I
TRAUITE UNO STABILIZZATORE UN AUTOTR.A.-
S F O R } { A ] ' O R E  O D  A I , T R O  R E G O L A T O R E .

F.E. I .B.  (  I ta l ia) (12-2730-755)

AxrsNre  TNTERNA A c rRcu lTr  osc ILr ,AToRr
PER TELEVISIONE.
f l i l e to  ( I ta l ia )  (12-2730-629)

Tugo or I lt lrAGAZzr\AIIENTo Dr rMùf.A,crNt
.C. YISIONE DIRETTA A SE}IITONO.
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Fig. 2 - Colorimetro a cellula fotoelettrica con
lente di correzione che permette di ottenere un
fascio di luce parallela attraYerso la provetta.

Fig. 3 - Se alla cellula fotoelettrica si fa seguire
un amplilìcàtore si aumenta la sensibil i tà del
colorimetro.

(+) Jlcqunr, A. 1,., Colorimetrie photo-électri-
qte, Electronique Industrielle, giugno 1901, pag.
na  197.
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Concentrazione soluzione nota

La precisione del l 'eguaglianza del co-
Iore ottenuto dipende dalla luce mo-
nocromatica usata e dal l 'equazione per-
sonale (fattore umano), che dipende
dall 'esperienza, del la stanchezza, da
eventual i  di fett i  di  daltonismo. Nono-
stante tutto i colorimetri ottici, se usati
in modo opportuno, possono dare dei
risultati molto precisi, anche se ciò
può sembrare impossibi le.
11 colorimetro fotoelettrico elimina la
equazione personalel in questo stru-
mento le cause di errore possono essere
ridotte al minimo, soprattutto se la
sua costruzione viene studiata con
cura e se l'uso viene eflettuato con com-
peLenza.

lntensità soluzione nota

Però questi  non sono gl i  unici regola-
tori  usati ,  possono infatt i  essere im
piegati anche i regolatori a diodo
Zener, gli amplificatori magnetici, i r
golatori  a valvole. La sorgente id
mente perfetta rimane però la bat
di accumulatori caricata in tampone.
Una delle due. provette in prova pot
contenere un solvente chiaro o t
sparente, I'altra conterrà la soluzi
da misurare. Dapprima si introduce s
percorso del fascio luminoso la p
vetta contenente la soluzione chi
poi si regola il reostato di alimentaz
ne ad anche il reostato del gal

Principi di colorimetria fotoelettri ca
In questo articolo I'autore passa rapid.amente in rassegna i dí-
aersi sistemi ottici ed elettrici impiegati nella Jotocolorimetria.
Le Jotocellule che egli presenta in questú prim,a parte sono Íoto-
aoltaiche e Jotoemettitrici. I circuiti con cellule Jotoresístiae e
Jotomohíplícatrici, che permettono di ottenere dei risuhati mí-
glr,ori, saranno studiati in un articolo successiao.

1. - PRINCIPI FONDAMENTALI
DELLA COLORIMETRIA FOTO.
ELETTRICA
La colorimetr ia consiste nel l 'anal isi
rapida e precisa del le soluzioni chimiche
nelle qual i  I 'assorbimento o la trasmis-
sione relat iva è proporzionale al la con-
centrazione secondo la legge di Beer:
logro (10/1) :  f tcl
dove 1ol1 rappresenta i l  rapporto fra
la quanti tà di luce incidente e la quan-
tità di luce trasmessa attraverso lo
spessore 1 del la soluzione colorata di
concent raz ione c ,  espressa in  g rammi
per l i t ro. La costante k è caratterist ica
della soluzione, essa viene chiamata
l 'est inzione specifìca. I l  rapporto 1ol l
rappresenta la trasmissione del la solu-
zione solo in luce monocromatica a
patto che la soluzione non difTonda la
luce che la traversa. Si può usare anche
la densità ott ica, ossia i l  logaritmo de-
cimale inverso del la trasmissione, la
quale è espresso in unità internazional i .
Ricordiamo per completare i l  colori-
metro ott ico Duuosq usato per con-
frontare due soluzioni fra loro" Una de1-
' le  

due so luz ion i  ha  una compos iz ione
ed una concentrazione noten l 'al tra ha
una concentrazione incognita. L'una
o l'altra delle due soluzioni deve essere
modifìcata in intensità fìno ad ottenere
l 'uguaglianza dei colori ;  si  ha al lora:

Concentrazione soluzione inco gnita

2. -  COLORIMETRO FOTOELET-
TRICO A LETTURA DIRETTA

Il fotocolorimetro a lettura diretta,
almeno nel la sua forrna più semplice
(ng. 1), è soggetto a molte cause di
errore, tuttavia esso costi tuisce i l  pun-
to di partenza per tutt i  i  migl ioramenti
successivi.  Inanzitutto la tensione di
al imentazione del la lamoada non è
regolata.

L' intensità Ìuminosa di una lampada a
f i lamento  d i  tungs teno var ia  appross i -
mativamente eon la quarta potenza
della variazione dal la tensione di al i-
mentazione. La corrente fotoelettr ica
generata dal la fotocel lula è opprossi-
mativamente proporzionale all'illumi-
nazione; cioè essa varia praticamente
con la quarta potenza del la tensione
di al imentazione del la lampada. Poi-
che e  no to  che ìa  tens ione à i  re te  può
subire delle rapide fluttuazioni del
+ 10;nir,  è evidente che non si potrà

mantenere stabiìe la corrente foto-
elettr ica durante lamisura. Per tale ra-
gione, l 'al imentazione del la lampada
esige una tensione stabi l izzata. I  re-
golatori  di tensione più usati  sono quel-
l i  a circuito r isonante accordato che
garantiscono una buona stabilizza-
zione.

Intensità soluzione incognita

metro fìno ad ottenere un indicazi



Fig. 4 - Con questo montaggio a ponte si ottiene
una grande sensibiì ità ed uìÌa ottima precisione
nelle misure_colorimetriche.

I ' - i9 .5  -  Montagg io  d i fTerenz i r le  ( l i  duc  ce l lu le
fotoelettriche.

F ig .6 .  C i rcu i to  d i f le renz ia le  cor ì  ce l lu le  fo to -
e l e t t r i c h e  a  \ r r o t o .

I ' ig. 7 - Circuito dil lerenziale a ponte.

c![ul.
di misura

f-ig. 8 - ]{ontaggio differerìziale; in qrresto caso
compensazione è ottenLrta otticîmente Der

sul galvanometro uguale a 100. Quan-
do si introduce la soluzione incognita i l
galvanometro indica direttamente i l
tasso di trasnrissione.

f,à- manovra del reostato cleÌl'alimen-
tazíone non è consigliabile perché essa
fa variare la temperatura di colore del le
luce emessa dal f ì lamento clel la lampa-
da,  e  c iò  può por ta re  a  deg l i  e r ro r f  d i
lettura. L'uso del la resistenza varia-
bile in parallelo al galvanometro è piir
conveniente, però può dare anch'esso
degli  errori  a causa del la variazione
del carico della cellula.
La soluzione migl iore è quel la cl i  far
variare la deviazione del galvanometro,
variando la distanza del la lampada od
uti l izzando un diaframma variabi le op-
pure un fìltro ottico di densità neutro,
L'tttilizzazíone di un fascio di luce
divergente ha lo svantaggio che, se gl i
indici di r i frazione dei due l iquidi sono
diversi l 'area i l luminata del la celhrla è
pure diversa.

Questo fatto può portare a dei gravi
errori  perchè la superfìdie del le cel lule
non è affatto uniformemente sensi-
bi le.
Dopo tutte queste considerazioni noi
consigl ieremmo lo schema del la f ìq. 2
che può dare  de i  r i su l ta t i  sodd is facen l . i .
Però con un tale circuito è necessario
tracciare una curva di taratura per ogni
soluzione da misurare. Questa curva
si costruisce, tracciando i l  logaritmo di
trasmissione di una serie di soluzioni
campione, appositamente preparate ed
aventi  diverse concentrazioni.  La cur-
va sarà in genere una retta, non sarà
una retta per le soluzioni che non se-
guono la legge di Beer.
Per aumentare la sensibi l i tà del-cir-
cuito noi consigl iamo di sosti tuire la
cel lula fotoemett i tr ice ed i l  galvano-
metro con una cel lula a vuoto ed un
ampli f ìcatore (f ig. 3). In posisione <r Ia-
voro > la deflessione massima del lo stru-
mento di misura si ott iene regolando
l 'aper tu ra  de l  d ia f ramma,  lo  zero  e ìe l . -
tr ico si ott iene regolando la resistenza
/Ìr. Per ottenere dei buoni risultati è
necessario che la valvola amplifìcatrice
lavori nel tratto rettilineo della sua

, curva caratteristica e che la tensione
anodica sia stabi le. L'al imentazione

I anodica potrà essere ottenuta al lora
l:  con una batteria di pi le e di accumula-

i  tor i ,  oppure con uno stabi l izzatore
s elettronico.
i  La fìg. 4 mostra un circuito meno sen-

[: sibile alle variazioni della tensione di
I  al imentazione. Questo circuito a ponte,
i'' ideato da W,c.Lo e successivamente

f;lperfezionato, ulllízza due circuiti per

l i  le cel lule. I l  circuito delta f ìg. 11 ha

[ 'una sens ib i l i tà  dopp ia  d i  que l lo  de l la
L  ng .  4 .  Quest i  c i rcu i t i  sono cara t te r iz -
l "za l i  d .a  una sens ib i l i tà  mo l to  e leva ta ,
f, 'possono infatt i  r ivelare una variazione
$jldi corrente di 10-10 A, pur r imanendo
,;,.relativamente insensibili alle fluttua-

Izioni del la tensione di al imentazione.
'  

Essi sono inoltre prat icamente l ineari

in tutto il campo di rnisura. Per au-
mentare la sensibi l i tà si può inserire
un secondo stadio di ampli f ìcazione ac-
coppiato al primo.
I circuiti < differenziali I godono un
ottimo favore negli studi dei colori-
metri a lettura diretta, perché con il
loro impiego non è necessario stabi-
l izzare la sorgente di al imentazione del-
la lampada (ng. 5). La luce proveniente
dalla lampada L passa attraverso due
sistemi ott ici ,  identici  e cade su due fo-
tocel lule C, e C". Poiché le uscite di
queste due fotocel lule sono col l legate
in opposizione, una variazione del l ' in-
tensità luminosa, dovuta ad una va-
r iaz ione dc l l ' a l imentaz ione,  p rovoca
nello strumento di misura due correnti
uguali  ed opposte. Si ott iene così una
insensibi l i tà perfetta al le f luttuazioni
delÌ ' intensità luminosa. L' introduzione
della soluzione incongnita modifìca i l
fascio di una sola del le fotocel lule. Co-
lne nei circuit i  precedenti  anche in
questo si potrebbe tarare direttamente
i l  galvanometro e le cel lule potrebbero
essere sia fotoemett i tr ici ,  sia a vuoto.

3. -  COLORTMETRO A COMPEN-
SAZIONE ELETTRICA

Si può anche uti l izzare un metodo di
misura per azzeramento, eflettuando la
lettura su un potenziometro la cui scala
sia stata preventivamente tarata. Un
circuito di questo t ipo, ut i l izzante una
sola cel lula, è mostrato nel la f ì9. 12.
In questo caso la corrente fotovoltaica
viene annullata con una corrente oro-
ven ien te  da l  c i rc r r i to  po l .enz iomet i i co .
I potenziometri  sono naturalmente ta-
rat i  in trasmissione e densità ott ica.
Per compensare le variazioni del la cel-
lula in funzione del la corrente che l 'at-
traversa, G. Bln:r ha proposto lo sche-
ma del la f ig. 13.
I l  potenziometro è logaritmico e la
taratura in densita ott ica è l ineare, si
ott t iene quindi una maggiore precisione
di lettura.

Un altro circuito ulllizza due cellule
montate in un circuito diflerenziale
(fì9. 15). I l  potenziometro À, è usato
per 7'azzeramento prima della misura
ed il potenziometro /ì, per l'azzeramen-
to dopo l ' introduzione del campione da
misurare. La taratura è naturalmente
riportata su -Rr.

4 .  -  COLORIMETRO A COMPEN-
SAZIONE OTTICA

Anche in questo caso è conveniente ut i-
lizzare i circuiti diflerenziali. Un dia-
framma regolabi le disposto sul percor-
so dei raggi luminosi serve per la tara-
tura iniziale dello zero. Il diaframma
ca l ib ra to  d i  compensaz ione serve  per
riottenere lo zero dopo l ' introduzione
del campione da misurare. I l  vantaggio
maggiore rispetto al metodo elettrico
consiste nel fatto che le caratteristiche
delle cel lule sono invariabi l i  i l  che

dialî.mma
di misura

Cl C2 ilt l .ute lotoelettrich'

sr5

di un diaframma r-ariabile
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Fig. I - Neì montaggi difÌerenziali si possono adot-
tare diversi sistemi di compensazione. Le com-
pensazioni ottiche sono da dreferirsi a guelle
elettriche.

non succede con i l  carico variabi le nel
circuito.
Con questo sistema è possibi le impie-
gare qualsiasi t ipo di cel lula.
I diaframmi non sono i soli compensa-
tori  ott ici  che si possono impiegare. Si
ottengono gli stessi risultati con dei
filtri lampada, oppure con uno specchio
semiriflettente.

5. . FILTRI
L'uso dei fìltri è necessario praticamen-
te con tutte le soluzioni chimiche, al-
meno f ino a che esse seguono la legge
di BBBn. Il fìltro può anche essere omes-
so, ma al lora, quando si traccerà i l  lo-
garitmo della trasmissione in funzione
della concentrazione, non si otterrà
più una funzione lineare rettilinea e
ciò può dare degli errori di interpola-
zione e di extrapolazione. È per questo
che i flltri vengono sempre impiegati.
Lo scopo dei filtri è quello di lasciare
passare una benda molto stretta di
T:ungl:'ezza d'onda. Il fìltro ideale sa-
febbe quello che lascia passare una
sola lunghezza d'oncla, però lo stru-
mento che ne risulta si chiama al-
lora spettrometro ed il suo costo è
molto elevato. In colorimetria la ban-
da passante è di circa 500 À, e ciò è
più ehe suflìciente. La fì9. 10 mostra
le curve di passaggio di alcuni fìltri.
Il fìltro da usarsi per i vari casi dipende
dal colore del la soluzione. La ounta
della curva di trasmissione del l ì I tro
deve coincidere con la punta di assor-

bimento della soluzione misurata. I
principali fìltri utilizzati sono 4200,
4650, 4900, 5300, 5500, 5900, 6200,
6500 A.

6. - ERRORI IN COLORIMETRIA
FOTOELETTRICA

L'applicazione dell'elettronica alla co-
lorimetria non è aflatto una panacea
per tutt i  gl i  errori  possibi l i .  Se è vero
che i colorimetri fotoelettrici eliminano
l 'errore dovuto al l 'aequazione perso-
nale, è per vero che rimangono molte
altre cause di errore che possono es-
sere el iminate solo con una scrupolosa
progettazione e real izzazione del ló stru-
mento e con una atilizzazione accurata.
Una delle più importanti cause di er-
rore è la luce riflessa. Per eliminare il
suo ef letto dannoso è necessario verni-
ciare in nero opoca tutti i particolari
interni dello strumento. eccettuata l,ot-
t i ca .  È  ino l t re  raccomandab i le  inser i re
lungo i l  percorso dei raggi luminosi de-
gl i  opportuni diaframmi in modo da
permettere, i l  passaggio del la sola luce
che serve per la misura. Un esempio è
indicato nella fìg. 74, ctre mostra lo
schema di un colorimetro di una grande
ditta americana.
Anche gli efletti termici possono dare
degli  errori  e purtroppo essi sono spesso
trascurati .  La lampada deve essere ac-
cesa alcune decine di minuti prima
dell'utilízzazione per permettere al fì-
lamento di raggiungere l 'equi l ibr io ter-

t5

É
f r n
'a
, 9
E

E s

r650
t200Hassi ml

a 5900 I-

200

5000+, _ t _
6100

t0

3500 t000 5000 6000 7000

Lunghezza dolda in Angslri ins

Fig, 10 - Qualche esempio di bande passanti dei FiC.
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Fig. 12 - Schema di principio dello strunento
per misura con il metodo di zero: la conente della
cellula viene annullata con una corrente uglrale
ed opposta regolata con i due potenziometri.

11 - Circuito a ponte con cellula a vuoto.

Fig. 13 - Colorimetro a compensazione: la scala
del potenziometro logaritmico è tarata l inear-
mente.
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Fig. 1.1 - I vari dialrammi sen'ono per eliminarc
i raggi rif lessi parassiti.

tì ig, 15 - Circuito dil lcrenziale con compensrzione
clettrica.

s0luat0ne
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Fig.-16-- Disposizione degÌi elementi ottici nci
neDhelometri e nei f luorofotometri.

mico. Purtroppo anche le cellule ri
sentono gli efletti del calore; è quindi
prudente, se è possibi le, al lontanarle
dal la lampada, oppure raf lreddarle con
circolazione di aria fresca.
Non si può naturalmente tollerare il
deposito della polvere sugli elementi ot-
t ici ,  perché essa provoca le dif frazione
della luce. Inoltre è bene pul ire accu-
ratamente tutti i contatti elettrici per
evitare dei falsi condotti a resistenza
variabile.
Il sistema ottico deve avere la stessa
superficie di quella illuminata sulla cel-
lula, che quindi non potrà diflerire in
modo sensibi l i  sia o meno i l  campione
inserito nel percorso dei raggi luminosi.
Naturalmente è piir facile soddisfare
questa condizione se si usa Ia luce
parallela. Il diaframma a iride non è
consigl iabi le per 1a misura del l 'apertura
a causa dei giochi sugli assi delle lamine
che non permettono di r iprodurre I 'a-
pertura con una precisione sufliciente.

7. - TURBIDOMETRO. NEPHE-
LOMETRO, FLUOROFOTOME.
TRO
I l  turbidometro, i l  nephelometro ed i l
fluorofotometro sono degli strumenti
formati con gli stessi elementi ottici
ed elettr ici  dei colorimetr i .  Essi sono
dei derivati ottenuti con delle modifiche
abbastanza semplici.
Il turbidometro è uno strumento usato
per misurare la trasmissione ottica dei
liouidi torbidi. Esso è molto simile al
colorimetro. I liquidi da misurare
difleriranno però molto dalle soluzioni
misurate con il colorimetro, saranno
cioè dei l iquidi più opachi e più densi.
Come con il colorimetro anche con il
turbidometro è necessario preparare
delle curve di taratura per tutte le solu-
zioni da misurare. Queste curve vengo-
no tracciate leggendo le indicazioni date
da soluzione note. La relazione fra la
torbidezza e la concentrazione non è
l ineare.
Il nephelometro ed il fluorofotometro
sono simili come principio al colorimetro
ed al turbidometro, difleriscono però
per il fatto che la luce agisce stl una
cellula disposta ad angoÌo retto rispetto
al fascio dei raggi.

Nel fluorofotometro la luce è prodotta
dalla fluorescenza della soluzione. Nel
nephelometro si utilizza un raggio in-
tenso di luce bianca, invece in f luoro-
metria la fluorescenza viene eccitata
peî rîezzo di luce ultravioletta. Lo sche-
ma semplificato di questi due strumenti
è indicato nella fig. 16.

8. .  APPLICAZIONI E SENSIBI.
LITA

I colorimetri sono utilizzati per la
misura di costituenti colorati natural-
mente o di loro composti colorati. I1 me-
todo colorimetr ico si usa per l 'anal isi
delle soluzioni a bassissima concentra-
zione per le quali i metodi volumetrici o
gravimetrici normali sarebbero troppo
grossolani. Per esempio in colorimetria
è possibile titolare un milÌigrammo di
fosforo minerale per litro di sangue.
L'uLilizzazione principale dei turbi-
dometri consiste nella determinazione
dei solfuri e solfati presenti nelle der-
rate alimentari. Essi sono usati anche
per la determinazione delle dimensioni
e della distribuzione delle particelle.
Con un tale strumento si può corren-
temente determinare con l'analisi in
acqua una sospensione di una parte su
un milione.

La migliore ttilizzazione dei nephelo-
metri riguarda 1'analisi quantitativa
di precipitati sottili, incolori ed inso-
lubili. Per dare un'idea della sensibilità
di tali apparecchi possiamo dire che
essi permettono di rivelare la presenza
di fosforo nel rapporto di uno su 330
milioni nell'acqua e di uno su 100 mi-
lioni nell'acetone.

I fluorofotometri si riservano la misura
di certe vitamine, sopratutto la vita-
mina B, e la riboflavina (Br),in estratti
biologici che possono avere una concen-
trazione dell'ordine del milionesimo di
grammo per l i t ro.

In questo primo articolo abbiamo visto
molto rapidamente come si combinano
l'ottica e l'elettronica nella costruzione di
apparecchi per i laboratori chimici. In
seguito tratteremo dei perfezionamenti
che si possono ottenere ion le nuove
cellule ed i fotomoltiplicatori. A

T
L '  A N N U A R I O  1 9 6 1  d e l l a  R a i '  p u b b l i -
cazione annuale curata dal Servizio Docu-
mentazione e Studi, riunisce in un volume
di 573 pagine tutta l'attività svolta dalÌ'Ente
radiotelevisivo italiano nel corso del 1960'
I l  vo l ume  s i  ap re  con  un  pano rama  m inuz ioso
dei programmi radiofonici e televisivi, sia ri-
creativi e culturali che giornalistici: viene
esposto l'orientamento di fondo delìa revi-
sione strutturale della produzione radiofo-
nica attuata iÌ 3 gennaio 1960, vengono
descritti i principali problemi organizzativi
e le linee fondamentali di sviluppo di un anno
di  produzione,  vengono passate in esame le
realizzazioni di maggiore impegno e gli obiet-
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tivi della radio e della televisione. Segue
l'elencazione per generi di tutte le trasmis-
sioni eflettuate, con relativi autori e inter-
preli. Anche le attività in campo internazio-
nale hanno un proprio capitolo; in esso viene
descritta I'attività della < Iìai-Corporation ,,
società creata a New York per rappresentare
direttamente la Rai negli Stati Utriti e nel
Canadà. Si passa poi al massimo evento
dell'anno: cioè viene esaminata tutta la
impegnativa attività svolta dalÌa Rai per
la XVII  Ol impiade di  Roma. Seguono un
capitoÌo suÌla FiÌodiflusione ed un altro sul
Centro Elettronico -\ziendale entrato in fun-
z ione i l  1o gennaio 1961. Un capi to lo è dedi-

cato al Servizio Opinioni, che, al termine del
primo quinquennio di inchieste sull'ascolto
eseguite con continuità e tramite una orga-
nizzazione propr ia,  t ton solo ha assunto una
precisa fìsionomia attraverso una esatta de-
finizione dei propri compiti, ma ha anche
messo a punto i vari metodi di indagine.

Completano il volume i quadri dell'organiz-
zazione aziendale e la riproduzione integrale
delle Relazioni del Bilancio e dell'esame det-

tagliato del Bilancio e del Conto economico
dell'esercizio 1960, in appendice ai quali so-

no tabelle e grafìci concernenti gli abbona-
menti, la consistenza numerica del personale,
gli investimenti e le spese e gli introiti '
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Tachimetro di precisione a translstort

dott. ing. Giuseppe Checchinato
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Lo sTHuNIENTo DESCRITTo in
questo art icoÌo è stato progettato e co-
struito per un amico che aveva bisogno
di un apparecchio preciso, stabi le e di
basso costo per la misura delÌa velocità
dei motori .  Si tratta sostanzialmente di
un misuratore di velocità di impuÌsi;
esso può quindi essere usato anche per
altr i  scopi, per esempio cotne frequen-
zimetro per audio frequenze oppure co-
me contaimpulsi in un r ivelatore di
radiazioni.  Esso può inoltre essere im-
piegato con vari  trasduttori ,  può, per
esempio, essere al imentato da un pick-
up fotoelettr ico.

I l  pr incipio di funzionamento è molto
semplice; dopo averlo spiegato noi ci
preoccupererno inoltre di dare informa-
zioni suflìcienti per permettere al co-
struttore di modifìcare i l  complesso ba-
se al fìne di adattarlo alle necessità par-
t icolari .  I l  costo del lo strumento ori-
ginale, che usa un mil l iamperometro da
2 nrA, è r isultato, ai prezzí del mer-
cato anrericano. di circa 10.000 l ire.
Se si desidera uno strumento portat i le
si può al imentare con una batteria a
mercurio da t i ,75 \: .  Con ciò si el imina
i l  diodo Zener regolatore, necessario
quando lo strumento è montato su una
automobile, e si r iduce i l  costo totale
di circa 2.500 l ire.

1. . TEORIA DEL FUNZIONA-
MENTO
Le r iviste tecniche hanno ormai dc-
scritto moltissimi tipi di tachimetri'
perciò non ci soffermeremo su una di-
scussione di carattere generale r iman-
dando il lettore alla letteratura relativa.

H0TAjnel caso che rcnga messo e massà it p0sitito
detla batteria usare i cottegamcnti tratteggiati!- ig. 1 - Circuito completo

CR1 serve per tagliare gli
collegato in modo da dare

con regolatore Zener-
impulsi negativi ?1 è

impulsi positivi in I '1.

I  Lachinretr i  nonnalnrente si dividonrr
in due grandi categorie: quel l i  che im-
piegano generatori  a magnete perma-
nente come i normali  tachimetri  che r i-
chiedono i l  col legamento meccanico ad
un albero rotante e quel l i  che ut i l izzano
gli impulsi derir,ati dal sistema di ac-
censione, cont 'enientemente arnpl i f ìcat i .
In questo secondo gruppo, che è l 'uni-
co costruibi le da parte del di lettantc.
sono possibi l i  rnolte variazioni.  Llno di
questi  apparecchi disponibi le come sca-
tola di montaggio costa pressapoco kr
stesso deÌ tachimetro descri t to in que-
sto art icolo. I lsso monta un unico tran-
sistore ed è abbastanza rappresentativo
del secondo gruppo. I l  segnale di entra-
ta viene derivato dal polo caldo del di-
str ibutore, f i l t rato con un f i l t ro passa-
basso e rett i f ìcato. Un fì l tro di media,
che segue i l  raddrizzatore, dà una cor-
rente proporzionale al numero di im-
pulsi per unità di tempo (e quindi ai
gir i  min) ad un transistore che funziona
come ampli f icatore l ineare di corrente
continua e che aìimenta con i l  circuito
di col lettore o di emett i tore lo strumen-
to indicatore.
Questo t ipo di circuito ha due inconve-
nienti  rnolto gravi.  Dapprima le osci l-
lazioni del la forma degli  impulsi da una
macchina al l 'al tra possono modifÌcare
la taratura deÌlo strumento, nonostante
Ia presenza dei f ì l t r i .  Ciò impedisce di
u s a r e  l o  s t r u r r r e n t o  p e r  m i s u r e  p r e c i s e .
a meno che esso non venga tarato punto
per punto con un tachitnetro di preci-
sione, nel la part icoÌare vettura in cui si
vuole usare.
Ma quel che è peggio è che questo t ipo
di strumento è eccessivatnente settsi-

( * )  L . {RSEN,  N.T . ,  An
tachometer, Electronics
n. 6, pag. 59.
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Fig, 2 - Circuito consigÌiato per la misura della re-
sistenza interna dello strumento.

bile al le variazioni di temperatura,
quindi e poco adatto per essere usato
in una automobile. Si è trovato che Ia
sensibilità alla temperatura è di circa
1 !i del valore di fondo scala per ogni
grado Fahrenheit,  Ciò non deve sor-
prendere, dato che l 'ampli f ìcazione in
corrente continua di molt i  transistori
al germanio o al silicio risulta a 32 oC

all ' incirca 1,4 volte maggiore di quel-
la a 4 oC. Ciò signif ica che la stes-
sa frequenza in entrata a 32 oC dà
una lettura superiore del 40 o/o di
quel la a 4 oC, a meno che non si usi
una cont ro reaz ione d i  compensaz ione,
Perciò un tale strumento serve solo per
dare una indicazione molto srossolana
della velocità.

Questa situazione è ulteriormente ag-
gravata dal la necessità di lavorare a
bassa corrente di col lettore acausadeÌla
bassa potenza trasmessa dal f ì l t ro. Ciò
può fare in modo che la corrente di ta-
glio amplificata del collettore (1,,) di-
venti una quantità non trascurabile ri-
spetto alla corrente dello strumento a
temperatura eÌevata. Questa corrente
può variare nel rapporto da 1 a 10
per una variazione di ternperatura di
20 oC, e ciò dà luogo ad una certa let-
tura anche a velocità nul la. In presenza
d i  segna le  ques ta  dev iaz ione s i  agg iunge
alla deflessione normale e provoca un
errore di Ìettura,

Sono stati studiati alcuni perfeziona-
rnenti per ridurre l'efÌetto della varia-
zione del la forma di impulso: si  è per
esempio proposto f impiego di un pre-
ampli f ìcatore saturato e di un diodo
zener in modo da ottenere impulsi di
ampiezza costante. Tuttavia il pro-
b lema deì la  Iempera tura  r imane ancora
grave se taìe combinazione è eseguita
da un ampli f ìcatore di potenza l ineare.
Llna modifìca che si è tentato di adat-
tare è costituita da un amplificatore dif-
ferenziale bilanciato a due transistori
che comanda direttamente lo stru-
mento in modo da r idurre lo sposta-
mento dello zero. Tuttavia se i transi-
stori  non sono perfettamente accoppiat i
e se non si usa una certa quanti tà di
controreazione in corrente continua non
si ottengono dei risultati soddisfacenti.
Si noterà sempre un certo spostamento
dello zero e del la taratura.
Con i l  semplice circuito del la f ig. 1
vengono compìetamente el iminati  o resi
trascurabi l i  gl i  inconvenienti  del la in-
stabilità di taratura causata dalle va-
r iazioni di temperatura e del l 'errore di
taratura delÌo zero causato dal la diver-
sità del le forme d'onda. Inoltre con
tale circuito si el imina anche la neces-
sità di un rnicroamperometro, sensibi le
e quindi costoso.

Osservando i l  circuito del la f ìg. 1, si  r i-
conosce a prima vista che si tratta di
un mult ivibratore monostabi le. In que-
sto circuito i transistori funzionano co-
me commutatori, non come amplifica-
tori  l ineari.  La conseguenza, immediata
di questo fatto e che, essendo i transi-

stori rr aperti ir o r, chiusi ,i al passaggio
della corrente,Ìe correnti istantanee che
attraversano i  transistori  sono con buo-
na approssirnazione o uguali a zeîo, o
uguaÌi ad un certo valore determinato
solo dalle resistenze di collettore o di
emettitore e dalla tensione di alimen-
tazione. Le caratteristiche dei transisto-
r i  e le variazioni al le stesse provocate
dalla temperatura non hanno alcun ef-
fetto apprezzabile. L' indipendenza del-
la lettura delle caratteristiche del tran-
sistore è stata dimostrata sostituendo i
transistori  2N107 ai transistori  origi-
nal i  2N2414, I  nuovi transistori  ave-
vano una ampli f ìcazione 3,5 volte su-
periore, tuttavia la lettura di fondo
scala variava meno del 2o1'o.

Quando uno dei transistori è <r aperto ,r,
la corrente che lo attraversa è in pratica
minore deÌla corrente normale amplifi-
cala Iro, perchè esso è Ìeggermente cop-
troreazionato dall'altro transistore. Ciò
significa che non si ha spostamento del-
Io zero, infatti poichè la corrente in
condizione di <r chiuso > è minore dello
0,1 !d deÌla corrente in condizione di
u  aper to  n  non è  ne lnmeno necessar io
provvedere al la t .aratura del lo zero.

Quando uno dei transistori  è <, aperto >,
esso lavora in condizione di saturazione
e  l a  c a d u t a  c o l l e t t o r e - e n t e t t i t o r e  è  u g t r a -
le a circa 0,2 \-.  Questa tensione rappre-
senta solo i l  3oo del la tensione di al i-
mentazione a 6 \r,  quindi se quest 'ult i -
ma varia del 1096 la corrente di pas-
saggio varia solo del lo 0,3 l ! .  Con ciò
si può essere sicuri  che la taratura ini-
ziale rimane inaÌterata a qualsiasi tem-
peratura in tutto i l  campo di funziona-
mento dello strumento.

A questo proposito r icordiamo però che,
poichè l ' insensibi l i tà dal la temperatura
dipende dal fatto che i transistori si
comportano come dei commutatori ,  i l
tachimetro sarà stabile solo entro un
certo campo di temperatura. Questo
campo può essere al largato al massimo
con una progettazione ben studiata;
nel nostro circuito si prevede di potere
ottenere un funzionamento sicuro nel
campo da 4 oC a 50 oC. ,A.1 di fuori
di questo campo f innesco diventa poco
sicuro ed ad un certo punto si ferma
completamente.
Al di sotto deÌ limite inferiore del campo
di temperatura lo strumento commuta
sul lato destro e vi si ferma; ciò signifì-
ca che V, apre senza essere commutato
e mandare V, in saturazione. Attra-
verso V, passano solo 4,2 mA, quindi
non esiste il pericolo di rovinare il mil-
l iamperometro. Gli  impulsi di comando
non Fono più capaci di chiudere Vr e
l'indice dello strumento rimane sullo
zero. I l  protot ipo originale è stato posto
in un fr igori fero a 4 oC dopo essere
stato accuratamente tarato al valore
di fondo scaÌa. Dopo i l  raggiungimento
della temperatura di regime, il tachi-
metro è stato estratto e rapidarnente
provato. La taratura non era cambiata
più del lo spessore del l ' indice. Dopo che
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lo strumento era stato in esercizio per
alcuni mesi, si  è lasciata la macchina
chiusa e ferma al sole, dopo avere posto
un termometro vicino al l 'apparecchio.
Dopo alcune ore si è control lato i l  fun-
zionamento e notata la ternperatura.
Q u e s t a  e r a  s u p e r i o r e  a  5 0  o C . , t  i l
funzionamento era ancora buono.
La potenza dissipata nei transistori  è
uguale approssimativamente al pro-
dotto del la media del le correnti  di col-
lettore per le tensioni di saturazione, se,
come avviene in questo circuito, la
commutazione è molto rapida. Perciò
se la corrente media di col lettore di V,
è 2,0 mA, la corrente dissipata nel
collettore e di 0,4 mW, mentre 4 m\À'
vengono trasmessi al carico. Si ha
quindi un rendimento del 91 ] l ;  si  pos-
sono ottenere dei rendimenti ancora
maggiori ,  aumentando la tensione di
al imentazione del col lettore, però ciò
non interessa i l  nostro campo. I l  punto
piir importante è costituito dal fatto
che con dei transistori  a buon mercato
si può mandare con maggiore sicurezza
una maggiore potenza ad uno strumen-
to meno caro e piu robusto, di quel
che non sia possibi le con dei transistori ,
più grossi che funzionino come ampli-
f ìcatori  l ineari.

Un ulteriore vantaggio de1 sisterna pro-
posto sta nel la indipendenza del la l inea-
ri tà di indicazione dal la l inearità dei
transistori .  La l inearità dipende uni-
camente dal la l inearità del lo strumento
impiegato, e se questo è sufl ìcientemen-
te buona basta tarare lo strumento inun
unico punto del la scala. Llsando come
indicatore uno strumento tr iplett  mod.
t i30  ed  un  osc i l laLore  aud io  c ime gene-
ratore, i l  pr imo protot ipo non ha dato
luogo ad un errore di l inearità superiore
all'1o,,'o, supponendo che lo strumento
non abbia introdotto desl i  errori  di
compensazione.

2, . PARTICOLARITA. OBI, CTN-
CUITO
Come si è già detto i l  tachimetro è un
muÌt ivibratore monostabi le. Gli  stru-
menti precedenti impiegavano dei fìltri
pàssa-basso in entrata in modo da ot-
tenere degli  impulsi di area (potenza)
suflìciente per comandare il circuito di
misura. Nel nostro caso si impiega inve-
ce un fì l tro passa-aÌto, perchè per co-
mandare l ' innesco del mult ivibratore
occorre una potenza molto bassa ed
inoltre perchè un impulso a fronte r ipi-
da provoca una commutazione molto
più precisa. Nel circuito di entrata la
funzione piu importante di ?, è quella
di col legare lo strumento ai sistemi di
accensione aventi  sia i l  posit ivo, sia i l
negativo a massa. C, è un condensatore
di blocco del la corrente continua. La
resistenza Àr, assieme al la bassa indut-
tanza primaria di ?r, fa parte del fìltro,
passa alto, R, ed R, costi tuiscono un
divisore di tensione che r iduce l 'am-
piezza del segnale in entrata, altr i-
menti  troppo elevata. In qualche caso
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potrà essere necessario regolare i l  valore
di Àr; esso deve essere i l  più basso pos-
sibi le, però tale da garantire un inne-
sco sicuro anche al le rnassime temoe-
ra tu re .  Ta le  va lo re  non è  però  c r i t i co
e  n o n  h a  a l c u n a  i n f l u e n z a  s u i l a  t a r a I  u r a .
I l  diodo CR, serve per troncare le
punte di tensione negative.
I l  condensatore C, bìocca la polariz-
zazione che potrebbe arr ivare su V,
dal secondario di 7, ed inoltre agisce
come un'altra sezione di f i l t ro passa-
alto, e ciò in col legamento con la resi-
stenza in entrata del mult ivibratore.
À, ed R. servono per polaúzzare Vr.
Se non si r icevono impulsi V, conduce.
Le resistenze da R, ad - l?* sono state
scelte in modo che quando V, è chiuso,
V, r isult i  saturato. Quando V, è satu-
rato, gl i  ernett i tor i  di ambedue i  tran-
sistori  si  trovano a circa 1,08 \r r ispetto
al la presa di ntassa posit iva. I l  col let-
tore di V, è a circa 1,28 \,r .  La base
di V, è a circa ,- 0,5 V ciò signifìca
che essa è polarizzata in senso inlerso
con circa 0,9 V, se si suppone che 1"o
sia eguale a zeîo, Quando con la tem-
peratura aumenta 1.o, diminuisce que-
sta polarizzazione e ciò spiega I 'esisten-
za del l imite superiore di temperatura.
Con questa polarizzazione la corrente di
collettore di V, è uguale praticamente
a zero e l ' indicazione del lo strumento è
nulla.
Ora, se arr iva sul la base di V, un impul-
so posit ivo di suffìciente ampiezza, esso
viene portato fuori  saturazione e la sua
tensione di col lettore aumenta, cioè
essa tende verso la tensione negativa di
al imentazione. Questo segnale negativo
viene trasmesso al la base di V, attra-
verso C, e provoca ìo sblocco di Vr.
Quando V, comincia a condurre, i l  con-
densatore di r i tardo C, accoppia l 'osci l-
Ìazione positiva deì collettore di V, al-
la base di Vr, r iducendo ulteriormente
la sua conduzione. Questo t ipo di r i-
generazione provoca una rapida com-
mutazione ed infatt i  poco dopo l 'arr ivo
dell ' impulso V, è bloccata e V, è satu-
rata.
I l  condensatore di r i tardo C, viene ca-
r icato durante ìa commutazione in di-
rezione tale da rnantenere V, bloccato
per un certo periodo di tempo determi-
nato soprattutto da Àr, Àn, C, e dal la
osci l lazione di tensione del col lettore di
Vr. Quando V, r i torna a condurre si
porta rapidamente in saturazione, V, è
bloccato ed i l  circuito è pronto per r ice-
vere  i l  secondo impu lso .
La corrente che attraversa V, è costi-
tuita da una serie di impulsi rettango-
lari .  TaÌi  impulsi hanno una frequenza
che r iproduce esattamente quella degl i
impulsi in entrata, 1'ampíezza dipende
invece dalla tensione di alimentazíone
e dal le resistenze di carico e la durata
degli impulsi dipende soprattutto dal
condensatore di r i tardo. Gli  impulsi
danno quindi luogo ad una tensione
media continua i l  cui valore è propor-
zionale al prodotto del la frequenza de-
gl i  impulsi per l 'area di ogni irnpulso.

Quindi lo strurnento inseri to nel cir-
cuito di col lettore assume una devia-
zione proporzionale al la frequenza, ant-
messo che esso misuri  Ìa corrente media
e non i  picchi.  La maggior parte degl i
strumenti ò suff icientemente smorzata
per indicare la media, solo per frequen-
ze inferiori  ai 20 Hz si nota una osci l-
lazione del l ' indice. Ciò si ha quando un
motore da 6 ci l indri  cornpie 400 gir i
al  minuto.

Gli  altr i  componenti  che non sono stat i
menzionati  sono Cu e le resistenze deÌ
col lettore di Vr. C6 favorisce la commu-
tazione in quanto abbassa l ' impedenza
della sorgente di carica per Cu durante
i l  periodo di commutazione. Le resi-
stenze da -Rn ad R., e la resistenza in-
terna del lo strumento formano i l  cari-
co di Vr. E desiderabi le che, dopo che
I ' a p p a r e c c h i o  è  s t a t o  I a r a t o ,  I a  r e s i s t e n -
za sul colÌettore di V, r imanga vicina
a 1000 O, entro i l  10or.o se possibi le.
Si possono trovare strumenti di qual i tà
mol to  d iversa ,  però ,  in  ques to  càso va
molto meglio uno strumento con una
resistenza interna da 500 O. o meno.
che non uno strurnento costoso, avente
una alta resistenza interna ed un basso
smorzamento. Gli  strurnenti  importat i
d a l  C i a p p o n e  v a n n o  i n  g e n e r e  b e n e .  S e
non è nota la resistenza interna del lo
strumento, si  può misurarla faci lmente
con i I  circuito indicato nel la f ìg. 2. R,
ed ,R, sono clelle resistenze variabili e
,R, è la resistenza del lo strumento. Dooo
avere  s taccato  R,  s i  rego la  R,  f ìno  ad
ottenere una indicazione di fondo sca-
Ia .  Con una p i la  a  secco da  1 ,55  V À,
dot 'rà avere in genere un valore di
1000-2000 O. Poi si  aggiunge À, e ìo
si regola fìno a portare la lettura ad una
certa frazione K del valore di fondo
scala. Con il valore di ,E indicato ,R"
varierà in genere da 10 a 500 Q. Poi si
stacca la batteria e si misurano R, ed
À, con un ohmetro. La relazione esatta
fra la resistenze è Ìa seguente:

^ f l g

1a R.
r - x  -  

&
arnmesso però che la resistenza interna
di E sia piccola r ispetto ad R,. Ciò è
vero se la pi la è relat ivamente nuova.
Se R, viene regolato in modo da dare
e s a t t a l ì r e n I e  K  - -  / ,  l ' e q u a z i o n e  s i  s e r n -
plifica:

^ À ,
f(z : 

À;
1 -  :

Nella maggior parte dei casi R, sar'à
molto maggiore di À, e Ìa frazione

À.j^ - può essere trascurata r ispetto al-
a

l 'unità, quindi À, può essere considerato
uguale a 1ìr.  Tuttavia se la resistenza
dello strumento fosse di 500 O e se si
trascurasse il rapporto RriR, si arrive-
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Fig. 3 - Con questo circuito
possono ottenere dei rapidi
un'onda quadrl,

di dilTerenziazione si
impulsi positivi da

rebbe a determinare per À, un valore di
339 O, e questo sarebbe un errore abba-
stanza grossolano.
Lo strumento i l lustrato in questo art i-
colo è stato studiato per essere instal-
lato in una vettura da turismo. Esso
ha due gamme: da 0 a 100 gir i , tmin. e da
0 a 5000 gir i , 'min. La portata inferiore
è stata inclusa per avere una migl iore
precisione di lettura durante la regola-
zione del regime minimo del motore.
In un motore a quattro tempi ciascuna
candela si accende una volta ogni due
gir i  del l 'albero motore in modo che si
hanno nel lo spinterogeno tre impulsi
ad ogni giro nel caso del motore a sei
ci l indri ;  quindi i l  tachimetro r iceve in
ent ra ta  una f requenza i rg r ra le  a l  nume-
ro dei gir i  diviso per 20.
Per le macchine da corsa e per i  maniaci
del la velocità sarebbe forse necessario
aumentare la portata anche a più di
6000 gir i /min. Altr i  potrebbero invece
aver bisogno di portate diverse per sco-
pi special i ,  per esempio per i l  control lo
del l 'ant icipo automatico. Può darsi poi
che qualcuno abbia uno strumento con
una portata diversa da 2 mA. Tutt i
questi  problemi si possono r isolvere con
Ìa formuÌa approssimata:

I : 0 , 0 2 8 5 f C
dove 1 è la corrente del lo strumento in
mA, f la frequenza in Hz e C la capacità
del condensatore di r i tardo (C,) in pF.
L'equazione può essere usata per valu-
tare in modo grossolano uno dei tre
elementi, quando sono noti gli altri
due. Per esempio se si desidera ottenere
una deviazione di fondo scala in uno
strumento da 1,2 mA con una frequenza
di 250 Hz iI condensatore Cu deve avere
una capacità di 0,1tì7 pF. Questo è
un valore corretto a meno del * 10!5,
ammesso che le resistenze del circuito
abbiano una tolleranza del f 5-o.ro e
che la tensione di aÌ imentazione sia
esattamente uguale a 6 Y. Delle piccole
dif lerenze possono essere corrette con
i l  potenziometro di taratura. In questo
modo si possono ottenere tutte le scale
desiderate e si può usare qualsiasi t ipo
di strumento. Si deve però tenere pre-
sente che i l  campo del le possibi l i  cornbi-
nazioni non è i l l imitato. Per esempio
con uno strumento da 2 mA si può arri-
vare ad una frequenza minima di fondo
scala di 60 Hz. Per del le frequenza mi-
nori occorre usare uno strumento più
sensibi le al f ìne di evitare la sovrappo-
sizione degli  impulsi e in conseguenza
la non l inearità ed i  difett i  di  comando
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dello sblocco. Dall 'al tra parte la urassi-
tna frequenza che si può ancora rnisu-
rare con una scala Ì ineare è di circa
L,2 kHz. Al cl i  sopra di questo l imite
si deve b1'-passare I ' induttanza del lo
strumento e si devono usare transistori
aventi  migl ior i  caratterist iche di com-
mutazione al f ine di mantenere la for-
ma rettangolare degl i  i rnpulsi.

3. -  NOTE COSTRUTTIVE

l ,a costruzione è molto sernpl ice e noi
non ci di lunghereno in dettagl i .  l l
cablaggio e la disposizione dei compo-
nenti  non sono cri t ici ;  inoltre molt i  dei
componenti rtilizzati dall'autore pro-
venivano da recuperi,  quindi in caso cl i
acquisto ci si  può r ivolgere verso ele-
menti standard. Naturalmente, se gl i
elernenti vengono carnbiati con altri
di  forrna e dimensioni dirrerse, oppure
se si vuole inserire anche la batteria
di al imentazione si dovrà cambiare la
disposizione. In generale però i l  t ipo di
costruzione adottato può andare sem-
pre bene per questo t ipo di strumenti,
perciò si è r i tenuto opportuno i l lu-
strarlo con una fotografìa. La piastra
perforata si può trovare faci lnrente
presso i  r ivendìtori .
Se si vuole costruire uno strumento pitr
compatto si possono usare le resistenze
in ohmite da 0,1 W della serie TR che
vanno bene per tutt i  i  casi tranne che
per R, e -Rrr. Per la capacità di r i tardo
si può usare un condensatore in carta
ntelallizzala ma non un condensatore
elettrol i t ico. Come potenziometri  di
taratura si possono usare resistenze sia
a carbone, sia a f l lo; è preferibi le usare
però i  t ipi  che hanno un comando a
cacciavite o che sono provvist i  di  un
sistema di blocco.
I col legamenti tratteggiat i  del la f ìg. 1,
servono per i l  caso in cui Ia batteria
del l 'autovettura abbia a nassa i l  po-
s i t i v o .  C o r n e  i n t e r r u t t o l e  s i  p u ò  u s a r n e
uno a tre pal i  ed a due posizioni.  Nel
caso in cui i l  tachimetro venga usato
s o l o  s t r  u n a  v c t t u r a  s i  p r r ò  o r n e [  [ e r e
l ' interruttore e la resistenza non uti-
l izzata (Àr, o Àrr).
L'al irnentazione può essere derivata da

luna batteria a mercurio se si vuole chc
f lo strumento sia portat i le, oppure dal la
lbatteria del la vettura in caso di mon-

Itaggio defìnit ivo. In questo caso è ne-

[cessaria una regoÌazione di tensione
flcon diodo zener (L' ,Rr), inoltre si rac-
!]comanda che lo zener usato abbia una

frtol leranza del + 5 lo se si vuole potere

futilizzare l'intero campo di temperatu-
ira. L'assorbimento medio di corrente
l(zener escluso) è di circa 4 mA. Con

lun sistema di accensione a 6 V è impos-
jsibi le ottenere contemporaneamente

iuna buona regolazione del la tensione

l d i  a l i m e n L a z i o n e  l n e c e s s a r i a  p e r  a v e r e
luna taratura stabi le) ed un arnpio

icampo di temperatura, senza dissipare
fiuna potenza eccessiva nel regolatore.

iPerciò se si desidera montare qtresto cir-
ícuito nelle vetture con batteria a tì Y

cortvicne usafe una batteria indiuen-
dentc .

4. - TARATURA
La taratura completa è rnoÌto sertrpl ice.
La sorgente cl i  segnali  più conveniente
è costi tuit :r  o da un generatore di i rn-
pulsi di precisione oppure da un gene-
ratore di onde quadre audio.
Se si dispone solo di un generatore ad
onde sinusoidal i  si  può trasforrnarc Ia
sua.usc i ta  in  onde quadre  med ian te  un
< tr igger , i  di  Schmitt .  Per questo scop<.r
si può usare sia un circuito a transistori ,
sia nno a viìh,ole, è però importante
ricordare che l 'ampiezza degli  impulsi
deve essere inferiore ai 3 \r.  Se non è
possibi le disporre nemmeno di un ge-
neratore aucl io si può usare la frequenza
cl i  rete a 50 Hz che dà un punto di ta-
ratura a 1500 gir i  per i  motori  a 4 ci-
l indri .  Naturalmente ciò ò un po' poco
se si r .uole tarare uno strumento con
una portat:r di 5000 gir i /min; tuttavia
Ia l inearità e abbastanza buona e l 'er-
rore complessivo non molto grosso.
Se si usa un'onda quadra è necessario
dif lerenziarla, el iminando gl i  impulsi
negativi .  La serie deìIe punte posit ive
viene usata per comandare i l  tachime-
tro, i l  segnale viene applicato alÌa base
di V, attraverso un condensatore da
0,001 pI". f in circuito adatto è indicato
nella f ig. 3.
Per la taratura si devono portare i  po-
tenziometri  al centro del la loro gamma
ed inoltre si deve col legare, se neces-
sario, un tr immer al condensatore di
r i tardo in modo da ottenere una indi-
cazione prossima aÌlà frequenza deìla
sorgente di impulsi.  La regolazione fìna-
lc viene eflettuata con i  potenziometri
bloccati .  Se non si ha uno strumento
con una scala adatta si deve provvedere
a tracciare a mano la scala. A

Note di servizio
( regue da pag.  512)

9 . - C O M A N D O A D I S T A N Z A
Questo televisore è rnunito di comando
a distanza i l  quale perrnette di regolare,
nel caso ve ne sia i l  bisogno, la lumino-
sità ed i I  suono dal punto di osserva-
zione. Lo boccola nel la quale si deve
i n t r o d u r r c  i l  c a r o  d i  c o n r a i r d o  a  d i s t a n -
za si trova sul la parete posteriore del
televisore.

10. MESSA A PUNTO E TARATU-
RA
Per le operazioni di tnessa a punto e di
taratura esistono apposit i  punti  di
control lo faci lmente individuabil i  nel lo
schema elettr ico. Per le normali  reso-
l r z i o r r i  c l e l  l ' i r n m a g i n e .  n o n  e s c g u i b i l i
t rarnite i  comandi esterni,  esistono i
corr ispondenti  cornandi, semi-fìssi,  fa-
ci lmente individuabil i .  A

at ta  base d i  V1

alta presa su[
secóndario di T1
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Interferenza di stazione a RF sulla
ricezione TV
0276 - Sig. "L. Del Giud.ice - La Spezía

,\llo scopo di permetterci rli rispondere con
nraggiore esattezz,a al suo quesito sarebbe
stato opportuno che ci avesse indicato ha
quale fenomeno di  st r iatura da luogo, sul lo
schermo del cinescopio, la stazione inlerfe-
rente.  Sarebbe stato pure interessante cono-
scere la frequenza fondamentale deìla stazio-
ne, dato di non diflìciÌe reperibilità in con-
siderazione della vicinanza alla sua abita-
zione. Ciò ci avrebbe permesso cli formulare
tlei giudizi maggiormente precisi. Infatti una
stazione trasmittente interferente, nei con-
fronti delle ricezioni televisiva, può clar luogo
a i  seguen t i .  p r i r r c i pa l i ,  f enomen i :
7o) Segnali a radio frequenza di stazione emit-
tente, douuti alla frequenza fondamenlale op-
pure ad una frequenza armonica íI cuí ualore
interessa iI canale TY nel quale si eflettua Ia
ricezione. (Nel suo caso, può trattarsi,_tutto
aì pirì, di frequenza armonica).
Se la posiz ione del la stazione è opposta,  o
quasi, a quella del trasmettitore TV potrebbe
rimediare all'inconveniente f acendo uso di
un antenna tipo corner, suìla quale ci siamo
intrat tenut i  p iù vol te in questa stessa ru-
brica, munendola di una discesa a cavetto
coassiale. Nel caso che la oosizione della
s tessa  d i l l e r i s ca  so lo  sens ib i lmen te  da  que l l a
( l e l  t r asme t l i t o re  TV  occo r re  o r i en ta re  I ' a r r -
t.enna in modo taìe da rendere oossibile la
r i cez i o r re  de i  segna l i  u t i t i .  Può  t en ta re  d i
eliminare l'inconveniente realizzand,o ult
circulto trappola costituito da quattro spire
e mezzo di filo smaltato da un millimetro,
avvolto su di un nucleo regoìabile avente un
d iame t ro  d i  l 0  m i l l ime t r i i  da  due  conde r r -
satori regolabili con capacità da 2-30 ptr
ciascuno, inserito come visibile in figura 1,
all'ingresso del ricevitore TV. In presenza
dei due segnali si agisce sui nuclei e sui con-
densatori in modo da eliminare il seqnale
i  n I  er fere nt  e.
2o) Segnale a radio frequenza di stcLzione emit-
tente che lauora su di una frequenzct che dif-
ferísce da quella del canale riceuulo del rtoppio
del ualore della frequenza íntermedia del tete-
Disore. Questo fenomeno si può notare per un
clato televisore e non per altri, anche se
posti nello stesso locale, qualora essi abbiano
una frequenza intermedia di valore diverso
dal primo. Naturalmente tanto questo tipo
di interferenza quanto quella del primo caso
debbono sparire qualora si cambi canale di
ricezione.
Per eliminare l'inconveniente. oltre alle
precauzione di cui sopra, si può far ricorso
a dei tronchi di linea in quarto d'onda op-
pure ad un filtro simile a quello di figura 1.
Talvolta la frequenza disturbatrice può
giungere al televisore tramite la rete di ali-
mentazione in tal caso occorre reaìizzare un
fiÌtro del tipo di quello indicato in fìgura 2.
Le bobine che dovranno avere una indut-
tanza di 1 mH ciascuna saranno costruite
avvolgendo del fìlo smaltato da 10/10 su due
rocchetti. Il filtro dovrà essere contenuto in
una cassetta di alluminio coìlegata a massa.
30) Segnall a radio frequenza di stazíone emit-
tente Ia cui frequenza è compresa fra quelle
della banda dell'amplíficatore a frequsn2d in-
termedía del  u i leo.  Quest i  segnal i  in  re lazione
a l l a  l o ro  e l eva la  i n t ens i [ à  posso lo  passa re
attfaverso iÌ circuito a RF oppure possono
essere captati direttamente dalt,amplifica-
t o re  v i deo .  S i  t r a t t a  d i  un  anoma l i a  i he  se -
ne ra lmen te  è  dovu to  a  sche rma tu ra  c l i l e t t òsa
del ricevitore TV e che si può eliminare in-
serendo all'ingresso di quest'ultimo un fìltro

passa alto accordato sulìa frequenza inter-
media v ideo.
In fìgura 3a si riporta lo schema di un cir-
cuito adatto ad attenuare le frequenze com-
prese fra 40 e 47 nIHz e adatto per cavo
coassiale a 75 O. In figura 3ó si ha un circuito
simi lare ma adatto per impedenze a 300 O.
Nel primo caso le bobine saranno costruite
con filo smaltato da 8/10 avvolte su di un
nucleo regolabile avente un diametro di 6
millimetri (induttanza circa 0.30 pH). Nel
secondo caso le bobine, dello stesso filo, sa-
ranno composte da 6 spire avvolte in aria
su di un diametro di 8 millimetri (induttanza
circa 0.20 pr.H). Esistono altri casi di inter-
ferenza che però esulano, a quanto pare, dal
quesi to che le i  c i  ha posto.

(P. Soati)

Delucidazioni circa un ricevitore-
convertitore a transistori per i
145 MHz

0277 - C. Fadda - Napoli.

L'apparecchio descritto ne1 dicembre 1960
(I'antenna, n, 12) non è altro che un conver-
titore per i 145 nlHz, le cui oscillazioni locali
a 120 lIHz si ottengono tramite un quarzo
lavorante in ouerlone su 40 MHz, del tipo a
doppia conversione di frequenza,
ì , 'usci ta a -155 kHz deve essere appi icata ad
un altro apparecchio munito dei circuiti ri-
velatori ed amplificatore di bassa frequenza.
Il convertitore VHF vero e proprio fa uso di
quattro transistori RCA, del tipo < drift >,
nei seguenti stadi: amplificatore VHF, me-
scolatore, oscillatore, overtone 40 NIHz, tr!
plicatore di frequenza 120 fIHz. Il còllettore
del mescolatore fa capo all'estremità calda
di un circuito accordato su 25 MHz regolabile
a. mezzo di nucleo magnetico, dato che la
diflerenza fra la frequenza ricevibile di 145
lIHz e quella del circuito triplicatore a 120
lIHz è per l'appunto di 25 I,IHz. L'emetti-
tore del transistore oscillatore 2N247 è col-
legato ad una resistenza di 200 ohm e ad una
bobina di arresto avvolta su di un tubo di
f errite. Mentre l'emettitore del transistore
triplicatore è collegato a massa tramite una
resistenza di 510 ohm, il suo collettore fa
capo all'estremità calda della bobina di
uscìta accordata su 120 IIHz.
Per quanto concerne il circuito relativo il
cambio di frequenza, nel quale sono usati
transistori del tipo 2N2.17 RCA, la frequenza
della prima I'Itr è variabile îra 24 e 26 MHz.
Al circuito accordato del collettore del primo
mescolatore sono accoppiate alla base del
primo transistore media frequenza cinque
spire di fiìo, Tale accoppiamento non avviene
direttamente ma tramite un diodo al silicio,
del tipo francese THP21, polarizzato dal
sistema di regolazione automatica. I circuiti
di collettore dei due transistori amplificatori
a 24126 nIHz sono simili.
E da tenere presente che tutti i condensatori
fissi usati nei circuiti accordati dovrebbero
avere una precisione del 2 91". L'osciÌÌatore
variabile è montato con la base a massa, corì
una reazione di emettitore ottenuta dal col-
letlore, tramite una capacità di scarso valore.
La tensione di alimentazione <lell'oscillatore
è stabiÌizzata cl 6 V a rnezzo di un diodo
zener. Il colÌegamento fra iÌ mescolatore ed
il secondario del circuito colÌettore del 2"
amplificatore è stato ottenuto tramite qual-
che centimetro di cavo coassiale subminia-
tura. L'anima del cavo coassiale è stata sai-
r.lata ad un relé miniatura (Ilenrr. Dor-orsn)
fìssato allo chassis neÌle vicinanze del trim-
mer dell'oscillatore. La capacità è tale da
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permetterc unir suflìcienle mcscolezione dei
segnali. Come corrdensatorc triplo, nell'ap-
parecchio or ig inale è stato useto un Arena.
f rancese,  avente una capaci tà minima di
7 pF e rnassimer d i  29 pF.
Per quanto corìcerrìe il montaggio esso è
af l ìdato un poco : r l l ' invent i ra del  costrut-
tore,  tenendo presente che per i l  t ipo di  de-
mol t ip l ica dei  conrandi  è stato adot tato un
metodo che in I ta l ia puó essere r isol to d iver-
samente,  r tata la d isponibi l i tà sul  nrercato
d i  o t t im i  den rn l t i p ì i ca to r i .
l l  convert i tore YI I I "  è stato costru i to su c l i
un chassis a l to i i5  nrnr ,  lungo 78 e largo 72
mm. SuÌ lato s i r r is t ro sono stat i  montat i  la
presa coassia le,  la base di  a l imentazione e i
due condensator i  da 800 pF. Sul  lato de-
stro sono stat i  saldat i  t re tubi  d i  rame, aven-
ti 6 mm di diametro irìterno e Ìa lunghezza
di  25 mm, e col legat i  zr l  la to s in ist ro del l 'a l t ro
chassis.  Uno schermo posto nel  senso del lzr
\unghezza, nella parte inferiore deÌlo chassis,
serve a separare l 'osci l la tore ed i l  t r ip l icatore
tlagli altri circuiti. Lo chassis relativo il se-
condo cambio di  f requenza ò al to 35 mm
lungo 102 e largo 72 mm. Nel  lato s in ist ro
ò montato il demoltiplicatore a vite senza
fìne. Il variabile è sistemato neÌla parte
superiore dello chassis.
Nel caso queste note non fossero suflìcienti,
posso procurarle delle note in lingua francese,
piir dettagliate.

Apparecchi del surplus italiano -
Ricevitore Safar - Tipo 1150 M.
0278 - Ríchíed.entí d.irsersí.

Il ricevitore S.Lr.tn tipo 1150I'I, i primi esem-
plari deÌ quale furono costruiti nel 1937, fu
abbastanza usato durante i l  per iodo bel l ico
e ciò spiega come molti di essi siano ancora
in c i rcolazione presso i  radio amator i .  Esso è
adatto alla ricezione delle gamme radiofoni-
che e radiotelegrafiche comprese fra i 4000
ed i  21.000 kHz (75+7l  metr i  c i rca).  Qualche
esemplare di tipo simile è in circoÌazione con
sig le d iverse.  I  tubi  usat i  sono 11 piú due
stabilizzatori; 2 tubi del tipo 78 fungono da
amplifìcatori a RF; 1 tubo 6L7 da mescola-
tore; 1 tubo 76 da oscillatore radio-frequen-
za; 1 tubo 76 da oscillatore media frequetrza;
1 tubo 76 da osci l la tore a BF; 1 tubo 6L7 da
amplifìcatore modulatore a BIr; 1 tubo 78
da amplificatore di media frequenza; 1 tubo
6L7 da mescolatote d i  media f requenza; 1
tubo 6HG da rivelatore; 1 tubo fìnaÌe tipo 42.
Il valore della media frequenza è di 600 kHz.
Nel circuito di bassa frequenza può essere
inserito un filtro accordato su 1500 Hz il
quale ha il compito di attenuare le fre-
quenze inteferenti. Clò permette, durante la
ricezione radiotelegrafìca di onde persistenti,
di aumentare la selettività del ricevitore e
di aumentare notevolmente il rapporto se-
gnale/disturbo.
Il ricevitore ò montato su di un telaio di
silumin ottenuto per fusione. Il tamburo di
lettura è tarato in megahertz. La sintonia di
precisione si ottiene usando la graduazione
da O a 27 (ultima a destra del quadrante)'
ad ogni grado deÌla quale corrispondono 100
gradi di rotazione della manopola di comando.
In tali condizioni la rotazione utile del tam-
buro di sintonia risuìta suddivisa itr 2700
parti.
In figura 1 riportiamo lo schema compìeto
di tale ricevitore. Purtroppo non disponiamo
della tabella relativa i valori dei componentÍ,
valori che del resto possollo essere faciìmen-
te ricavaii dall'apparecchio essendo per la
maggior parte indicati nei singoli componen-
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t i  s tessi .  l ,a tensione di  accensione è di  t ì  V
e iì,,1 ,\ la corrente. L'alimentazione anodica,
che s i  può ot tenere con uno dei  sol i t i  a l imen-
tatori facenti uso di una 5Y3 od altra val-
vola s imi lare,  deve essere di  250 \ r  e 80 mA.
l lut t i  i  comandi  del  r icevi tore sono oost i  su
d i  u t t  pa r r r r e l ì o  f r o r r t a l e .  Ad  ognuno  d i  ess i
corrisponde una clicitura che ne inclica la
funzione.

( I ' .  Soat i )

Registratore per correntl vaganti.

0279 - Sig. A. Ferrí - Fírenze,

, \pparecchi  adat tabi l i  a l la registrazioue del le
correnti vaganti in commercio ne esistono
parecchi: le diflìcoltà che possono sorgere
per i1 loro impiego ritengo siano piir di or-
dine pratico che di ordine tecnico. Infatti un
apparecchio mol to sensib i le e adat to ad
eseguire delle registrazioni in intervalli di
t .empi  mol to r idot t i  generalmente è piut tosto
costoso.  Ad ogni  modo, procedendo con ordi -
ne,  sul l 'argomento posso di r le quanto segue:
1o) In I ta l ia la C.G.S. con sede a Monza,
costru isce dei  buoni  registrator i  nei  qual i  è
riuscita a superare alcune delle diflìcoltà
da Lei  segnalate,  usando per la registrazione
della carta metallizzata. Con tale tipo di
carta la penna per l'inchiostro r.iene sosti-
tuita da un sottilissimo elettrodo scrivente
i l  quale è d isposto sul  braccio del l 'equipaggio
rlobile deÌlo strumento. Detto elettrodo ao-
pogg ia  l egge rmer r  t e  su l  t i i ag ramma d i  r eg i -
strazione e Ìa pressione di contatto risuÌta
molto piu ridotta rispetto a quella dei sistemi
convenzionali. Il diagramma di registrazione
si ottiene su della carta ricoperta da uno stra-
to metallico molto sottile, a basso punto di
fusione, ottenuto a mezzo di evaporizzazione
sotto vuoto, La penna elettrica nel suo movi-
mento brucia lo strato metallizzato della
carta, lasciando una traccia ben visibile, Le
consiglio perciò di richiedere il catalogo a
tale Ditta, anche per accertarsi che la stessa
possa fornire dei registratori aventi una velo-
cità di svolgimento della carta suflìciente ai
suoi  scopi .
2o; Un ottimo strumento particolarmente
adatto allo scopo è \'enograph - T-vpe
ZSG BN 18531 -  costru i to dal la RoHne &
Scnrvenz di }fonaco rappresentata in Italia
dal la Drrr ,q.  Ixc.  O. Rorn.  Via Tasso 7.
\{ilano. Tale apparecchio permette la regi-
strazione di tensioni comprese fra 0 e 300 V
in diverse sottogamme comprese, da 0 a
3/10/30/100/300 V. La registrazione può
essere eseguita a piacere con zero al centro,
a dest.ra o a sinistra. Le velocità di registra-
z ione possono essere 10 e c ioè:  20 mm/or€ì ,
1-2-5-1.0-20 mm/minuto, oppure 1-2-5-10
mm,/secondo (ng.  1) .  Naturalmente per mag-
giori precisazioni le consiglio di rivolgersi
alla Ditta in questione.
3o) Anche la Drrr . r  I rc ,  S.  & Dn. Gur lcr
Bnr-orrr, P. Trento 8, ){ilano, rappresentante
cli numerose case americane dispone di ottimi
registratori. Per esempio l'amplificatore cc.
in unione all'elettrometro con registratore,
che formano il complesso 1230 AE della
GnNnn-q.L R,q,oro Colrp,l\rr, permettono la
registrazione di tensioni comprese fra 30
mV ed i  10 V.  Quindi  le consig l io d i  r ivol -
gersi anche a questa casa, dalla quale rice-
verà senzfaltro notizie particolarmente pre-
cise riguardo al problema che le sta a cuore,
Altre informazioni potrà richiedere pure alla
Drrr.q. AESSE, Arr,.Lnnccrrr n SrnurruNrr
scrENTrFrcr ,  Piazza Erculea,  9 Xl i lano.
Comurrque resto a sua disposizione per ulte-
riori schiarimenti.

(P.  Soal i )

Adattamento alla Ricezione dei ca-
nali per rrUHFr del ricevitore per
televisione C.G.E. 5460 e relativo
schema.
0280 - Sig. D. Chía.ggio - N. Grunto,
l ,a  r icezione del  secondo canale con i l  te levi -
sore CGE 5,160 è possib i le anche con l 'uso di
un convertitore esterno ad alimentaziorre
indipendente --  in ta l  caso,  naturalmente,
Ìron occorre apportare al televisore stesso
alcuua modi f ica,  salvo la commutaziot ìe per
il canale \rHF corrispondente all'uscita deÌ
convertitore.
Però, in considerazione del fatto che tale
televisore è già predisposto per accogliere
un s intonizzatore UHF e a ta le scopo dispone
anche delle relative prese sia per la tensione
anodica che per la tensione di  accensione,  è
senz'altro consigliabile attenersi a quest'ul-
t ima soìuzione,  tanto più che Ia CGE for-
n isce i  s intonizzator i  adat t i .
Lo schema del televisore CGE 5460 è stato
pubblicato nel voÌume f.Ì dello SCHEIÍARIO
TV edito dalìa Editrice Il Rostro, uscito nel
1960, ed i l  cui  costo è di  l l re 2500. Dietro
pagarnento di tale importo, oppure, a sua
richiesta, contro assegno, potremo spedirle
senz'altro il volume in questione.

( P. Soati\

Dati relativi I 'apparecchio del sur-
plus -  ARB.
02Br
Elenchiamo i dati reiativi il ricevitore del
surplus americano ARB i l  cui  schema, pr ivo
di  taÌ i  dat i ,  è stato pubbl icato nel  no 8,  ago-
sto 1961. dí  I 'anlenna.
Cror :  180 pl ì i  Cros :  180 pF; Cros :  68 pF;
Crro :  182 pFi  Cros --  7-47 pFi  Crto :  02 pF;
Creoaac - 16-536 pF; Csst,nc : 07 pl-;
C r r r :  n g 1  ; r F :  C , r ; :  l 0  p l - ' :  C n t :  C r r z :
02 prF;  Cnz:  7-47 pF; Crrr  :  7-47 pF;
Cn t :  170  PF i  C r r r :  01  pF ;  C raz :  24  pF ;
Cras :  3-25 PFi  Cr:e :  25 pF; Crno--  22 pF;
Ct t :  92 i - iF i  Ctso :  470 pF; Cr; :  :  05 pF;
C rso  -  02  pF j  Cus :  33  p t r ;  Cu+ :22  pF ;
Crsr : 10 pF; l-'rrr,a3a : 01 pr.F; Crer : 02 pF;
Crso :  180 pFi  Cro,  :  33 pF; Crsr :  330 pF;
Cn t -  02  pF i  C r re :  33  pF ;  C roz :  330  PF ;
Crsr  :  750 PFi  Crrs :  '170 pF; Crse :  470 pF;
Cnza: 1 uF; C-ìrur1 : 2 pLF; Crze : 01 [..F;
Crs;  :  180 pFj  Croz.a :  15 pF; Cru s :  001

PFi Cruo : 001 pF; Cru"c -- I,75 'p.F; Crr, :
02 FF; Crur6' : 5 pF; Cres : 3000 {.LF;
C,r1; : 10 ptri Cr:o : 900 pF; Cnon: 77-546
p r . .
À ro r :  1000O i  À rg ;  :  470 .0 t10Q;  À rn :  1000
f, ) ;  Àrrr :  15.000 O; Àrsr :  35.000 f ) ;  Àrr ,  :
1000  O ;  À ros :  10  MO;  l l r r u :  88  O ;  R rzz :
82.000 O; I i ro,  :  36.666 O; Rrr ,  :  15.000 O;
À1on :  39.ggg O; Àro,  :  39.000 Q; f i rzs :  68
O; 1ìro, - 6800 O; Rro, : 2700 f,); ,Rrr, : 63
O; Àrorr : 20.000 f,); Rrou : 1,5 MO; fiuo:
100 O; Rzota:  20.000 Q; l ì20? :  3900 O'
Àroo : 8200 Q; Àrorr : 180.000 f)i Àzor :
1200 O; R:orc :  15.000 Q; f i rzr  :  47.000 O;
Rnz:  22l t  O; Rror:  820 O; Àzor:  560 O;
Àrze :  39.000 Oi  l l rzs :  1000 O; À11s :  47.000
O; Àrr ,  :  47.000 O; I l r ru :  1,5 I IO; Àrrs:
.170.000 Q; Rrs;  :  5600 O ;  Rrr ,  :  100.000 O;
Rno :  27.000 l ) ;  Àns :  10.000 O; Àrzo:
:  10 .000Q;  À rso :  . 170 .000O;  À rs r :  1000O.

(P. Soati)

Schemi del surplusr i l  frequenzio-
metro BC22l (SCR-211)
0282 - Sí9. R. Bonaíutí - Prato e ríchíe-
d.enti. precedentí.
I l  8C221 fa parte del  complesso SCR211
de ì  qua le  se  ne  co r ì oscono  l umerosc  se r i e
contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E,
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F, J,  K, I ,  r ' l f ,  N,  O, P,  Q, R,  T,  ,+A, AC,
AE, AF, AG, AH, AJ,  AI{ ,  Al  ecc.  Esse
sono molto simili fra loro per quantó il
valore dei vari componenti sia talvolta aÌ-
quanto diverso.  Nei  t ip i  BC221C e BC221D
si  fa uso di  tubi  del  l ipo 77,6A7, e 76 mentre
nei  t ip i  p iù recent i  sono usat i  le  corr ispon-
r lent i  VT dei  tubi  6SJ7, 6K8, Al t re p iccole
di l lerenze s i  possono notare neÌ la d isposiz ione
dei comandi ed in aitri particolari di se-
condar ia importanza.  Per l 'uso del l 'apparec-
chio occorre seguire le istruziotri riportate
nel  l ibro d i  taratura I IC-177 che accompa-
gna ogni  esemplare e del  quale certamentc
dovrebbe essere in possesso.
Lo schema di figura 1 si riferisce ad uno dei
tipi di 8C221 piu difluso in ltalia. I valori
dei  var i  component i ,  seguendo la numerazio-
ne del lo schema sono i  seguent i :  1 :  170 pF;
2 :  3  p F ' ; 3 - 1  e  3 - 2 :  1 0  p t r ;  5 :  1 0  p F ;
6 :  7 ptr  7 :  150 f ) ;  9-1 e 9-2 :  0.02 pF;
10 :  t rasformatore di  usci ta;  14 :  0,7 pF;
15-1A -  15 2A :  presa per cuf f ìe;  15-18 :
ir.rterruttore filamenti; 16 - 35 VF{t 77 :
9,2 mH; 18 :  1 mH; 19 :  cr is ta l lo;  20 :
5 . 0 0 0 Q : 2 1  :  5 0 . 0 0 0 O : 2 2 - \  e  2 2 - 2 :  1 0 . 0 0 0
Q;23 -2  e  23 -1  :  1  N fO ;  24  :  i 1 . 000  Q ;25  -
1.000 O; 26 :  0,5 I IO; 27,  28,  29 :  com-
mutator i :  30 :  150 Hl  37 :  8200 Q 38 :
100O;  39  :  150 .0 t i 0O ;  40 - l ' 2 ,  g  :  0 . 001  pF ;
12 :  100 pl r ;  43 :  7 pF;  -14 :  50 pF;
45 :  O,25 pF; r19 :  6 pF;  50 :  12 pF;
5 7 : 2 5  p F ; 5 2 - 1 , 2 :  1 8 . 0 0 0 O ;  5 3 :  0 . 0 0 2
u F ;  5 4 :  4  p F .
Prossimamente riporteremo 1o schema di
alcuni degli aÌtri tipi di 8C221 le cui carat-
teristichediflerenzianonotevolmente da quel-
le relative il circuito di cui sopra.

In fig. 2 si riporta lo schema di un alimenta-
tore adatto per alimentare il 8C221 tramite
la rete.  La valvola Vr è una comune 5Y3
mentre 1r, è Ìa YR-150. Il trasformatore da
usarsi sarà del tipo universale con secondari
adatti all'accensione della raddrizzatrice a
5 V e per l'accensione dei filamenti delle
valvole del BC a 6,3 V. Il valore degli aÌtri

component i  è i1 seguente:  úJ,  -  16 gF elct -
trolitico 500 V, C, : 211 plr elettrolitico
500 V: 1 :  impedenza 10 H .10 m-\ ;  l ì

7 . ò  Q  r e g o l a b i l e .  i  \ \ .
l l  8C221 pernìet te i l  contro l lo del le f re-
quenze sul la gamnìa compresa f ra i  125
ed i  10.000 kHz. suddiv ise in due gamme.
11 cÌrcuito è costituito da un oscilÌatore a
lrequenza variabiìe e da un altro oscillatore
controllato a cristallo iì quale permette la
taratura, su numerosi punti, t1aÌ primo oscil-
I  a lo re.
I - 'ondametro è cal ibrato in due gamme r i -
spet t ivamente da 125 a 2ó0 kHz, e da 2000
a 4000 kHz. Usando la 2" ,  ìa 4o a la 8u
armonica s i  può contro l lare quals iasi  f re-
quenza compresa f ra i  150-2000 kHz me-
diante la pr ima gamma. Con 1a seconda
gamma, ecl  usando la 2a la 4u e la 5u armoni-
ca,  s i  può ot tenere quals iasi  f requenza deÌ la
grìnìma da 4(100 a 20.000 kHz. L 'osci l Ìatore
a cr is ta l lo ha la f requenza di  1000 kHz.

Numerose sono le operazioni  ed i  contro l l i
che s i  possono eseguire con un ta le prezioso
apparecchio ed il descriverli dettagliatamente
ruberebbe uno spazio eccessivo al la r iv is ta.
Generalmente il BC,22l viene adoperato per
misurare approssimativamente una data fre-
quenza, per misurare la frequenza di un tra-
smettitore vicino, per regolare un trasmetti-
tore su una data f requenza, per misurare la
frequenza suÌla quaÌe è sirìtonizzato un rice-
vitore, per regolare un ricevitore sulla fre-
quenza desiderata,  per usare di ret tamente
la frequenza del cristallo, per misurare la
frequenza di  un segnale radio quals iasi ,  ecc.
Nel caso più lettori ci scrivano per avere
notizie dettagÌiate sull'uso di tale prezioso
strunento vedremo di trattare 1'argomento
magari suddividendolo in più puntate. Per
adesso ci lirnitiamo a segnalare 1e operazioni
che occorre eseguire per accertarsi che il
complesso funzioni  egregiamente.  In pr imo
luogo occorre portare il comando suÌla posi-
zione Cnvsr.rr-. In condizione perfette il
complesso irradia la frequenza del cristallo,



cioè 1000 kHz, che dovrà essere ricer.uta di-
st intamente su di  un r icevi tore acl  ont la me-
t l ia  s intonizzato su ta le f requenza.
t-n controllo similare si può eseguire su1 cir'-
cui to osci l la tore portando i l  comando su
posiz ione Oppnarr .  Queste due operazioni
serlono a stabilire che questi due circuiti
s iano in condiz ioni  perfet te ed in caso di
irnomalia permettono di stabilire che il
guasto ha la sua sede nel l 'ampl i f ìcatore c l i
bassa f requenza.

(P .  Soa t i )

Trasmettitori per radioamatori a-
datti per funzionare sulla gamma
dei 3,5 7 e 14 M}Iz.

O2B3 - M. Busiello - Brescía.

f -  apparecchio di  cui  aÌ lo schema di  f igura 1
può essere usato tanto come trasmett i lore
ne l l e  bande  de i  3 ,5 ,7  e  1 ,1  l I F I z ,  co t ì  una
potenza di  usci ta del l 'ord i r re dei  ,10 W,
quiìrìto come VlìO suffìciente a pilotare un
anrpl i f ìcatore f ìnale avente un usci ta d i  c i rca
r0() \\-.
Si  t rat ta d i  ur ì  c lassico c i rcui to Colpi t  i l  cui
osci l la tore s i  vale d i  un tubo ( iL6 e Ì 'ampl i -
l icatore dupl icatore,  che funge in c lasse L ' ,
t l i  un tubo 807.  Qualora i l  complesso s ia
usato per la banda dei  3,5 ì IHz l 'osci l la tore
t lovrà essere s intonizzato su 1,75 NII {z men-
tre i  c i rcui t i  cost i tu i t i  da < C8I-2 > e < C1.1L3,
dosranno essere s intonizzat i  entrambi su
: i .J  \ IHz.  I jes ic lerando lavorare sui  7 ì IHz
l  osci l la tore sarà predisposto su 3,5 l IHz
r g l i  aì t r i  due c i rcui t i  su 7 nlHz.  Inf ìne per
ut tenere un usci ta su 1,1 l ' IF lz l 'osci l la tore
:ara s intonizzato su 3,5 l I ì lz ,  i l  c i rcui to
(-81.2 su 7 f l l lz  ed i l  c i rcui to C11L3 su 1.1
\ l  I  I z .
I l  nrodulatore sarà inscr i to nel  c i rcui to ano-
r l ico r le l  tubo 807.  Dcco i l  valore del le bobine.
l - r  -  per l i ,5 - \ IHz in usci ta:  21 spire f ì ìo
.nìa l tato deÌ  no 20,  per usci ta su 7 e 1,1 - \ lHz
:  l l j  sp i r e  f ì l o  sma Ì t a to  no  16 .  L r :  pe r  usc i -
ta su 3,5 - \ IHz -  3 i3 spiro f i lo  smal tato no 20,
per usci ta su 7 e 1,1 l l l lz  :  20 spire f ì lo
5nìal tato n" 16.  L3 -  per 3,5 l iHz :  .4.1
.p i re f i lo  smaìtato no 20,  per 7 \ I I7z:
- l : l  spi re f ì lo smal tato l to 20,  peÌ  1.1 l IHz -
l l  sp i r e  l ì l o  sma l t a to  n "  16 .
'I-utte 

le bobine dovranno avere un diametro
di 3tl nrillimetri e saranno arrvolte su di unar
Iunghezza di  36 mi l l imetr i .
segue il vaiore degli altri componenti: Cr,
r . r  :  5( t ( l  pF coef i .  tenìper: ì tura zero,  ce-
ratr t ico:  C,  -  156 pF var iabi le;  C,  -  150 pI , '
cerant ico coef f .  temp. zero;  Cu :  250 ptr
cerarrr ico coel ì .  ternp.  zerc;  C, ,  -  0,01 FF
t i r r { r  V  n t i ca ;  C ,  :  9 , 692  pF  1500  \ r  m i ca ;
( . ,  :  i - . t  p l r  vnr iabi le;  Cn :  169 pF 15(X) V
t t t ica:  ( . r0,  l , ' r r  :  0,01 pF carta;  Crz :  0,005
'r l i  t i l ) t )  \ '  nr ica;  Lìr ,  :  0,005 prF 1250 \ r  mica;
r- r r  :  5 l )  pF var iabi le;  .Rr :  50.(X)0 Q 2\ \ - ;
l i " :  7( t l ) t )  O 2 \ \ ' : .1ì . r  -  700O 10 \V,  1ì4 -
2rr .out tO i0 \ \ - ;  À,  :  50Q 1 \ \ Ì  non inclut t iva;
l lu -  51;  O, 5\ \ ' ,  nou inclut t iva;  RFCI :  2,5
rr t l l  a l ì I i ' ;  RIr(12 :  10 nH RÈ; RF(ì i3 :
lt.t spire cli fìÌo smaltato no 2'2 avvolto su tli
una resistenza da 1 I r tQ 1 \Y.
In l igura 2 invece è rappresentato lo schema
rl i  un t rasmett i tore per 3 bande a cr is la l lo
e adat tato per Ì 'uso del  VFO, avente una
I)oter ìza di  usci ta d i  c i rca 60 W. La valvol : r
osci l la t r ice in t r i - tet  è una comune 6V6 men,
t re la f inale è la sol i ta 807,  g ià in suo possesso.
( .onre raddr izzatr ice è stata usata la valvola
.- r l l {G Y la quale naturalmente può essere
\ost i tu i ta da aÌ t ra s i rn i lare.  I  tubi  regoìator i
sono r ispet t ivamente VR-150 e VR-105.
Yalore r ìe i  var i  component i :  C,  :  Cs -  100
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pF rnica; Cra : 100 pF mica (da usarsi
con cristallo a 3,5 ìIHz) cioè in parallelo
a f  L ,  1e r  3 .5  l lHz r .  Cz  :  J0  pF  va r i ab i l e ;
!:?_- 22 plì mica (in parallelo a L, per i 3,5
III'). !" c+ : 150 pF variabile; c5: Cs, Cs -
0,01 pF carta;  Cr,  Cro :  0,001'pF mica:
C11, ( :n:  4 ptr  1500 \ r  car ta;  -R,  

' :  
220 Ó

I  \ \ ;  / 1 ,  - -  1 7 . 0 U 0 % Q  \ \ ;  , R r :  i O . O O O ; \ ' ;
Fr  :  100 mA shunt per st rumento:  1ì .  :
15.000,0 1\y;  1 lu :  47 e /2\ \ ;  R,  *  h A
1 W; 11, - 200 m.\ shunt per strumento:
Às :  ó0.000 Q 25 W; I l ro :  16.669 Q 25 \Vi
L t  osc i l l a t o re  ca tod i co  . , -  l ^ \  t c r i s t a l l o
3 . . ]  - \ IHz r  l - t  sp i r e  f i [ o  r r o  22  d i ame t ro  25
mm. lunghezza 22 mm, Con C, in parallelo.
18 : (cristalto 7 \IFtz) 10 spirè fìto 22 come
sopra.
l, - circuito di piacca -- 2A (3,5 ltlHz)
80 spire no 2t ì  d iametro 12 mm a Àpire com-
p a . t t e  c o r r  C ,  i r r  p a r a l l e l o .  2 A  -  I  \ l H 4  4 0
spire no 2.1 diametro 12 mm a spire compatte.
2C (1.1 XIHz) 25 spire no 18 diametro 12 mrn.
su di  una lunghezza di  30 mm.
Z, - Amplificatore di placca - 3A (3,b \IHz)
2 {  sp i r e  35  mm d i  d i ame l ro  su  d i  una  l u l t _

4A
4rl
4B
.lc

ghezza di 10 mm. Link di 3 spire (lato frecldo).
28  (7 l lHz )  18  sp i r e  25  mm.  d i  d i ame t ro  su
una lunghezza di  40 mm. 3 C :  (14 X, IHZ)
12 spire come sopra. Link per le uÌtime due
bobine:  2 spire.
l+ : bobina di antenna - 4A (3,5 X{Hz)
30 spire 40 mm di diametro su una lunqhezza
di  50 mm. Link a t re spire dal  cent io.  48
(7X{Hz) : 24 spire 40 mm di diametro 55 mm
di lunghezza. Link a tre spire dal centro.
1C :  (14 nIHz) 14 spire 40 mm. di  d iametro
lunghezza 52 mm. Link a tre spire dal centro.
lr : 6 H, 175 nA; ['IA: milliamperometro
0-10 mA; RFC1 :  2,5 l , IH impedenza RF;
RFC2 :  11 spire f i Ìo no 20 diametro 7 mm
lunghezza 20 mm. Sr : commutatore cera-
mico.  S,  :  commutatore;  Sa:  commutatore
due sezioni  t re posiz ioni ;  Tr :  t rasîormatore
tipo universale 500 V per ogni sezione 200
mA. 5 V 3 A, .  T2:  t rasformatore accensione
6 ,3  V  34 .
Al jack J, fa capo il tasto, ma naturalmente
mediante l'uso di un buon modulatore il
complesso può essere usato come ottimo
comp ìesso  a r r che  i n  f on ia . (P.  Soal i )

Cristallo ]Illz

Fig. 1/0283
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ECCEZ'ONALE !! !

Radio Iransislor c0n b0rsa auric0lare

tonovaligia Amplif icala c0n l0 dischi 45

Radiogrammofono a lesl ina AM'tM
con l0  d ischi  45 g i r i .  .  [ .  20.ó50

IY 23" c0n Ul|F incorooralo e slabil izzalore [.  102 900

Gpande assoptímento di altni modelli
E let tpodornest ic i  d i  ogni  genene
A pnezzi dÍ assolata coneoPrenza

TUTTE LE PARTI STACCATE RADIO -  TV

LISTINI  ILLUSTRATI GRATIS A RICHIESTA

F,A,R,E,F, RADTO
M I L A N O  - A. Vol la 9 -  Tel .  666.056

.| 
ì .500

r 2.500

MITANO - Vic Dezzrr 47 -Te[.487.727 -&ó{.555

Do
c

'tNo Noise,
Disoss ida  -  R is tab i l i sce  -
Lubri f ica i  Contatt i  dei  :

o  C O M M U T A T O R I
"  G R U P P I  A F
"  C O N T A T T I  S T R I .

S C I A N T I  d e l l e  c o m -
mutaz ion i  a  pu lsante

o  N O N  A L T E R A  n è
m o d i f i c a  l e  C A P A C I -
T A  I N D U T T A N Z E
-  R E S I S T E N Z E

o  N O N  I N T A C C A  l e
par t i  i so lan t i ,  i  d ie le t "
t r i c i ,  e  la  p las t i ca

e  N O N  C O R R O D E  i
meta l l i  p rez ios i

C o n f e z i o n e  i n  B A R A T T O L O  S F R U Z Z A ' T O R E  d a  6
o n c e ,  c o r r e d a t o  d i  p r o l u n g a  p e r  r a g g i u n g e r e  i  p u n t i
d i { f i c i lmente  access ib i l

Prodolls ideale per i lecnici Riparalori Radio IV e Elellronica

C o n c e s s i o n a r i o  d i  v e n d i t a  p e r  l ' l t a l ì a ,

II. {ì. B.
CORSO ITAL IA ,  35  -  M ITANO TELEF.  8480580

I



TASSINARI UGO
V i a  P r i v a l o  O r i s t a n o , 9

Te le fono 257 l r073
M I t A N O  ( G o r l a )

L A M E L L E  P E R  T R A -
S F O R M A T O R I  R A D I O  E
I N D U S T R I A L I  -  F A S C E
C A L O T T E  -  T U T T I  I
L A V O R I  D I  T R A N -
C I A T U R A  I N  G E N E R E

La titolare del Brevetto italiano N. 5BB 063

con decorrerrza d,al 24 Aprile l95B per un
'oApparato e metodo per misurare la capaci-

tatività di materiali", desidererebbe entrare

t" t""tt"tt"" "." p"rsone o Ditte italiane

interessate ad ottenere una licenza per lo

sfruttamento del brevetto di cui sopra.

Per informazioni rivolgersi alla Direzione

della Rivista.

Pnesentiamo un,altno gnande successo editoníale t

DONATO PELLEGRII,{O

Prezzo

L, 2,500�

TBAS|nOBFTATOBI
DT POTENZA E DT ALIIIENTAZZIONE

llolume di Xf t - 156 - formato 15,5 x 21 cm.

FIL I  RAME I LATI

:TATI
-auro 

l-Dìùii-èÀ LARI DA OO4 mm A

TTE LE APPLICAZIONI  ELETTROHI

LTATI OLEORESINOSI

CORDI?{E

/41 N



M d i  E N z o N r c o L A
T E L E V I S O R I  D I  P R O D U Z I O N E  P R O P R I A
c delle migliori marche nazionali e €ttere

SERVIZIO TECNICO ED ASSISTENZA:
Geloso - Badiomarell i - îelefunken
RAPPRESENTANZE con depoeito:
I  lÈnL Ahopar lan. t i  .  lCAl t ,  Cond,ensator i

Vernieri isolati in ceramica per tutte le applicazioni.
Parti staccate per teleuisione - MF - UHF - tresmettitori
- Controlli elettronici - Automazionismi industriali ecc.

A S TA R S vrr B8rbnorx r - roBrNo I [1. lì|:?il

TRASFORfrTATORI
ser ie  comple te  per  TV -  F .  M -  A .  M.
H i -F i  da  1O/2O W.

per  TRANSISTOR da 1O mW a 20  W.

TRIFASI  s ino  a  30  KVA.

STABIL IZZATORI  d i  tens ione lO iSOO VA.

Intenpellatecí trer' Í Yostr'í quesiti

TELEVOX Via le lesias l2 -  Ml tANo

TERZAGO ATURA s.p.r.

TR

a^
Lrorqorodio

-4..l. fn a

t)ql6D?1 n. GABcArAcrr
Via  Pa les t r i na ,  40  -  M i l ano  -  Te l .  270 .888

Bobinotrici per ovvolgimenti l ineuri
e  o  n i d o  d ' o p e

InU.n. PfinflilCffisRL
B O B I N A T R I C I  P E R  I N D U S T R I A

M I L A N O
V i a  N e r i n o ,  S
Te le fono 8O3.426

E L E T T R I C A

T I P O  M P 2 A

Tipo MP2A
Automat ica a spire paral le le per f i l ì  da 0,0ó
a  1 ,40  mm.

Tipo AP23
Automat ica a spire paral le le per f i l i  da 0,0ó
a 2 mm.,  oppure da 0,09 a 3 mm.

Tipo AP23M
Per bobinaggi  mul t ip l i .

Tipo PV4
Automat ica a spire paral le le per f ì l i  f ino a
4,5 mm.

Tipo PV7
Automat ica a spire incrociate.  Al t iss ima pre-
c is ione.  Di f ferenza rapport i  f ìno a 0,0003.

Tipo AP9
Automat ica a spire incrociate.

Autometismi per arresto a fine corla ed

a sequenze prestabilite.

Tipo Pl

Sempl ice con r idut tore.

Portarocche per fili ulrracapillari (0,015)

medi e grosi,

TRA.MANTI .  Proprict .  Ed. IL ROSTROA u b r i r z .  T r i b .  M i l e n o  9 - 9 . 1 8  N . 4 6 4  d e l  R c g i s F o .  D i r .  R c r p .  L E O N A R D O  B R À M A N T I  -  P r o p r i c t rÀ , u b r i r z .  l r i l r .  M t k n o  g - y . l u  1 . 4 0 4  d e l  f i c g i 3 E o .  D i r .  f i G . p .  L B U N A f i U U  5 K A M A 1 ì l I  .  r r o P r r c t .  [ d .  I L  h u s l Í U

r



PER APPARECCHI . STRUMENTI COMPONEIYTI RADIO E
TELEYISIONE YI I I \DICHIAMO I  SEGUEI\TI  INDIRTZZI

GRUPPI DI A. F.

CGE. COMPAGNIA GENERATE DI E.
IETTRICITA' . Divisione beni di Gonsu-
mo -  Mi lano -  Via Gal larate,  103/5
Tel .  304.172 -  304-190/97198

PARAVICINI . Milano

Via Nerino, 8 - Tel. 803.426

GELOSO - Milano

Viaf  e Brenta ,  29 -  fe l .  5ó3'183

PHlLlPS . Milano

Piazza lY Novembre, 3 - Tel. ó9.94

GIOCHI DI DEFLESSIONE
TRASFORMATORI DI RIGA
E.A.T. O TRASFOR]VÍATORI

PHILIPS - Milano

Piazza lV Novembre,  3 'Tel .  ó9.94

PRODET - Milano
Via Monfalcone, l2
Tel. 213.770 - 283.ó51

ARCO . Firenze

Piazza Savonarola, l0 -

Tel .  573.891 -573.892

a

nlCAGNl . Milano
Vía Mecenate, 7l
îel .  72O.175 -720.736

REGISTRATORI

ICAR - Milano

Corso Magenta, ó5
el. 872.870 - 896.926 - 898.871

VALVOLE

E TUBI CATODICI

AUDIO . Torlno

Via Goffredo Casal is,  41 -  Tel.  7ó1.133

LARE . Milano
Via Marazzani, I - îel. 240,469
Laboratorio awolgimenti radio elet
trici

FTVRE - Milano

Via Guasta l la ,  2 700.335

CGE . COMPAGNIA GENERALE DI E.
IETTRICITA' - Divisione beni di Gorîsu-
mo .  Mi lano -  Via Gal larate,  ì03/5
Tel .  304.172 -  304.190197/98

TETEVOX ' Milano

Via lglesias, 12 -  Tel.  2.572.389
Trasformatori per Radio-TV Hi.Fl ecc.

ITER - Milano
Via Visconte di Modrone, 3ó
Tet.  700.131 - 780.388

GEIOSO - Milano

Viale Brenta ,  29 -  îel .  5ó3.183

TRASFORMATORI TORNAGHI .
Milano

Via Montevideo, I . Tel. 845.903

Pl{lLlPS - Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Te[. ó9.94

LESA - Milano

Via Bergamo, 2l - îel. 554.342

PHILIPS . Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

APPARECCHIATURE

AD ALTA FEDELTA,

PHltlPS . Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

SAREA - Milano

Via S. Rosa, 14 - Tel. 390.903

ArtoccHro BAccHlNl. Milano

Tel .872.733ia S. M. Beltrade, I  -

. Torino

a  Go f f redo  Casa l i s ,4 l  -Te l . 7ó1 . . | 33

BOBINATRICI
GIRADISCHI . AMPLIFICATORT

ALTOPARLANTI
E MICROFONI

GARGARADIO . Milano

Via Palestr ina; 4O - Tel.  270.888

AUDIO . Torino
Via Goffredo Casalis, 4l - Tel. 7ó1.'133
Amplificatori Marantz,
Acoustic Research

- Milano GIACOM & MACCIONE - Milano

Corso Vercel l i ,  5 l  -  Tel.  4l t .ó28

EUROPHON - lAilano

Vio Mecenate, 8ó - Tel. 717.192a Bergamo, 21 , 554.342



GAR|S. Mileno
Via' Tito livio, 15 - Tel. 553.909
Giredischi . Fonovalige

IARE . Torino
Tel. 690.377
Uff.: Corso Moncalieri, 223
Offlcina: Strada del Salino, 2
Antenne, ampllfìcrtori, eccerrori îV

GEIOSO - Milano

Via le Brenta ,  29 -  Tel .  5ó3. ì  83

LESA . Milano

Via Bergamo, 21 - Tel. 554.342
Giradischi, altoparlenti, amplificatori

|.OJYI.M.S.A. S.pA. . Mihno
Brevetti < TE[EPOWER r

P.zza S. Maria Beltrade, I - T. 898.250

IARE . Milano

Via Marazzani, q - Tel,. 240.4t6g
laboratorio awolgimenti radio elct
trici

STARET - Milano

di Ins. E. PONTREMOTI & C..
Via Cofa di Rienzo, 35 - Tel. 425.757

PHll.lP5 . Milano

Piazza lV Novembre, ó - Tel. ó9.94

Giradischi

NAPOII - Milano

Viale Umbria, 80 - Tel. 573.049

PRODEI . Milano
Via Monfalcone, l2
Tel.  283.ó51 -28377O
Amplifìcatori

CONDENSATORI

TETEVOX - Mileno
Via lglesias, 12 -  Tel.  2.572.389
Stabilizzatori di tensionc da l0 W e
500 w

POTENZIOMETRI
DUCATI . ETETTROTECNICA S.p.A.
Bologna

Tel.  491.701 - Casel la Postale 588

RAPPRESENTANZE ESTERE

GETOSO . Milano

Viale Brenta, 29 -  Tel.  5ó3.183

GEIOSO . Milano

Viale Brenta , 29 . Tel. 5ó3.ì 83

AUDIO . Torino
Via Goffredo Casal is,4l  -Tel.  7ó1.133
Audio Devíces, nastri megnetici, dischi
vergini, Scully, mecchine per incidere
dischi

ICAR - Milano

Corso Magenta, ó5

Tel. 872.870 - 898.871 - 896.926

ICAR - Mileno

Corso Magenta, ó5

îel. 872.870 - 898.871 - 896.926

CEIADA . Milano

Viale Tunísi?, 4 - Tel. 278.069

IESA. Mllano

Via Bergamo, 21 - Tel. 554.312

MIAL . Milano
Via Fortezza, l l  -  T.25.71.631/2/3/4
Condensatori a mica, ceramici e in
polistirolo

CIFTE - Milano
Via Beatrice d'Este, 35 - Tel. 540.80ó .
Via Provana, 7 - Tel. 82.3óó - Torino
Cinescopi, transistori, valvole

tlAR . Mileno

Via B. Verro, 8 - Tel. 84.93.81ó

MICROFARAD . Milano

Via Derganino,  18/20 -

Tel .  37.52.17 -  37.01.14

COMPAGNIA GEXINALE
RADIOFOXICA - Mihno

Piazza Berlorelli 1 - Tel. 871 .808

Radio r lransislor - negistratorl

Sony Gorporalion - îokio

MIAL . Milana
Via Fortezza, ll - T. 25.71.631/2/S/4

Potenziometri a grefìte

PHltlPS . Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

PHltlPS . Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

-r Faè di Longarone

tfi66îjó 1ie'wiìo1
Tel. 14 - Longarone

EXHIBO ITAIIANA - Milano

Via General Fara, 39 -

Tel. óó7.0ó8 -667.832

AVO . N.S.F. - Sennhei:er -

Neuberger, ecc.ANTENNE ST AB.ILIZZATORI DI TENSIONE

AUTOVOX . Roma

Via Salaria, 98.| - Tel. 837.091

crTE di o. ctMARosTt -
S. Margherita LiEure

Via Dogal i ,  50

GAILEITI R. . Mihno

Corso ltalia, 35 - Tel. 84.80.580

Soluzioni acrllichc pcr TV



Ing. S. c Dr. GUIDO BELOTTI . Mlhno
Piazza Trento, 8 - Tel. 542.051/2/3
Strumcnti di rnitun

Agenti per l ' ltalia delfe Ditte: Weston
- General Radio - Sangamo Electrlc -
Evershed & Vignoles - Tinsley Co.

;LECTIONICA lllîAt tUX . Miteno
Vialc Srrca, 94 - Tol. 61,24.12A

ACCESSORI E PARTT STACCATE
PER R.ADIO E TV

TRANSISTORI

IARIR . Milrno

Piazza 5 Giornate, ì

AESSE . Mihno
piazza Ercutea, 9

- Te!.795.76312 Tet.  89ó.334 - 891.89ó

STRUMENÎI DI MISTJRA ASTARS RADIO di Enzo Nicota - Torino

Via Barbaroux, 9

Tel.  519.974 - 519.507

Parti staccate, velvotc, tubi, pezzi di
ricambio TV, tnnsistoru

PASINI & ROSSI. Genovr

Via SS. Giacomo e Filippo, 3l r -

Telefono 83.4é5

Via Recanatí, 4 - Tel. 27g,gSS - Mitrno
Altoparlrnti, ttrumenti di mirun

SITVERSTAR . Mileno
Via Vísconti di Modrone, 2t
Tel. 792.791
Rappr. RCA

BEtOîTl . Àlileno

Piazza Trento, 8 - Tel. 542.051/2/3

BAttOR reg. ETTORE . Torino
Via Saluzzo, l l  .  Tel .  ó51.148-ó0.038
Parti staccate, valvote, tubi, tcatole
montaggio TV

EIETÎRONICA . STRUMENTI .
TEIECOMUNICAZION| . Beiluno
Via Fol,  14
Costruzioni Elcttroniche
Professionali

ENERGO . Milano
Via Carnia, 30 . Tel. 28V.166
Filo autosaldente

l.C.E. . Mlleno

Via Rut i l ia.  lg/ tg -  Tet.  53t .SS4/S/6

F.A.C.E. SîANDARD . Milano
Viale Bodio, 33
Componenti eletùonici ITT STANDARD

SIPREI . Mllrno '

Via F. l l i  Gabba l /a -  Tet.  861.09617

Complessi cembirdirchi Grrrrrd, veli-

ligie gremmofonichc Supnvox

INDEX . Sc$o 5. Giovrnni
Via Boccaccio, 145 - Tel. 24.76.543
lnd. Costr. Strurncnti Elcttrici

FANEILI - Milrno
Via Mecenate, 84-9 - Tel. 710.012
Fili irclati in sete

PHltlPS . Milrno

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

FAREF - Mihno

Via Voltq, 9 - Tel. óóó.05ó

T. P. A. - Mileno
Via Zurettí, 52 - Tel. 674.927
Ie glslralori

SEl . llilrno

Via Savona, 97 - Tel. 47O.OS4

ISOIA . fr/tilano

Via Palestro, 4 - Tel. 795.551/4
lastre isolanti per circuiti stsmpati

VIANEIIO . Mileno

Via L. Anelli, l3 - Tel. 553.08t

Agente esclusivo per l ' ltalia dslla
Hewlett-Packard Co.

Strumcnti di mitun, ccc.

SIAE . lÀíleno

Via Natale Battaglia, l2 - Tel. 297.145

LESA - Milano

Via Berganro, 2l - Tel. 554.342

TES . Milenc

Via Moscova, 4O-7 .Tal, 667.326

tlAR - Milano
Via Bernardino Verro, S - T. 84.93.81ó
Prese, spine rpocieli, zoccoli pcr tubi
il0

RESISTENZE
UNA . Mileno

Via Csf a di Rienzo, 53 a - Tel. 474.060

MARCUCCI - Mileno

Via F.l l i  Bronzetti, 37 - Teì.73g.774

CANDIANI lng. E. . Bergemo

Via S. Tomaso, 29 - Tel. 49.783

VORA;X-RADIO - Mihno

Viale Piave, 14 - Tel. 793.505

MELCHIONI - Milano

Via Fr iul i , ' ló -  Tel.  585.893



MICRON TV

ATIMENTATORE in a l terna
per SONY ed altrÌ tipi di rlco.
vitori fino ad I translstors !
9 V.  El imìna la bat ter ia e r i '
duce a zero il costo d'oser-
cizio. Cambio tensionl Per
]25, ló0 e 22O V. Munito di
interruttore e lampada spia.
Contro rimessa anticipata L.
I .980 r  contrassegno 1.2.100.

Industrla 65 ASTI

AUTORADIO
TELEVI.S-ORI- -

RADIOGRAMMOFONI
RADIO -A TRANSISTOR

PRANDONI DARIO -'Treviglio
Via Monte Grappa, l4 - Tel. 30.66/67
Produttricé' degli apparecchi Radio TV
serie Trans Contingnts Radio e Ngglear
Radio Corporàtiod

AIIOCCHIO BACCHINI - Milano

Via S.  M.  Bel t rade,  1 -  Tel .  872:733

PRODET . Milano

Via Monfalcone, l2

Tel. 283.ó51 -283,770 "

MOIINARI ALESSANDRO ' Milano
Via Catalani ,  75 -  Tel.  24.01.80
Fusibili per radiotelevisione

AUTOVOX - Roma
Via Salar ia,  981 - Tel.  837.091
Televisori, Radio, Autoradio

ROBERT BOSCH S.p.A. - Milano
Via Pet i t t i ,  15 -  Tel.  3ó.9ó

Aulorsdio BLAUPUNKI

PHIUPS - Milano

Piazza lV Novembre, 3 - Tel. ó9.94

CGE . COMPAGNIA GENERATE DI E.
IETTRICITA' - Divisione beni di Golrsu'
mo  -  M i l ano  -  V ia  Ga l l a ra te ,  103 /5 '

Tel .  304.172 -  304-190/97198

SINUDYNE.S.E. I .  .  Ozzano Em. (Bo.
logna )
T e l .  8 9 1 . 1 0 1
Televisori, Radio, Radiogrammofoni

RADIO ARGENIINA . Roma

Via Torre Argent ina, 47 'Tel.5ó5.989

CONDOR - Mileno

Via Ugo Bassi, 23-A
Tel. ó00.ó28 - 694.267

T. P. A. - Mileno
Via Zuretti, 52 - 674.927
Televieori BEIL TELEVISION

RES - Milano

Via Magei lano,  ó 'Tel .  ó9ó.894

Nuclei ferromagnetici

EKCOVISION . Milano

Viale Tunisia,  43 '  Tel .  637.756

UTTRAVOX - Milano

Via G. Jan, 5 -  îel .  222.142 - 228,327

S.A.C.E. CRYSTAT di G. F. Serri & C.

L ivorno -  Via Michel i  28 -  Tel .  22.517
Cristall i  di quarzo per tutte le appli-
cazioni

EUROPHON - Milano

Via  Mecenate ,  8ó  ' Îe I .717.192

VEGA RADIO TÈTEVISIONE - MiITNO
Via Pordenone, 8
Iet. 23.6o.241 /2 /3/4/5
Tetevisori, Radio, Radiogrammofoni

SOCIETA' GENERATE SEMICONDUT.
TORI S.p.A. - S.G.S. - Agrate 'Milano

Via C. Ol ivett i ,  I  '  Tel .  65.34114
Uff.  di  Mi lano: Via C. Poma, ól
Tel. 723.977 - 730.874

transistori e raddrizzatori
nio e al sil icio.

gcfma-

EUROVIDEON . Milano

Via Taormina, 38 - Tel. ó83.447

GETOSO - Milano

Viale Brenta, 29

Televisori, Radio,

T e l . 5 ó 3 . 1 8 3

Radiogrammofoni

SINTOLVOX s.r.l. . Milano
Via Privata Ast i ,  12 ' - fe! .462.237

Apparecchi radio televislvi, parti stac'
càte

ITEIECTRA - Milano

Via Teodosio, 96 ' Tel. 287,028

Televisori, Radio

SUVAT - Milano
Via Dezza, 47 - Tel. 487.727 MINERVA - Milano

Fabbrica di supporti per Yalvole ra' Viale Liguria , 26 - Tel. 850.389
diofoniche

TERZAGO TRANCIATURE S.p.A.
Milano - Via Cufra, 23 - Tel' ó0ó.020

t?melle per trasformatori per qual'
siasi potenza e tipo

NOVA - Milano

Piazza Pr inc.  Clot i lde,  2 '  Îe l .  664.938

Televisori, Radio

Pubblichiamo dietro richiesta di
molti dei nostri Lettori questa ru'
brica di indirizzi inerenti le ditte
di Componenti, Strumenti e APPa.
recchi Radio e TV.
Le Ditte che volessero includere il
loro nominativo possono farne ri
chiesta alla << Editrice ll Rostro p
Via Senato, 28 ' Milano, che darà
tutti i chiarimenti necesslri.

VORAX RADIO

Via le  P iave ,  l4

Milano

Tel .  793.505

PHIIIPS - Milano

Piazza lY Novembre, 6 - Tel. 69'94

Televisori, Radio, Radiogrammofoni



Antenne UHF
per lo ricezione del 2

Tutti gli occessori per

O Miscelotori

o Demiscelqtori o Covi

progrommo TV
impianti  UHF

o Convertitori

I I f lNET. I . f l NAPf| I .  I
MIIANO - Viole Umbrio 80 - Telefono S73Ohg

ÀOS T,RI RI PPRESEÀ'z'AN TI

Lozio -  Umbriq,

RADIO ARGENTINA
Viq Torre Argentino 47
ROMA - Tel. sós989

Componio - Colobrio - Abruzzi:
TETESFERA di Giovonni De Mortino

Vio Ernesto Copocci 17
NAPOH - Tel. 325580



îNflIXSIST||N TN,INSOHIUIN
CABA,TTErtISTICIIE

SEZIONE
RICEVENTE

Ttpo di rlcevitore
Senslbilita

Gamma di sintonla

Usctta dt BF
Altoparlante

Regolazioni

SEZIONE
TRASMITTENTE

Potenza fornita allo
stedio d'uscitaORF

lrequenza emessa
Mlcrofono

Modulazione

Antenna

Regolazlonl

ALIMENTAZIONE

Batterie di ,pile
Autonomla

Assorblmento totale
ln rlcezione

Assorbimento totale
ln trasmlsslone

GENERALITA'

Translstorl
Dlmensloni

Peso netto

A superreaziqne
lmpiegabile sinò a 4
bV anterìna
Fissa (con regolazione
interîa)
Circa 30 mV
Circolare; 3,2 ohm. Es-
so viene impiegato co-
me microfono in tra-
smrssrone
Intermttore ACCESO -
SPENTO e comando di
volume posto frontal-
mente

Circa 90 mV
Controllata a quarzo -
Elettrodinamico 3,2 O.
E' costituito dall'alto-
parlante ricevente
Ad alto livello, di tipo
AM con limitazione 

-al

100%
A frusta telescopica: da
1 5 c m a l m
Comando a pressione
per la trasmissione si-
to sul fianco del com-
plesso

9 Volt
75 ore circa per servi-
zio intermittente

12 mA

22 mA

4
È1tezza16,3 cm; lar-
ghezza 8,4 cm; pro-
fondità 5,9 cm-
900 grammi

IIODELLO

r

Lr}

Centlnaia di applicazloni nello sport, nell'in-
dustria, nell'ambito famigliare . Massima ma-
[eggevolezza, notevole autonomia, minlmo pe-
so . Realizzuione complementare transisto-
tizzata.

-d- - 4
F

Organizzazione conl,mercia,le d,i uendita :

tA i l | i l t ra ;mna ' �e l

-+-
s-

LAZIO - UMBRIA - ABRUZZIz Soc. FILC IÈADIO - ROMA - Piazza Dante l0 -Tel. 376771

EMILIA - MARCHE: Ditta A. Z.tNfBONI - BOLOGNA-ViaAzzogardino2 - Tel.263359

VpNETn, Tì:*o l l rDfr|rtTríl iJ , DnPnT'lNfìl\ l l '  - \/ i . C.*.l l^*ì 19 T^l trLl"

Agenti esclusiui di aendíto per


