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questo rnese parliarno di.."

Dopo  ave r  t r asco rso  una  se t t imana  es tenuan te ,  s to  v i agg iando  su l l ' au to -
s t rada  i n  d i rez ione  d i  Como;  sono  a l l e  sog l i e  ( i o  sono  un  semp l i ce )  de l  m io
<  f i ne  se t t imana  > .  A l  r ad io te le fono  qua l cuno  ch iama :  men t re  con  ta  mano
s in i s t ra  con t i nuo  a  gu ida re .  con  l a  des t ra  s taccc  ì l  m i c ro fono  e  l o  po r to
a l l a  bocca ,  p remo  I ' appos i t o  pu i san te  e  r i spondo :  (  sono  i n  asco l t o ,  passo  ) ) .

Passano  a l cun i  i s t an t i  d i  s i l enz io  po i  m i  s i  comun ica  che  l a  redaz ione  d i
Roma,  pe r  co lpa  de l l ' i n f l uenza ,  non  puo  mandare  i l  ma te r i a l e  i n  t empo  u t i l e ;
pe r  cause  d i  f o r za  magg io re  s i  dov rà  usc i re  i n  r i t a rdo  co l  n .4 .

Ne l l a  f r az ione  d i  poch i  second i  m i  passano  pe r  l a  men te  i  p i u  t r i s t i  pen -
s ie r i  ( sono  un  impu ls i vo ) ,  r i spondo  b ruscamen te  a l  m io  i n te r l ocu to re  e
r i a t t acco .  Appena  ragg íungo  l o  sv inco lo  d i  Lomazzo ,  ì nve r to  l a  marc ia  e  m i
o rec ip i t o  a  M i l ano  i n  redaz ione .

l m i e i  m o v i m e n t i  s o n o  r a p i d i  e  m i s u r a t i :  r a g g i u n g o  l a  m i a  s c r i v a n i a ,  t e n t o
d i  s e d e r m i  s u l l a  p o l t r o n a  a  r o t e l l e ,  m a  q u e s t a  s i  a l l o n t a n a  q u a s i  m i  v o g l i a
s fugg i re ,  dec ido  a l l o ra  d i  r imane re  i n  p ied i .  La  m ia  men te  s ta  coo rd inando .
Con  g ius t i f i ca ta  ene rg ia  a f f e r ro  i l  m i c ro te le fono ,  penso  pe r  un  i s tan te ,
oo i  do  co rso  a l l e  m ie  b rev i  ma  conc i se  t e le fona te .

Compongo  un  numero  dopo  l ' a l t r o  de i  m ie i  co l l abo ra to r i ,  l i  eso r to  a  d i -
sd i re  g l i  impegn i  l anc iando  i l  m io  deso la to  <  SOS > .  <  Cos t i  que l  che  cos t i  > ,
d ico a loro,  << ma i  nostr i  le t tor i  non devono essere delus i  >.

I  r e d a t t o r i ,  i d i s e g n a t o r i ,  i f o t o g r a f i  e  g l i  i m p a g i n a t o r i ,  r i s p o n d o n o  a l  m i o
appe l l o  e  dopo  qua l che  o ra  c i  r i t r ov iamo  tu t t i  a t t o rno  a l  g ran  tavo lo  che
d i  so l i t o  us iamo  pe r  l e  con fe renze .  D i scu t i amo  a  l ungo  po i  app rov iamo  i l
p r o g r a m m a :  l a  r i v i s t a  u s c i r à  p u n t u a l e .  C i  m e t t i a m o  a l  l a v o r o .

Ha  i n i z i o  cos ì  l ' ope raz ione  <<  ghepa rdo  >  che  te rm ina  con  l ' usc i t a  de l  f a -
sc icolo che state per  leggere.

Na tu ra lmen te  i n  esso  non  t rove re te  g l i  a r t i co l i  p reannunc ia t i  ne l  nu -
mero  3 ,  ques t i  l i  po t re te  l egge re  ne l  p ross imo  numero ;  t u t t av ia ,  pe r  non
inqanna re  l ' a f f ez ione  de i  nos t r ì  l e t t o r i  i o  e  i  m ie i  co l l abo ra to r i ,  abb iamo
ce rca to  d i  cu ra re  ques to  numero  ne l  m ig l i o re  de i  mod i  pe r  l o  scopo  d i  r en -
de r l o  i n te ressan te  come  que l l i  f i no ra  p resen ta t i .

Dopo questa doverosa premessa,  non mi  resta che sperare in  bene. . .
. . .  b u o n a  l e t t u  r a .

ante-rn.i.* n:.arizu ci
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Senz'a l t ro mol t i  de i  le f tor i  possie-
dono î ransis îor i  acquisîat i  su i  var i  mer-
caî in i ,  recuperaî i  dal le  famose schede
dei  ca lcolator i  e  così  v ia,  ma poi  sono
costreî l i  a  buf tar l i  in  fondo a l  casset lo
perchè non ne conoscono le carat ter i -
s î iche.

Con queslo sempl ice osci l la tore non
solo saranno in grado d i  s tabi l i re  se
un  t rans i s to r  f unz iona  oppu re  no ,  ma
anche come funziona.  l l  s is îema di
con î ro l l o  è  s im i l e  a i  ca l i b r i  <  passa

non  passa  )  usa î i  i n  meccan i ca .  l l
î ransis îor  da conîro l lare v iene inse-
r i to  nel  c i rcu i îo:  se in  quesle con-
d i z i on i  i l  c i r cu i t o  osc i l l a ,  i l  t r ans i s îo re
ha s icuramente un guadagno suPe-
r iore a 30.  Se i l  c i rcu i îo non osci l la ,
non è det lo  che i l  r ransis lore s ia inu-
t i l i z zab i l e  ma  ha  un  guadagno  i n fe -
r iore a 30.  Questo c i  permette d i  d i -
v idere i  î ransis tor  in  nosîro possesso
in due caîegor ie a l to  guadagno e
basso guadagno.  Spesso infat t i  s i  in-
contrano c i rcu i t i  in  cuì  non e tanto

162

speci f ìcaîo un cer to t ransis tore quanto
uno  che  abb ia  pe r  esemp io  un  gua -
dagno p iu l tosto a l to.

Naîura lmente o l î re a questo uso,  d i -
re i  i nso l i t o ,  v i  sono  que l l i  no rma l i  ma
non  meno  u t i l i  pe r  un  osc i l l a îo re  s i nu -
soidale.  A proposi îo d i  s inusoide è da
nolare anche che questo t ipo d i  osc i l -
laîore, detîo a spostamento di fase,
ha un 'usc i la  veramenîe pura e indi -
s tor ta,  quindi  s i  presîa mol to bene per
con t ro l l i  su  amp l i f ì ca to r i  H l -F l ,  ma
non si offenderà certamenle se lo use-
rete per eserciîarvi col codice Morse.

Ven iamo  a l l ' esame de l l o  schema d i
f i 9 .  l .

Come vedete i l  c i rcu i lo  e mol îo
sempl ice:  s i  l ra î la  praî icamenle d i  uno

stadio ampl i f icafore la  cui  usc i la  è r i -
por îaîa a l l ' ingresso,  t rami îe i  gruppi

RC, Rì  Cr,  R2 C2,  R3 Ca,  R4 Co,  che r iPor-
îano l 'usc i la  in  fase con l ' ingresso,  de-
te rm inando  i l  so rge re  d i  osc i l l az ion i .

I  gruppi  RC, o l t re a < ruoîare in  fase >
i l  segnale,  lo  f ì l î rano anche,  per  cui
solo una f requenza passerà dal  co l le t -
tore a l la  base.  Questo è i l  mot ivo del la
purczza della forma d'onda generata.

La îeor ia c i  d ice che la f requenza
d i  osc i l l az ione  è

{ _
6 ,28  .

ovvero

30.000Í *
|^
L

f i n H z

C i n n F

che è p iù comoda da usare.  Questa
formula vì  sarà uî i le  se desideraÎe

cosl ru i re un osci l la îore che abbia una

frequenza d iversa da quel la  del  pro-

îof ipo,  che e d i  c i rca l0O0 Hz,  Per  C

ne l l a  f o rmu la  s i  i n îendono  na tu ra lmen-
te C1,  C2,  C.  e C, .  Per  oî tenere var ia-
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z ion i  non  mo l to  g rand i  a î t o rno  a l  va -
lore stabi l i to ,  potrete sosî i îu i re R3 con
un polenziometro d i  5 kO l ineare.

V i  sa re te  anche  ch ies î i  a l l ' i n i z i o ,
pe rchè  i l  c i r cu i î o  osc i l l a  so lo  con  t ran -
s i s+o r i  che  hanno  un  guadagno  supe -
r  ore a 30:  la  teor ia c i  v iene ancora
-  a iu to  e  c i  d i ce  (e  no i  c i  c red iamo)

che la perd i ta d i  guadagno of fer ta dai
g rupp i  RC è  p rop r i o  d i  30  e  qu ind i
e  osc i l l az ion i  s i  man îegono  se  i l  t r an -

s  s ' o re  è  i n  g rado  d i  <  r i cupe ra re  >
: . . ,e  lo  che i  gruppi  RC hanno perso.
l l  montaggio del  proîot ipo come al
s3  f c  e  f a t t o  su l l a  g rmod iss ima  ba -
< o ' . :  I n r e t r  T o r r c l n n c c o m u n q u e  n r e n -
' e  - o e d i s c e  d i  r e a l i z z a r e  u n  p i c c o l o

:  . . -  ' .  s ' a m p a t o  p e r  c h i  p o s s i e d e  l ' a t -
" e z z è ' -  r a  r e l a l i v a .  l l  p r o t o t i p o  i n f a t t i
' : '  ' z  î e , - n r e n o  u n  i n c r o c i o  d i  f ì l i

:  : -  î c  - e t à  d e l  l a v o r o  è  f a t l o .  A n -

: - e : e '  a : - s t o d i a  l a  s c e l t a  e  l a s c i a t a
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a l l a  f an las ia  e  a l l a  d i spon ib i l i t à  d i  sca -
îo leî îe o conleni tor i ,a  d ispers ione del lo
sper imentaîore.  Per  l 'uso come prova
guadagno per  esempio,  s i  puo rac-
chiudere i l  îu t lo  in  una p iccola sca-
îo la con ìo zoccolo per  i l  t ransis îore
monîaîo a l l 'esÌerno.  Sol to questa ve-
sîe sarà l 'amico nostro (non quel lo
de l  g i agua ro ,  vo levo  d i re  i l  r i vend i -
î o re  che  c ì  vuo le  r i f i l a re  un  t rans i -
s lore bruc iato come < garant i to  , ,  fun=
zionanle)  e puo essere messo como-
damente in  tasca.

Appena îerminato i l  montaggio,  in-
f ì lare uno deì  vosfr i  î ransis tor i  dere-
l i î t i  e  non st rappatevi  i  capel l i  se non
ud i re te  ne l l ' au r i co la re  i l  f  a î i d i co  s i b i l o '
mel tere i l  pover ino nel  mucchio < bas-
so guadagno )  e provate i l  prossimo.
Sta poi  a l  vosîro orecchio g iudicare,
da l l a  robus lezza  de l l ' osc i l l az ione ,  i l
guadagno  p iù  o  meno  supe r i o re  a  30
del  t ransis îore in  esame. L 'aur ìcolare
comunque deve essere del  t ipo ad
al ta impedenza,  in tendo da 1000 Cl
in  su.  Se però possedeîe aur ico lar i  a
bassa  impedenza  come que l l i  de l l e  ra -
d io l ine;  potrete usar lo ugualmente,  in-
terponendo però un l rasformafore d i

usc i îa per  t ransis lor i  d i  quals ias i  t ipo '

Fig .  2  -  Baset ta  a  c i rcu i to  s tampato

SPEBIMENTARE - N. 4 -  1967



apparecchio
acustico

per deboli
d'udito

Sebbene ! 'apparecchio acustico sia un drsposit ivo che va applicato sotto i l
control lo di persone competenti, e dopo aver sottoposto i l  soggetto che deve
farne uso ad alcuni esami che permettono di accertarne i l  grado di sordità, la
causa, e le caratterist iche di sensibi l i tà residua, proponiamo questa interessante
reaLzzazione che - oltre ad essere assai economi può compensare perdite
d'udito { ino al 65oz'o.

Uno  de i  camp i  ne i  qua l i  i  l r ans i s to -
r i  sono  s îa t i  d i  va l i d i ss imo  a iu îo  ag l i
e f f e t î i  de l l a  r i duz ione  de l l e  d imens io -
n i  e del  peso,  nonchè agl i  e f fe l t i  de l -
l ' au îonomia  d i  f unz ionamen to  e  de l l a
s i cu rezza  d i  imp iego ,  è  que l l o  de l l e
proîes i  acust iche.

In fa î t i ,  se  i  p r im i  esemp la r i  a  va l vo le
sub -m in ia f  u ra  e rano  pesan t i ,  i ngom-
branî i ,  e  d i  impiego costoso a causa
del  cosîo e levato e del la  breve dura-
ta  de l l e  ba î îe r i e  d i  a l imen îaz ione ,  i  t i -
p i  a t î ua l i ,  f unz ionan t i  a  t r ans i s to r i ,
hanno cara l fer is t iche ta l i  da soddisfa-
re le  maggior i  es igenze esîeî iche ed
economiche,  o l î re che funzional i .

La moderna tecnica,  per  lo  p iu sv i -
luppalas i  a l l 'esîero,  ha permesso d i
real izzare ef t ìc ient iss ime oroîes i  d i
ogn i  l i po ,  da l l a  ve rs ione  tascab i l e  a
que l l a  ad  occh ia le ,  da l l a  ve rs ione  ap -
p l i cab i l e  d ie î ro  a l l ' o recch io ,  a  que l l a
piÙ recenfe.  Essa è cost i lu i ta  da un
minuscolo ampl i { ìcaîore,  conîenenîe i l
microfono,  i l  r iprodut tore,  i l  c i rcu i to
di  ampl i f icaz ione,  i l  regolatore d i  vo-
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lume ,  e  l a  p i l e î t a  d i  a l imen îaz ione ,  e
v iene real izzaîa con d imensioni  ta l -
mente r idot îe da consenf i rne l ' insta l -
laz ione addir i t tura in terna.mente a l -
l 'orecchio del l 'u îenîe.

Ovviamente,  nessuna d i  queste u l -
t ime vers ioni  ouò essere real izzata in
vesîe d i le t tanî is î ica,  in  quanto la  co-
sî ruz ione è possib i le  sol tanto con l ' im-
piego d i  specia l i  a l t rezzaîure,  i l  cu i
cosîo è g iusî i f ìcabi le  solo nel  caso d i
produzioni  r i levant i  a  cara l tere indu-
sî r i  a  le .

Sebbene l 'apparecchio lascabi le  s ia
in cer lo qual  senso superato,  per  ovv ie
ragioni  este l iche,  es is tono tut tav ia ca-
s i  in  cu i  è ancora necessar io r icorrere
a questo s is îema. E -  dal  momenlo
che un apparecchio acust ico d i  questo
t ipo può essere fac i lmenîe real izzaîo
da chi  abbia una cer ta d imest ichezza
con i  î ransis îor i ,  s ia  pure omel tendo
quegl i  specia l i  accorgimenî i  che cost i -
îu iscono i  p iù recenî i  per fez ionamen-
t i  ne l  campo,  qual i  i l  conîro l lo  aulo-
ma î i co  d i  vo lume .  i l  con t ro l l o  manua le

del  tono,  la  possib i l i là  immediata d i
correz ione del la  curva d i  responso,
ecc.  v i  sarà cer lamente qua lche
leî tore che vorrà c imenîars i  nel la  sua
cosîruz ione.

Per oî îene! 'e  i l  r isu l îato voluto,  è
possib i le  r icorrere in  par îe a mezzi  d i
for luna,  ed in  par te a componenl i  d i
normale impiego in quesîe del icaîe
appa recchiature.

l l  mezzo d i  for îuna impiegafo dal -
l 'autore è rappresentafo dal l ' involucro
esîerno,  consistenîe in  una sempl ice
scato leî îa re l tangolare in  mater ia le
plas l ico,  del  t ipo sol i îamenîe usalo per
confezionare ogget t i  d i  var io genere
( tes l ine per  < p ick-up >,  punl ine da d i -
segno ,  penn in i ,  pun t i ne  pe r  d inamo-
volano,  ecc.) .

l l  t ipo usalo per  questa real izzazio-
ne aveva le d imensioni  esterne d i  mi l -
l ime l r i  57  d i  l unghezza ,3S  d i  l a rghez -
za, e 20 di spessore. ed è staîo modifì-
caîo leggermente - -  come vedremo
--  per  adal lar lo  a l l ' impiego prevìsto.
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FlG.  I  -  C i rcu i to  e le î î r i co  de l l ' apparecch io  acus î ico .  L 'ampl i f ì ca to re  è  a  quar î ro  s fad i ,  per  cu i  fo rn isce  un 'ampl i f i caz ione d i  îens ione de l l ' o rd ine  d i

Z0-80 dec ibe l .  l l  funz ionamenîo  è  de l  îu î îo  convenz iona le .  RZ ha i l  compi to  d i  a î îenuare  le  f requenze e leva îe  quando a ì  c i rcu i to  v iene agg iun ta

la  capac ì tà  C5b.  Ne l la  rea l i zzaz ione,  è  assa i  impor lan le  r i spe t la re  le  po la r i là  de i  condensaîor i .

L'apparecchio propr iamenîe deî to è
sîaîo invece real izzato facendo uso
d i  una  p ias l r i na  d i  bache l i l e ,  d i  qua t -
t ro t ransis tor i ,  d iec i  res is tenze,  se i  con-
densaîor i ,  un micro-potenziometro,  un
microfono,  un t rasdut îore Danavox,  ed
un cordoncino f less ib i le ,  i l  tu t îo con
un costo assai  l imi tato.

La f ìgura I  i l lust ra lo  schema del -
l 'ampl i f ìcatore.  Seguendo i l  percorso
del  segnale,  è possib i le  osservare
quanîo segue:  i l  microfono,  del  t ipo
a  c r i s ta l l o  e  qu ind i  ad  a l î a  impeden-
za *  v iene adaî îato a l l ' impedenza
di  ingresso del  pr imo t ransis tore,  T l ,
mediante l 'aggiunîa in  ser ie del la  re-
s i s tenza  R l ,  aven le  i l va lo re  d i  0 ,3  MO
R2 serve per la polarizzaztone di base
del  pr imo stadio,  menîre R3 ne cost i -
îu isce i l  car ico d i  co l le t tore a i  capi  del
quale è presenîe i l  segnale dopo la
pr ima ampl i f icaz ione.

R4 e C2 hanno i l  compi to d i  d isac-
coppiare lo  s îadio d i  pre-ampl i f ìcaz io-
ne dal  resto del  c i rcu i to.  onde evi tare

1 6 6

i l  ver i f icars i  d i  osc i l laz ioni  quando la
baî îer ia  è prossima a scar icars i ,  e  pre-
senta una res is îenza interna e levata.

C3 ha i l  compi to d i  accoppiare i l
segnale ampl i f ìcato a l  poîenzìometro
P l ,  che  p rovvede  a l l a  rego laz ione  de l
volume di  usc i ta.  l l  segnale così  do-
saÌo v iene successivamenle appl icato
al la  base del  l ransis tore T2.  t rami te la
capaci tà C4.

l l  funzionamento degl i  s tadi  T2 e T3
è  de l  t u t t o  ana logo  a  que l l o  d i  T l ,
mentre lo  s tadio f ìnale T4 presenîa
una caraî ler is t ica leggerrrente d iver-
sa.  In fat t i ,  menlre i l  poîenzia le d i  ba-
se dei  pr imi  t re s tadi  v iene prestabi -
l i to  mediante le  res is tenze R2,  R5 ed
RB, i l  potenzia le d i  base d i  T4 deve
essere stabi l i to  sper imenta lmente,  co-
me vedremo f ra breve.

L ' imoedenza d i  usc i ta d i  T4 è del -
lord ine d i  1.000 f ) ,  e  per  quesîo mo-
t ivo s i  è  fat lo  uso d i  un t rasdut iore
Danavox avente appunto îa le valore,
r i fer i to  a l la  f requenza d i  L000 Hz.

L ' in îero ampl i f ìca lore v iene a l imen-
îato con un 'unica p i la  del  medesimo
diametro degl i  e lement i  denominal i
a  < s l i lo  ) ,  ma avente una lunghezza
par i  a l la  metà.  La tensione da essa
forn i ta è d i  1 ,5 V,  e la  corrente as-
sorb i îa dal l ' in tero c i rcu i îo è ta le da
ass i cu ra re  una  au tonomia  d i  f unz iona -
menîo compresa l ra ó0 e 90 ore,  a se-
conda del lo  s tato d i  car ica e d i  invec-
chiamenîo del la  p i la ,  che deve essere
del  t ipo a l  b ioss ido d i  manganese
(Hel lesens,  G.B.C.  t ipo l /722) .

L ' in îerru l tore è abbinato a l  poîen-
z iometro,  per  cui  la  pr iù .a par fe del -
la  sua rotaz ione ne deîermina lo scat-
to,  con inser imento del la  tensione che
a l imen îa  ì l  c i r cu i t o .

Un amplif icatore così concepiîo, te-
nendc conto del la  curva d i  responso
del  microfono e d i  quel la  del  t rasdut-
tore appl icaîo in  usc i ta,  presenîa un
responso  de l  t i po  i l l us t ra to  a l l a  f i g .2 .
Come s i  può osservare,  l 'ampl i f ìca-
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zione puo essere considerata l ineare
da 350 a 2.500 Hz.  mentre s i  hanno
due r ip ide caduîe del  responso per
le f requenze a l  d i  sot to d i  350 ed a l  d i
sopra d i  2.500 Hz.  Ciò -  lu t tav ia -

corr isponde per fet îamente a l le  es igen-
ze d i  un debole d i  udi to,  che -  so l i -
îamenîe oresenîa una eccessiva sensi -
b i l i t à  a l l e  f r equenze  che  s i  î r ovano  a l
d i  fuor i  del la  gamma del la  voce urna-
na,  per  la  quale l 'ampl i f icaz ione deve
essere massima.

Ol t re a c iò,  se s i  t iene conto del  fa î -
lo  che le voci  grav i  hanno d i  so l i to
una potenza acust ica maggiore,  è in-
lu i t ivo che lo scarso responso a l le  f re-
quenze basse v iene auîomaî icamenîe
compensaîo.  In  sostanza,  agl i  e f fet î i
prat ic i ,  i l  responso ut i le  puo essere
consideraÌo uni forme per  îut îe le  f re-
quenze comprese î ra 150 e o l t re 3.00O
Hz, i l  che è suf f ìc iente per  soddisfare
le es igenze d i  un debole d i  udi to.

Occorre ora considerare un par t i -
co la re .  I n  gene re  p r ima  d i  app l i ca re
un apparecchio acusîico, viene effeî-
îuato un esame audiometr ico,  in  base
al  quale s i  s tabi l isce la  << curva d i  sen-
s ib i l i t à>  de l l ' o recch io  su l  qua le  v i ene
appl icaîo l 'ampl i f ìcaîore.  A seconda
del l 'andamenîo del la  suddel îa curva,
conviene correggere i l  responso del -
l 'ampl i f icaîore,  in  modo da compensa-
re con una maggiore ampl i f ìcaz ione

quel le  f requenze per  le  qual i  l 'u îente
presenîa la  minore sensib i l i tà .

La f igura 3 i i lust ra t re casi  î ip ic i .
In  A,  la  perd i ta d i  udi to è praî icamen-
te uni forme per  le  f requenze enîro le
qual i  i l  responso del l 'apparecchio può
essere considerato l ineare.  Di  conse-
guenza,  con una curva audiomelr ica
di  questo t ipo,  non occorre apportare
alcuna correz ione a l  c i rcu i îo.  ln  B -
invece -  s i  noîa un 'accenîuazione del -
la  perd i ta d i  udi to nei  confront i  del le
f requenze a l re.  In  ta l  caso,  per  ef fet -
îuare una cer îa compensazione,  con' -
v iene sost i îu i re la  capaci tà C5 del  c i r -
cu i îo d i  f igura l ,  avente i l  va lore d i
l0  microfarad,  con una capaci là  aven-
te invece i l  va lore d i  I  o  2 microfarad.
In questo modo,  s i  o l t iene una cer îa
al tenuazione del le  f requenze basse,  a
îut îo vanlaggio d i  un mig l ior  respon-
so sul le  f requenze p iù e levate.  Nel  ca-
so C -  in f ine -  s i  osserva una per-
d i îa maggiore sul le  f requenze gravi ,
e,  per  correggere questo inconvenien-
te,  è suf f ìc iente aggiungere a l  c i rcu i -
to d i .  f igura I  la  capaci tà t rat teggiata,
C5b -  d i  cu i  d i remo -  mediante la
qua le s i  provoca una cer îa aî îenua-
z ione del le  f requenze acule,  a vanlag-
g io del  responso sul le  f requenze e le-
vale.

In sostanza,  per  aumenîare la  resa
sul le  f  requenze acute conviene at le-

100 500 1ac0
F R E Q U E N Z A

F R E Q U E N  Z A

FlG. 3 - Tre diversi esempi di perdile di
udito, rispetto al ]ivello di sensibililà non
male indicato con N. In A,  la perdi ta è
pressoché uniforme sulle diverse {requen-
ze sul le qual i  funzìona l 'apparecchio.  In
B, la perdita è maggiore sulle frequenze
acute, per cui occorre effettuare la sosli-
tuzione di C5, come indicato nel îesîo.
In C - infine - la perdita è maggiore
sulle frequenze gravi, per cui occorre ag-
giungere C5b. La curva di perdita di udilo
del paziente viene oîîenuta medianîe la
esecuzione del l 'esame audiometr ico.

nuare lú  f requenze gravi ,  ed aumen-
îare I 'ampl i f ìcaz ione îoîa le in  propor-
z ione,  agendo sul  confro l lo  d i  vo lu-
me.  Per aumentare invece la resa sul -
le  f requenze gravi ,  conviene at îenua-
re le  f requenze acuîe,  ed aumenîare
del  par i  l 'ampl i f ìcaz ione îo la le.

Queste due possib i l i îà  permetîono
di  correggere i l  responso del l 'ampl i f ì -
catore enîro l imi î i  adaî î i  a l la  maggior
par îe dei  casi ;  c iò -  beninîeso - -
senza la comolessi tà del la  messa a
punto che r isu l îa possib i le  con Sl i
apparecchi  acusl ic i  del  commercio,
che - se possono essere consideraîi
assai più perfeîîi -- sono però anche
mol to o iù costos i .
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F R E O U E N Z A  I N  H E R T Z

t lG, .  2  -  Curva  d i  responso de l l ' apparecch io .  Sebbene i l  responso po . ru  " r .u r "  cons idera fo
lineare solo per le frequenze comprese tra circa 35O e 2.500 Hertz. agli effetîi pralici i l
responso uîi le si estende da ì50 ad oltre 3.00O Herî2, i l  che è suffìciente nelìa maggior
oarîe dei casi.
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Agl i  e f fet t i  de l la  real izzazione,  oc-
corre in  pr imo luogo predisporre la
baset ta che funge da îe la io,  i l lust rata
al la  f igura 4.  Si  t raî ta d i  una p iast r ina
di  bachel i te  o d i  car îone bacfre l izzato,
avente lo  spessore d i  due mi l l imetr i ,  e
le d imensioni  adat te ad essere inser i la
a l l ' in lerno del la  scaro let ta d i  p last ica:
nel  caso del la  real izzazione descr i t ta ,
le  d imensioni  esîerne del la  p iast r ina
e rano  d i  35  X  Sg  m i l l ime î r i ,  con  g l i
angol i  raccordat i  seguendo i l  bordo in_
terno del la  scato let ta.

Lungo  uno  de i  l a t i  p i ù  b rev i  de l l a
suddet ta p iast r ina e possib i le  -  con
l 'a iuîo del  seghet îo da t raforo -*  pra-

î icare una f ìnesîra e due tagl i ,  così  co_
me s i  osserva a l la  f igura c i ta îa,  che co_
sî i tu i ranno poi  la  sede per  la  sospen_
sione ant i - f ruscìo del  microfono.

Nel la  s îessa p iast r ina s i  provvede_
rà inol t re a prat icare la  sede del la  p i la .
e d ivers i  for i ,  îu f t i  de l  d iametro d i
1 ,5  m i l l ime t r i ,  secondo  i l  p i ano  d i
foratura i l lust rato,  che serv i ranno per
i l  f ìssaggio dei  d ivers i  componenî i .  Le
d imens ion i  sono  dopp ie  d i  que l l e  na -
tura l i ,  per  cu i  è assai  fac i le  r i levare le
quoîe.  senza per ico lo d i  commettere
error i  s ia  agl i  e f fet t i  de l la  d is tanza t ra
loro,  s ia agl i  e f fet t i  de l la  d is tanza t ra
ques t i  ed  i  bo rd i  de l l a  p ias î r i na .

FlG.  5  Sagoma de i  due conta f i i  de l la
p i la ,  che  devono essere  rea l i zza î i  in  o t îo -
ne  c rudo,  o  in  las t ra  d i  b ronzo fos fo roso,
e  success ivamenîe  argenîa î i .  La  par te  fo -
ra îa  v iene f ìssa îa  med ian te  due r i ve l t i  a l la
p i a s l r i n ò  i s o l a n î e ,  i n  c o r r i s p o n d e n z a  d e ;
rorl tr ed l-

*
i
.1

í,

FIG'  4  '  Aspet to  de l la  p ias t r ina  d i  bache l i te  su l la  qua le  v iene rea l i zza to  l 'apparecch io .  Le  d i -
mens ion i  sono dopp ie  d i  que i le  na îura l i ,  i l  che  permet îe  d i  r i levare  le  quote 'd iv idendo le  per
cue Le  d imens ion i  es îe rne . .sono però  regate  a  quete  de i l ' i nvor r . ro  a i rpon iu i l . ,  "  por rono
essere  var ia fe  a  seconda de l le .es igenze.  È  però  cons ig l iab i le  r i spe î îa re  la  j i spos iz ione 

de i  fo r i ,ìn  base a l la  
.qua le  vengono po i  ins ta l la te  le  conness ion i  su l la  super f i c ie  oppor ru .  t l  la to  v is ib i le

e  in fa i t i  que l lo  su  cu i  vanno app l íca t i  i  componenr i .

t 5 8

,  j r - " - * . *$

I  for i  contrassegnat i  A e B serv i_
rànno per  i  conîaî t i  de l l , in îerrut îore
del  potenziameîro:  i  î re  for i  conîras-
segnaî i  C,  D ed E,  permel teranno d i
far  passare at î raverso la  baseî ta i  t re
conîat î i  de l  potenziomeîro propr ía_
menîe deî lo .  mentre i  for i  F e G ser_
vi ranno r ispeî t ivamente per  f issare _
mediante r ivet t i  da 1,5 mi l l imetr i  d i
d iametro -  í  contat t i  de l la  p i la .

Quest i  u l t imi  potranno essere real iz_
zat i  in  last ra d i  o f ione crudo del lo  spes
so re  d i  un  m i l l ime t ro ,  e  sagomat i  ne l
modo i l lusî rato a l la  f ìgura 5.  pr ima del
f ìssaggio a l la  baseî ta,  sarà pero bene
sottoporre i suddeîti contatîi ad un
bagno d i  argenlaîura con un cer îo
spessore (a lmeno 0,01 mi l l imetr i ) ,  on-
de impedirne l 'oss idazione col  tempo.

I due conîafti così concepiîi presen-
tano una certa elasficità, sufiìcienle ad
assicurare un buon contatto con i due
pol i  del la  p i la .  Inol t re,  î raendo vantaq-
gio dal la  loro f less ib i l i tà ,  sarà poss]-
b i le  p iegar l i  in  modo îa le da o i tun"-'e una certa pressione di conîaiîo.

Volendo,  è possib i le  appl icare agl i
angol i  del la  p ias l r ina iso lante quat t io
v i î i  f i le t îa te,  del la  lunghezza îota le
di  ló  mi l l ímetr i ,  e  f issaîe con due dadi
c iascuna nel  modo i l lusî ra lo a l la  f ìgu-
ra ó. In tal modo, la baseîta resîerà
ferma nel la  sua posiz ione una vol ta
inser i ta  nel la  scato leî îa,  in  quanîo le
esîremifà del le  suddeî fe v i t i  f  unqe-
ranno da appoggi  conf  ro le  paàt l
In Ierne.

.  Pr ima d i  procedere a l  monfaggio
elef t r ico,  s i  provvederà quindi  a f is_
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sa re  i  due  con ta î l i  de l l a  p i l a ,  e  i l  m i -
crofono,  così  come s i  osserva a l la  sud- .
det la  f igura ó,  o l t re a l  potenziometro.

In essa,  s i  può anche notare che i l
microfono v iene f issato mediante un
e las l i co  i n  pa ra ,  de l  t i po  a  p ia t f i na .
l l f issaggio deve essere effelluato in
modo ta le che i l  corpo del  microfono
non r isu l î i  in  contaî to con la baseî ta
iso lante,  nè con le superf ic i  in terne
del la  scato leî ta.  ln  îa l  modo,  s i  ev i te-
rà in  par îe che l 'a t t r i îo  con g l i  ab i t ì
provochi  quel  f ruscìo assai  fast id ioso.
ben noto a chi  usa apparecchi  del
genere.

La scaloletta di plastica potrà essere
fora la sul la  sommiîà,  con una punîa da
2 mi l l ímetr i .  onde permettere a l le
onde sonore d i  raggiungere i l  micro-
fono dal l 'esterno,  e per  consenî i re i l
passaggio del  cordoncino f less ib i le .
Ol t re a c iò,  come s i  nota a l la  f igura 7,
converrà prat icare una f inestra la te-
ra le a l t raverso la  quale af t ìorerà la
manopola del  potenziometro tanîo
quanto basîa perchè s ia possib i le  re-
golare l 'ampl i f ìcaz ione senza apr i re
l ' involucro.

SPERIMENTARE -  N.  4 -  1967

La f ìgura 8 i l lusî ra in  quale mocto
occo r re  p iega re  i t e rm ina l i  de i  con -
densatori e delle resisîenze, aftìnché
possano entrare nei  r ispet î iv i  for i .  I
terminal i  do l l ' in îerrut tore e quel l i  de l
confro l lo  d i  vo lume del  potenziome-
f ro devono essere îagl ia t i  a  due mi l l i -

BASE (b)

î  EMEîT .  (e )

FlG, I - Metodo di piegdlura dei termi.
nali dei componenîi. Per le resistenze (A)
ed i condensalori (B), la piega va eseguita
in corrispondenza dei relativi fori. Per í
transisfori (C). si tenga presente che il
puntino rosso indÌvidua il terminale del
colletlore, Quello centrale è la base. e
l'ultimo è l'emetîitore, Quesîi tre îefmi-
nali di ciagcuno di essi, ohre che piegati
nel modo illusîrato. vanno orientatì op-
porfunàmente.

meîr i  dal la  superf ic ie  opposta del la
basetta, e piegaîi verso l 'esterno. Ciò
consentirà di effeîtuare le saldature,
e permeîterà anche di fìssare lo stesso
potenziometro senza ricorrere ad alîri
s is îemi .

La fìgura 9 i l lusîra infine la baselîa
montata,  v is îa dal  la to dei  component i
(A) ,  e dal  la to del le  connessioni  (B) .
Come s i  può osservare,  la  d isposiz io-
ne dei  componenî i  è  s îaîa studiaîa in
modo ta le da ev i tare sovrapposiz ioni
nel le  connessioni ,  che pol ranno esse-

FlG.  7  -  Ls  sca to le i fà  in  p las l i ca  deve essere  mun i ta  d i  due fo r i  su l  la lo  super io re  (que l lo  a
la to  per  i l  passagg io  de l  cordonc ino ,  e  que l lo  cenf ra le  per  consenî i re  a l le  onde sonore  d i
ragg iungere  i l  m ic ro fono da l l ' es te rno) ,  e  d i  una f ines t ra  la te ra le  a t t raverso  la  qua le  sporge
in  par te  la  manopo la  de l  po tenz iomel ro .  Dopo aver la  a l les t i ta ,  è  conven ien te  vern ic ia r la
in te rna  men le .
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FlG. 9 - Aspelo della basetta monfaîa con tuîti i componenti. ln A, dove questi sono tuili visibili, sono riporlafe le sigle che li dìsÎinguono'

In corr ispondenza dei  ferminal i  dei  f ransistor i ,  sono anche r iportaîe le s ig le degl i  e let l rodi ,  e precisamente {c '  per i l  col let tore,  (b '  per la

base,  " i  {  e,  per l 'emetî i iore.  Sul la sezione A è v is ib i le la l inea di  a l imenrazione negaî iva,  cosî i îu i fa da un f i lo  nudo.facenÎe.caf  
. "d.R4, ln 1

si nofa invece che la linea positiva fa capo all'interruttore abbinaîo al polenziometro, prima di cosÎituire la massa del circuito' Nel n\ntaggio. si

faccia molfa alfenzione a rispettsre la polariîà dei condensatori. I coilegamenti del microfono devono essère eseguiti con i relalivi lgrminali, che

sono in condufîore flessíbile.

re esegui te usando g l i  s tess i  terminal i
uscent i  dai  for i ,  dopo aver l i  p iegat i
nel la  d i rez ione opPorfuna,  e doPo
aver l i  tag l ia l i  a l la  lunghezza neces-
sa  r i a .

A montaggio effetluaîo, si appliche-
rà i l  cordoncino f less ib i le ,  muni to d i
spineîte polarizzate (G.B.C. P 1267),
avendo cura d i  tagl iare una del le  due
spineî îe,  e d i  sa ldare i l  capo in con-
tat to con i l  perno d i  minor  d iameÎro
del la  seconda spinel ta a l  co l le t îore d i
T4,  e l 'a l t ro capo a l la  l inea negaî iva
d i  a l imen taz ione .

l l  suddet îo cordoncino verrà poi  r i -
vo l to verso l 'a l î ro,  e -  passando a l -
t r ave rso  l a  sca to la  -  sa rà  d i spon ib i l e
a  l l ' es îe rno  pe r  una  l unghezza  d i  c ì r ca
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70 cenl imetr i ,  per  i l  co l legamenîo a l
trasdutlore.

Le saldature dovranno essere ese-
gui te con un saldatore assai  p iccolo,
usando  l a  m in ima  quan t i t à  poss ib i l e
di stagno, e facendo aîtenzione affìn-
ché i l  ca lore non s i  propaghi  lungo i
lerminal i ,  f ìno a raggiungere l ' in terno
dei  componenl i  ( in  par t ico lare dei
î ransis lor i ) ,  danneggiandol i .  A ta le r i -
guardo,  è sempre convenienîe -  du-
rante la  saldatura -  5t1 i6gs1s i l  ts l -
minale da saldare in  una Pinzeî îa
piaî ta,  che assorbi rà buona par te del
ca lore.

Agl i  e f fet t i  de l la  messa a Punlo,  è
necessar ia un 'unica operazione.  Dal
momento che i l  va lore del la  res is tenza

Rl0,  che serve per  la  polar izzazione
del la  base d i  T4,  non v iene precisaîo
nel l 'e lenco del  mater ia le,  in  quanîo
deve essere stabi l i to  sper imenta lmen-
îe,  converrà col legare î ra i  re lat iv i  pun-
ti di collegamento un potenziomeÎro
a grafite da 50.000 o, usato come
reosîaîo, dopo averlo predisposto sul
valore massimo.  Ciò faî to,  è neces-
sar io met lere in  funzione l 'ampl i f icato-
re,  inserendo a l  suo posîo la  Pì la  da
. l ,5  

V,  ovv iamente r isPel tandone la
polar i îà ,  e regolare l 'ampl i f icaz ione-  Îe-
nendo i l  t rasdut tore nel l 'orecchio,  f ìno
ad udi re i l  rumore ambienîa le '

Se l 'ampl i f icaz ione è nolevole,  sa-
rà fac i le  udi re un s ib i lo  acuto,  dovuto
al  ben noto ef ie f to Larsen,  nel  qual
caso converrà agi re sul  conÎro l lo  d i  vo-
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lume,  e r idurre l 'ampl i f icaz ione onde
el iminare la  reazione acust ica.  Succes-
s ivamente,  dopo aver  in lerro l îo  i l  co l -
legamento d i  co l le t tore d i  T4,  e dopo
aver r ich iuso i l  c i rcu i to aî t raverso un
mi l l iamperometro per  correnJe conf i -
nua,  con por tata d i  5  mi l l iampère fon-
do scala,  occorre regolare i l  poîenzio-
meîro col legato provvisor ioamente a l
posto d i  Rl0,  e d isposîo sempl icemen-
te come reostaîo, fìno ad ottenere un
compromesso t ra la  massima ampl i f ìca-
z ione e la  min ima intensi tà d i  corren-
te .  I n  cond i z i on i  no rma l i .  l a  resa  m i -
g l iore v iene ot tenuta quando la cor-
renle d i  co l le i lore d i  T4 assume un va-
l o re  p ross imo  a  2 ,2  m i l l i ampère .

Ciò fatîo, occorre staccare i l sud-
det îo potenziometro,  misurare con un
ohmetro i l  va lore che esso presenla
in segui îo a l la  regolaz ione,  e sosî i tu i r -
lo  con una res is tenza d i  egual  va lore
che cost i îu i rà def ìn i t ivamenle i l  com-
ponenîe Rl0.  Naîura lmenîe,  ove non
fosse possib i le  ot tenere un valore r i -
gorosamente esat to,  è ammissib i le  una
to l l e ranza  de l  l 0% in  p iù  o  i n  meno .

Per completare l 'apparecchio confe-
rendogl i  un aspet to estet ico p iù soddi-
s facenÌe,  converrà vern ic iare in terna-
menle l ' involucro con un colore a scel -
ta,  a meno che la scalo let la  usaîa non
sia d i  p last ica colora la.  In f ìne,  nel  pun-
to in  cui  i l  cordoncino passa at t raverso
la parete del l ' involucro,  è convenienle
pro legger lo con un segmenîo d i  tu-
bet to in  v ip la d i  d iametro adat to,  onde
evi tare che le conl inue f less ioni  ne
pregiudichino l ' in îegr i îà .  In  ogni  caso,
è sempre assai  fac i le  sost i tu i r lo .

Nel l 'evenlual i tà  che a l  momento del
col laudo s i  r iscontr i  una notevole d i -
s îors ione,  è bene îentare l ' invers ione
dei  due terminal i  in lern i  del  cordon-
c ino.  Tale polar i tà  deve essere r ivo l ta
i n  modo  da  sommare  i l  campo  magne-
t ico prodol îo dal la  componente con-
t inua del la  corrente d i  co l le t tore,  co l
campo forn i îo dal  magnele perma-
nenîe del  t rasdut tore.  Se c iò non s i  ve-
r i f ìca,  è possib i le  che i l  suono r isu l t i
d is tor lo  e d i  debole in tensi tà.  La pola-
r i tà  enunciata nel  paragrafo del  mon-
taggio e leî t r ico è quel la  regolare:  tu l -
lav ia,  può accadere che -  in terna-
mente a l  î rasdut îore -  s iano sîat i  in-
ver t i t i  in  fabbr ica i  îerminal i  de l l 'av-
volg imento.  In  questo caso,  sarà bene
inve r l i r e  appun to  i l  co l l egamen to  a l -
l 'ampl i f icaîore.
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Per ev i îare i l  s ib i lo  del la  reazione
acusî ica durante l 'uso del l 'apparec-
chio,  è necessar io serv i rs i  d i  un 'appo-
s i îa chioccio la anatomica,  d isponib i le
in varie misure (G.B.C. P/292-294).
Essa ha i l  compi lo d i  ev i tare che i  suo-
ni  r iprodol f i  ed ampl i f ìcat i  s i  propa-
ghino at t raverso l 'ar ia ,  e raggiunga-
no nuovamente i l  microfono.  A fa le
scopo, è altretlanto opportuno îenere
l 'amol i f icatore a l la  massima dis îanza
poss ib i l e  da l l ' o recch io  su  cu i  v i ene
appl icato,  usuf  ruendo del la  lunghezza
del  cordoncino.

Per l 'a l lest imento del l 'apparecchio
acustico descritîo occorre oltre al ma-

ler ia le e let î r ico che f ìgura ín tabel la
i l  seguente maîer ia le:

ì  scato let ta in  p last ica del le  d imen-
s ioni  c i ta te.

I  p iast r ina d i  bachel i te  del lo  spessore
d i  1 ,5  m i l l ime t r i ,  aven le  l e  d imen-
s ioni  corr ispondent i  a l l ' in îerno del -
la scatoletla.

4  v i t i  da  2  m i l l ime î r i ,  aven t i  una  l un -
ghezza par i  a l la  profondi tà in terna
del la  scato la.

8 dadi  con passo corr ispondente o
quel lo  del le  v i t i  suddeî le.

I  e last ico in  para,  a p iaî t ina,  del  d ia-
me t ro  d i  c i r ca  l 5  m l l l ime t r i .
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Grazie a l la  d i f fus ione che questo
< hobby > ha raggiunto in  quest i  u l -
t imi  anni .  sono ormai  smenÎ i le  tuÎ le
quel le  fa lse opin ioni  che un tempo fa-
cevano desis tere g l i  appassionaî i  dal -
l a  dec i s i one  d i  i ns la l l a re  ne l l a  p rop r i a
casa un acquar io.  Ad esempio,  un Îem-
po 5 i  r i îeneva che l 'acquar io fosse un
oggel to d i  lusso,  e quindi  assai  costo-
so.  Oggi ,  è  possib i le  a l lest i re un ac-
quar io,  acquistando tuf to i l  necessar io,
con una spesa par i  a  quel la  che sosî ie-
ne  no rma lmen îe  un  uomo Per  l e  s i ga -
re l te che consuma nel  per iodo d i  t re
o quat f ro mesl .

Ol t re a c io,  i  r isu l tat i  o t ienut i  nel -
l ' im i t a re  l e  cond i z i on i  amb ien ta l i  i n
cu i  ques t i  s impa t i c i  an ima le t t i  v i vono
in natura,  consenîono oggi  d i  manÎe-
ner l i  in  v i ta  per  mol t i  mesi ,  spesso
per anni ,  e  pers ino d i  favor i rne la  r i -
produzione.  Ciò è par t ico larmente in-
teressanîe,  in  quanto permette d i  so-
stenere la  sola spesa necessar ia per
acqu i s îa re  una  copp ia  sana  e  adu l t a  d i
a lcune speci ,  per  avere in  pochi  me-
s i  un acquar io assai  ben popolato.
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Un'u l l ima credenza -  f91ÌL l r ì .1 . -
mente sment i la  da mol lo ÎemPo -

era che l 'acquar io producesse odor i
sgradevol i ,  che compromel tevano i l
confor to d i  una abi îaz ione comoda e
sana .  Ogg i  g l i  acqua r i  f r op i ca l i  vengo -
no  i ns ta l l a t i  ne i  sa lo î î i ,  ne l l e  sa le  d i
t rat îenimenîo,  negl i  a lbérghi ,  e  per-
s i no  ne l l e  case  d i  cu ra ,  dove  a l l i e ta -
no  i l  sogg io rno  d i  ch iunque  s ia  p re -
senîe,  con la v ivaci là  del lo  scenar io
che of f rono,  e con la s lupenda armo-
n ia  de i  co lo r i  che  è  poss ib i l e  osse rva re
in  ess i .  I

Come s i  è  g ià  de î îo ,  è  f ac i l e  a l l e -
s t i r e  un  acqua r i o  con  una  spesa  re la -
t ivamenfe modesta,  e proporz ionaÎa
a l l e  d imens ion i  ed  a l l e  es igenze  de l -
l ' ama to re ,  acqu i s l ando  i l  ma te r i a l e  e
g l i  esemp la i i  necessa r i  s i a  de i  pesc i
t r op i ca l i ,  s i a  de l l e  p ian îe ,  p resso  i  ne -
gozi  specia l izzat i .  Tui îav ia,  per  chi
ama costru i re da sè c iò che g l i  occor-
re,  è .assai  p iù soddisfacente a l l 'esî i r t r
l ' acqua r i o  ne l l e  d imens ion i  e  ne l ì a  f o r -
ma che maggiormente s i  adaÎ tano a l
luogo in cui  l 'acquar io deve essere in-
sta l la to.

cogtru.g

PARTE I

Non è cer to possib i le  prevedere le
esìgenze d i  lu t t i  i  le t tor i ,  ne proget ta-
re un acquar io che s i  adaf i i  ad ogni
es igenza.  È però possib i le  descr ivere
un esemplare d i  acquar io così  come è
sîaîo real izzaîo dal l 'autore,  fornendo
quei  dat i  costrut l iv i ,  lecnic i  e  Îeor ic i ,
che sono indispensabi l i  per  eseguire
poi  in  modo aulonomo i l  Progeî to d i
quel lo  che s i  in tende real izzare.

Vediamo ora -  fase per  fase co
me s ia possib i le  o l lenere i l  mig l ior
r isu l îa to.

Le vasche aî tualmente in  commercio
sono d i  due î ip i :  in  ve l ro,  monta le
in  una  i n te la ia îu ra  me ta l l i ca  ( i n  f e r -
ro vern ic iaîo,  in  ot lone cromato o in
acc ia io  i noss idab i l e ) ,  ed  i n  p las t i ca .

l l  t i po  d i  cu i  p ropon iamo  l a  cos l ru -
z ione  è  i n  p las t i ca ,  ed  è  d i  d imens ion i
l im i t a te  i n  quan îo  -  da l  momen lo  che
g l i  sp igo l i  vengono  i nco l l a t i  con  un
maler ia le specia le -  un volume ec-
cessivo comporterebbe l ' in l roduzione
ne l l a  vasca  d ì  una  fo r te  quan t i t à  d i  ac -
qua.  con la conseguenza d i  un Peso e
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ot,e di u?r, ecqua,río
per bescú tropúcalù

ll desiderio che accomuna mohe persone di allevare degli animali tranquilli e socievoli rimane spesso insoddisfatto a
causa degli inconvenienti che essi comporlano. Ad esempio, chi ama tenere presso di sé un cane, un gatlo, un ce-
narino o ahro animale, non può che lrarre immensa soddisfazione dall'affetio che l'animale stesso gli dimostra, a
scapifo però della sua libeila. Ben pochi sono - infatti - coloro che, possedendo un animale, non devono effron-
lare serie difricoltà in occasione di eventuali allontanamenti da crsa.
Owiamente, chi ama gli animali non risenle eccessivamente di simili sacriîci: lultavir, esislono ripi di animali che
possono soddisfare questo nalurale desiderio, senze imporre le limitazioni cui si è fatto cenno. Ad esempio, i pesci
tropicali possono.essere allevati in notevole numero, senze che ciò comporti gravi spese e gravi sacrifici. Per quesfo
motivo, proponiamo la realizzazione di un acquario per pesci rropicali che - ohre a cortituire un oggetio partico-
larmenle ornamenlale agli effetti dell'arredamenlo - costituisce un piacevole passatempo ed è inohre nolevol-
mente istruttivo.

d i  una pressione la l i  da compromet-
terne l ' in legr i là  col  tempo.

Limi tandosi  ad una capoci îà d i  c i rca
50 l i t r i  d 'acqua,  è possib i le  restare en-
t ro quei  l imi î i  d i  s icurezza che garan-
t iscono una duraîa i l l imi ta la del la  va-
sca.

Non  c i  d i l unghe remo  su l l a  necess i -
t à  d i  man îene re  i l  p i ù  poss ib i l e  amp ia
la superf ìc ie del l 'acqua esposta a l -
l 'ar ia ,  conîrar iamente a quanlo s i  fa-
ceva un îempo con l ' impiego del le
vasche per pesci rossi a forma di sfe-
ra.  Occorre in fat t i  lener  presente che
maggiore è îa le superf ìc ie,  maggiore
e la  quant i là  d i  oss igeno che in essa
s i  d i sso l ve ,  e  magg io re  è  l a  quan î i î à
d i  an id r i de  ca rbon i ca  che  da l l ' acqua
s foga  ne l l ' a r i a ,  a  î u î î o  van lagg io  de l l e
condiz ioni  d i  v i ta  dei  pesci  che v ivo-
no  ne l l ' acqua r i o .

|  î ip i  d i  sosîanze p last iche t raspa-
rent i ,  d isponib i l i  in  commercio soî to
forma di  last ra,  sono d ivers i ,  e  tut t i  s i
pres lano p iù o meno bene a l lo  scopo.
Occorre oerò considerare che i l  mate-
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r ia le usato deve presenfare buone
carat ter is î iche d i  s fabi l i là  meccanica,
d i  durezza,  e d i  ina l lerabi l i tà .  In faî î i ,
è  necessar io che la vasca non tenda a
deformars i  co l  îempo,  non subisca fa-
c i lmenîe abrasioni ,  e  non s ia soggel ta
a fenomeni  d i  corros ione che ne com-
promeÎÎano col  Îempo la î rasparenza.

l l  maîer ia le usaîo dal l 'autore è no-
fo soî to i l  nome di  Perspex,  che s i
t rova fac i lmente in  commercio in  la-
s t re  de l l o  spesso re  d i  l 0  e  d i  5  m i l l i -
metr i .  S i  prec isa inol î re che l ' impiego
d i  una  vasca  i n  p las î i ca  con  sp igo l i  i n -
col la î i  presenta - -  r ispeî to a l le  vasche
in vel ro con inte la iaîura metal l ica -
i l  vanîaggio d i  essere t rasparente an-
che  i n  co r r i spondenza  deg l i  sp igo l i .
Ol t re a c iò,  nei  l ip i  in  vetro è necessa-
r io  usare un masî ice specia le che im-
pedisce le  perd i îe d i  acqua:  quesîo
masî ice,  per  quanîo ef f ìc ienîe,  lende
col  îempo ad essiccaè,  f rantumandosi
e deîerminando così  del le  perd i te che
è  assa i  d i f f ì c i l e  e l im ina re .

Per la  cosf  ruz ione del la  vasca che

proponiamo, è per îanto necessar io ac-
quisîare una last ra d i  Perspex o d i  a l -
t ro mater ia le î rasparente,  del lo  spes-
so re  d i  l 0  m i l l ime t r i ,  aven le  l e  d imen-
s ion i  d i  cen î ime l r i  125x90 .  che  do -
vrà essere tagl ia to secondo lo schema
di  f igura l .

Nel la  suddeî ta f ìgura -  o l î re a l la
forma ed a l le  d imensioni  dei  d ivers i
pezzi  che occorre r icavare dal la  la-
st ra,  è presenîe una zona î rat îeggiata,
che rappresenîa lo  s f  r ido inevi tabi le
di  mater ia le,  contenulo enl ro i l  min i -
mo  poss ib i l e  g raz ie  a l l a  sudd i v i s l one
razionale.  In  complesso,  devono esse-
re îagl ia t i  - - -  medianîe sega c i rco lare
per ev i îare inesal tezze nel  tagl io  -
un toîa le d i  undic i  pezzi ,  d i  cu i :

2 d a c m 5 2 x 3 8 ( A e B r

2 d a c m 2 7 x 3 8 ( C e D )

2 d a c m  5 0 x 2 7  ( E e d F )

2 da cm 8 x 52 (G ed H)

2 d a c m  8 x 2 7  ( t e d M )

l d a c m  8 x 5 0 ( l )
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come separalore t ra lo  spazio r iservaîo
ai  pesci  adul t i ,  e  quel lo  r iservaîo a i
pesci  appena naî i ,  f ìno a l  raggiungi -
mento d i  un cer to sv i luppo,

Una  vo l l a  d i spon ib i l i  g l i  und i c i  pez -
z i  del la  vasca ed i l  separatore,  ess i
pofranno essere uni t i  con una oculata

dis t r ibuzione del  co l lante,  nel  modo
i l lusî rato a l la  f igura 2.  A ta le scopo,
si lenga presenîe che un pezzo delle
dimensioni  d i  cenî imetr i  50 x 27 (E
al la  f igura ì )  cost i tu isce i l  fondo,  os-
s ia i l  p iano d i  appoggio.  Le f iancate,
contrassegnaîe C e D dovranno essere
incol la te appl icando la col la  su entram-
be le superf ìc i  d i  conîat to,  e îenendole
in posiz ione perpendicolare con l 'a iu-
to d i  l ibr i  o  d i  scato le,  e d i  una squa-
dra ad angolo reî to.

Dopo t re ore c i rca,  è possib i le  r i -
muovere g l i  ogget t i  usaî i  per  b loccare
nel la  g iusta posiz ione le f ìancaîe,  ed
incol lare le  facc iaîe anler iore e poste-
r iore (A e B a l la  f igura l ) ,  in  modo da
formare un paral le lepipedo aperto so-
lo dal  la to super iore.

La vasca in îa l  modo a l les l i îa  avrà
le d imensioni  in terne d i  cenî imetr i
50 x 27 x 37,  par i  ad una capaci îà d i
50 decimetr i  cubi ,  oss ia d i  50 l i t r i  d i
acqua.  Ovviamente,  le  quaî t ro paret i
la îera l i  appoggiano sul  medesimo pia-
no su cui  appoggia i l  fondo,  come s i
osserva a l la  f igura 3,  nel la  quale è v i -
s ib i le  anche la posiz ione in cui  verrà
incol la to i l  separatore del lo  spessore
di  5 mi l l imetr i .  Esso deve î rovars i  ad
un'a l tezza d i  2 cent imetr i  dal la  super-

A e B sono le facc iate anîer iore e
poster iore,  C e D sono le due f ian-
caîe,  E e i l  fondo.  Le due facc iaîe
devono sporgere d i  un cent imeîro per
lato dal  fondo,  creando così  la  sede
per le  f ìancate.  La doppia l inea t ra una
sezione e l 'a l t ra rappresenta lo  s f r ido
dovu to  a l l a  l ama  du ra te  i l  t ag l i o .  F ,
G,  H,  t  ed M sono i  c inque pezzi  con
cui  v iene a l lest i Ìo  i l  coperchio,  ed I
è la  lasî ra d i  protez ione che verrà in
segui îo usaîa per  impedire a l l 'acqua
di  raggiungere i l  îubo f luorescente.

l l  le t lore non s i  spavenl i  per  la  ne-
cessi îà d i  d isporre d i  una sega c i rco la-
re,  in  quanîo i l  r ivendi tore del  mate-
r ia le in  last ra potrà - ,  con ogni  proba-
bi l i tà  -  forn i re i  pezzi  g ià tagl ia t i  e
squadrat i ,  ne l la  misura prestabi l i îa ,  o l -
t r e  a l l o  spec ia le  co l l an îe  con  cu i  l a
vasca verrà successivamenîe a l lesî i îa .

I  bord i  r isu l tanl i  da l  tagl io  dovran-
no essere per fet tamente lev igaî i .  on-
de confer i re loro la  medesima t rasoa-
renza  de l l a  l as î ra .  G l i  un i c i  pe r  i  qua l i
la  lev igaîura non è indispensabi le  so-
no  que l l i  d i  appogg io .

Presso i l  medesimo forn i îore,  poîrà
inol f re essere acquistaîo un pezzo del -
lo  s tesso maîer ia le,  avenle le  d imen-
s ioni  d i  cent imeîr i  27 x35,  con lo
spessore d i  5 mi l l imetr i ,  che serv i rà
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FlG.  I  -  Las î ra  d i  p las î i ca  sez ionaîa  in  modo da  r i cavare  îu r i  i  pezz i  che
s î ru r i re  la  vasca.

servono per

FlG. 2 - Dirposizione del fondo e delle quaftro pareti-
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f ic ie  in îerna del  fondo,  in  modo da es-
sere per feî îamente a f ì lo  con i l  bordo
super iore del la  vasca,  e deve essere
inco l l a to  l ungo  i  bo rd i  ve r t i ca l i ,  i n  mo-
do  che  s i  î r ov i  a l l a  d i s tanza  d i  l 5  cen -
t imetr i  da l  f ìanco s in is l ro in lerno.

Successivamente,  s i  puo passare a l -
la  fase d i  a l lesî imenîo del  coperchio,
de l  t u t t o  ana loga  a  que l l a  de l l a  vasca .
La sola d i f ferenza consisfe nel  fa l to  che
l 'a l tezza del le  paret i  è  in  quesîo caso
d i  so l i  8  cen î ime t r i .

P r ima  d i  i nco l l a re  a l  cope rch io  F  (da
cen t ime l r i  50x27 )  l e  qua î t ro  pa re t i ,
d i  cu i  due  da  cen î ime î r i  52  x  8 ,  e  due
da cenî imeîr i  27 x 8,  occorre praî ica-
re una modi f ìca a quesîe u l î ime,  così
come i l lust rato a l la  f igura 4;  l 'aper-
îura così  praî icata serve unicamenîe
a  pe rme l îe re  a l l ' a r i a  ed  a l l ' an id r i de
carbonica uscent i  dal l 'acqua d i  d i f fon-
de rs i  ne l l ' amb ien îe ,  anz i ché  accumu-
lars i  a l  d i  sot to del  coperchio.

P r ima  d i  p rocede re  ne l l ' a l l es l imen to
del lo  vasca,  è bene fare una precisa-
z ione.  La pressione del l 'acqua è ta le
da cost i îu i re i l  per ico lo che col  lem-
po le incol la îure cedano,  con re con-
seguenze  che  l asc iamo  immag ina re
al  le t îore.  Per  questo moî ivo,  s ia nei
confront i  del la  vasca,  s ia nei  confront i
del  coperchio (per  quesî 'u l t imo solo
per  mot iv i  geometr ic i )  è  s tato scel lo  i l
s is tema di  incol laggio i l lust rato a l la  f i -

FlG. 4 - Metodo di modiîca dei fianchi della vasca
superficie dell'acqua.

gura  3 .  I n  l a l  modo ,  s i  de te rm ina  una
maggiore res is tenza a l la  t raz ione del -
le  superf ìc i  incol la te,  c iò che assicura
una  du ra ta  i l l im i t a ta .  O l î r e  a  c i ò ,  una
vol la  accer ta lo che i l  co l lante è per fe l -
tamenîe asciuî to (dopo c i rca 48 ore) ,
sarà bene appl icare con un pennel lo
da acquarel lo  N.  ó o 7 una d iscreîa do-
se  d i  co l l an îe  l ungo  l u î t i  g l i  sp igo l i

per favor i re la c i rcolazione del l 'ar ia sul la

i nco l l a î i ,  s i a  a l l ' i n te rno  che  a l l ' es îe r -
no,  lasc iandolo poi  ess iccare per  a l î re
48 ore,  possib i lmenîe in  prossimi tà
di  un calor i fero.

Una vol îa a l lesî i t i  la  vasca ed i l  co-
perchio,  sarà bene appoggiare la  va-
sca su d i  una superf ìc ie p iana ed in
luogo adaî îo (una îerrazza,  un g iard i -
no,  un p iccolo îavolo appoggiaîo nel -
la  vasca da bagno,  o a l î ro) ,  e  r iempir la
completamenîe d i  acqua pre levaîa dal
comune rubinet îo,  lasc iandovela per
un g iorno o due,  per  accer tare che non
vi  s iano perdi te,  e che la îenuîa del le
i nco l l a tu re  r i sponda  a l l e  es igenze .

Si  tenga inol î re presènîe che -  una
vol ta r iempi îa -  la  vasca non deve
assolutamente essere mossa, poiché,
con l 'aggiunîa del  peso del l 'acqua (c i r -
ca mezzo quinta le)  poîrebbero ver i f i -
cars i  tors ioni  ta l i  da sîaccare una o
più incol la îure.  Per  queslo moî ivo,
quando l 'acquar io sarà pronto per  es-
sere messo in funzione,  sarà bene pre-
d i spo r l o  ne l l a  pos i z i one  i n  cu i  dov rà
restare defìnit ivamenle, prima di riem-
pirlo d'acqua.

Te rm ina l i  dunque  i l  mo tagg io  de l l a
vasca e del  coperchio,  ed a col laudo ef-
fet tuato,  sarà bene appl icare due cer-
n iere lungo uno dei  bord i  in fer ior i  del
coperchio:  esse possono essere d i  ot -
tone cromato, e possono essere fìssaîe
mediante v i î i  in  oî îone cromato.  met-

FlG. 3 - Aspelo della vasca vera e propria.
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FlG.  5  -  Me lodo d i  app l i caz ione de l le  cern ie re .

! t ' + & i h + d ' ! . ] + . : ] : 1 : - " J : ' j : : . | f - , } ì ' . . ! j i ' è w . - ' : i | : ] l : t . r s ' ' ' ; : : ] + l Ì + 1 ' , . q ' ' ' - ' : j ] J ì . , ' } . . ' ] - . j � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Nafu ra lmen te ,  l ' avvo lg imen îo  deve
essere adat to a l la  îensione d i  rete
d i spon ib i l e ,  pe r  cu i  a l  momen to  de l -
i 'acquisîo presso l 'apposi to r ivendi to-
re  sa rà  bene  p rec i sa r l a .

L ' i n te ro  d i spos i t i vo  è  racch iuso  i n
un involucro che lo protegge,  ne a l -
tenuÌa for iemente i l  ronzio,  ed impedi-
sce  che  l e  v i b raz ion i  meccan i che  ven -
gano  t rasmesse  a l  muro  o  a l  mob i l e
cui  verrà f ìssata.

[a biforcazione regolabile è un ac-
cessono assaa imporîante in  quanîo
pe rme t îe  d i  i nv ia re  l ' a r i a  t o rn i l a  da l l a
pompa s ia a l  f ì l l ro ,  s ia a l  cosiddet to
ossigenalore,  dosandone le pressioni
a seconda del le  es igenze.

La st ruî fura è i l lus l rata a l la  f igura 7,
nel la  quale s i  noîa che essa consisîe
in un metodo per  sdoppiare la  colon-
na  d 'a r i a ,  d i v i dendo la  î r a  due  d i ve rs i
percors i ,  con l 'a iuîo d i  due regolator i
a v i te  che -  var iano la sezione d i  oas-
saggio -  permettono d i  var iare la

FlG.  ó  -  Pr inc ip io  d i  funz ionamento  de l la
pompa per  l ' a r ia .  -  E  -  rappresenta  l 'en-
r ra la  de l l ' a r ia  ed  -  U  -  l ' usc i ta .
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f igura ó,  nel la  quale s i  noîa un avvol -
g imento su nucleo ferro-magnel ico che
-  quando v iene percorso dal la  cor-
renle a l ternata,  fa  v ibrare a l la  f re-
quenza  d i  ì 00  pe r i od i  a l  m inu io  se -
condo una barreî fa d i  ferro dolce,  an-
coraîa da un la îo.  Le v ibraz ioni  d i  que-
s la barret ta vengono appl icaîe a l l 'a l -
be re l l o  d i  comando  d i  una  p i cco lo
pompa ad ar ia,  f ìssato a l la  sua estremi-
tà opposta.

La  pompa ,  mun i îa  d i  due  fo r i  d i  cu i
uno  asp i ran îe  ed  uno  esp i ran te ,  e  mu-
ni t i  d i  va lvole che consenîono i l  oas-
sagg io  de l l ' a r i a  i n  una  so la  d i rez ione ,
provvede ad aspi rare l 'ar ia  del l 'am-
biente in  cui  s i  l rova,  ed a far la .  usc i -
re con una debole pressione,  ma tut -
fav ia suf f ìc ienîe a l lo  scopo,  Ca un ap-
posiîo bocchefîone.

Le pompe di  questo t ipo potrebbero
essere cosl ru i te ,  ma c iò comporta îut -
îav ia l ' impiego d i  specia l i  a t t rezzature
( îorn io,  f resa,  ecc.) ,  per  cui  conviene
acquistar le .  Ciò,  graz ie anche a l  fa t to
che i l  loro costo è re laf ivamente l imi-
îato,  in  quanto è compreso î ra le  t re
e  l e  c i nquemi la  l i r e .

t endo  i l  dado  a l l ' i n te rno  de l l a  vasca ,
così  come s i  osserva a l la  f igura 5.  Non
è opportuno usare cern iere e v i t i  d i
f e r ro  o  d i  a l t r o  me ta l l o ,  i n  quan îo  -
a causa del la  for te umidi tà -  s i  oss i -
derebbero fac i lmenie.

Af f ìnché l 'acquar io s ia completo,  ed
abbia cara l îer is t iche ta l i  da permeîîere
una  l unga  pe rmanenza  de i  pesc i  che
vi  verranno in i rodot f i ,  deve compren-
dere d ivers i  accessor i :  a lcuni  d i  ess i
possono essere cosîru i t i ,  mentre a l t r i
possono essere acquis lat i  presso i  ne-
goz i  spec ia l i zza t i .  Ved iamo l i  uno  a l l a
vo l îa .

La pompa è un d isposi t ivo e let t ro-
meccanico.  che v iene fat îo funzionare
med ian te  a l imen taz ione  da l l a  re te  d l
ene rg ia  e le l t r i ca ,  che  ha  i l  comp i to  d i
forn i re una corrente d 'ar ia  a tempera-
fu ra  amb ien te .  Ques îa  a  sua  vo l t a
-  ha due d ivers i  compi f i :  fa  funzio-

nare uno specia le d isposi t ivo,  deî lo
f i l t ro ,  d i  cu i  d i remo l ra breve,  e crea
anche  una  co r ren te  d i  p i cco le  bo l l e  d i
a r i a  assa i  u t i l i  pe r  i  oesc r .

l l  f unz ionamen to  è  i l l us t ra to  a l l a
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quan t i î à  d i  a r i a  che  puo  passa re  i n
c iascuno  d i  ess i .

La b i forcazione è real izzata in  ot to-
ne cromaîo,  e può essere acquistaîa
per  poche l i re  presso quals ias i  r iven-
di tore del  ramo. Vedremo in segui to
come e dove dovrà essere insta l la ta.

l l  f i l t ro  è un 'a l t ro accessor io che
svolge un ruolo assai  importanle,  in
quanîo provvede a mantenere pul i îa
l ' acqua  de l l a  vasca ,  ed  a  f a r l a  c i r co -
l a re  i n  con î i nu i î à ,  a l l o  scopo  d i  man-
lenere uni forme l 'oss igenazione e la
femperatura,  favorendo anche la con-
c imaz ione  de l l e  p ian te .

l l  p r i nc ip io  e  i l l us î ra îo  a l l a  f ì gu ra  8 .
Nel  tubet îo d i  ingresso,  contrassegna-
lo A,  v iene inv iata mediante un tubet-
t o ' f l ess ib i l e  i n  p las t i ca  f r aspa ren te
l ' a r i a  f o rn i î a  da l l a  pompa ,  ed  uscen îe
da una del le  v ie del la  b i forcazione.  La
suddeî ta ar ia  scende verso i l  basso,  ed
esce dal  tubel fo at t raverso l 'aper tura
B,  r ivo l îa verso l 'a l to ,  e d isposla in ter-

FlG. I - Principio di funzionemcnro del filrro.

FlG.  7  -  Pr inc ip io  d i  funz ionamenîo  de l la  b i lo rcaz ione rego lab i le .  Le  due v i t i  rego lano
f lusso  de l l ' a r ia .
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namente ad un îubet to d i  ce l lu lo ide
d i  d i ame î ro  magg io re .

La base,  in  mater ia le poroso,  è im-
mersa  ne l l ' acqua ,  che  a r r i va  f ì no  a l  l i -
ve l l o  C ;  d i  conseguenza ,  pe r  i l  p r i nc i -
p io .de i  vas i  comun ican î i ,  I ' acqua  rag -
g iunge  i l  medes imo  l i ve l l o  anche  ne i
due tubi  t rasparent i .

Quando a causa del  funzionamenlo
del la  pompa l 'ar ia  esce dal l 'aper tura
B s i  d i r ige verso l 'a l to ,  per  usc i re dal -
l 'est remi tà D del  îubo d i  maggior
d iameîro,  creando così  del le  bol le  d i
ar ia  che s i  spostano rapidamente ver-
so la  superf ìc ie.  Tal i  bo l le ,  sa lendo
aî t raverso i l  îubo,  cost i îu iscono una
colonna d 'ar ia  ascendenîe che î rasc i -
na con sé l 'acqua conîenuta nel  fubo,
tendendo a vuotar lo.
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te  sagomata appiat îendola da un la to
per  formare la  base d i  appoggio,  e fo-
rata in  modo da insta l lare i  due tubet-
î i  ne l  modo i l lus l ra lo.  L 'a l îezza dei  tu-
b i  deve essere ta le da raggiungere e
supe ra re  i l  l i ve l l o  de l l ' acqua ,  ed  i no l -
t re i l  fubo d i  maggior  d iametro consi -
s te in  due sezioni ,  d i  cu i  quel la  in fer io-
re f ìssata a l la  base in mater ia le poroso,
e  que l l a  supe r i o re  i n  g radod i  sco r re re
nel la  pr ima,  col  s is tema te lescopico,  in
modo da regolarne I 'ahezza.

Volendo la sezione scorrevole su-
per iore può essere p iegaîa a gomito,
come s i  osserva a la to del la  f igura 7,
per  fare in  modo che l 'acqua uscenîe
venga spinîa lontano,  verso l 'est remi tà
opposta del la  vasca.  Ciò favor isce la
c i r co  l az ione .

La base fì ltranîe ouò anche consiste-
re in  una scato leî ta del lo  s tesso mate-
r ia le che cost i tu isce la  vasca,  avente
uno spessore d i  due o î re mi l l imetr i ,  e
l e  d imens ion i  d1  7  x7  x  5  cen t ime l r i ,
come s i  osserva a l la  f igura 9.  I  due îu-
betîi pofranno essere fissali nella posi-
z i one  necessa r i a  i nco l l ando l i ,  ed  i l

sislemazione d i

c
L

FlG. 9 - Irlcrodo per la cosîruzione del fìltro. La ccetola è Ín celluloide o in plasiica.. ll fondo

è inrerito a pressione: L e L sono In lanr di vetro. C è in crrbonc a piccoli perzi'

Ciò nonostanîe i l  tubo non può mai
vuotars i ,  in  quanto l 'acqua che esce
da I  l 'esî remi tà E v iene immediatamente
sosî i tu i ta  da a l î ra acqua pescaîa dal
tondo,  ed aspi rata at t raverso i l  mate-
r ia le poroso che cost i tu isce la  base del
f ì l t ro .  In  ta l  modo,  enîro un cer to in-
terval lo  d i  tempo compreso t ra pochi
minut i  ed o l t re un 'ora a seconda del -
a capaci rà del la  vasca,  îu t ta l 'acqua

contenuta v iene a passare a l t raverso
|  í ì  l t ro ,  lasc iando nel  mater ia le poroso

ìe impur i îà  che conî iene.

Dal  momento che la pompa funzio-
îò  i n i n te r ro t t amen te ,  è  i n tu i t i vo  i l
ia t to  che l 'acqua del la  vasca è sogget-
' a  ad  una  con î i nua  az ione  d i  f ì l t r agg io .
\ a îu ra lmen te ,  i l  ma fe r i a l e  po roso  de l
t  ' ro  deve essere accuratamenfe pul i -
' c  con  acqua  mo l Îo  ca lda ,  a lmeno  due
r c  ' e  a  l l ' a n n o .

Scstanzia lmente,  i l  f i l t ro  è un d ispo-
s '  rc  assai  sempl ice,  che potrebbe es-
se 'e jac i  - renle cosîru i îo .  Come mate-
'  3  e  a : ' oso  s i  puo  usa re  de l l a  p ie t ra
: . :  -  :e  : f 'e  s ia s tata orecedenîemen-
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FlG. l0 -  Strut turà
due ossigeneratori.
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A illustra il funzionamenlo e I ladella piastra porosa.
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fondo puo essere inser i to  sempl ice-
mente a pressione.  La paret i  la tera l i
devono recare d ivers i  for i  da tut î i  i  la-
t i ,  pe r  f avo r i r e  l ' i ng resso  de l l ' acqua ,
e l ' in ierno del la  scato la deve essere
r iempi to d i  lana d i  ve l ro,  a l îernaîa a
sîraf i  d i  carbone f rantumaio in  o iccol i
pezzi ,

Con un f ì l t ro  d i  questo î ipo,  la  pul i -
z ia è assai  p iu ef f ìcace,  in  quanlo o l -
i r e  che  a l  l avagg io  -  e  poss ib i l e  p rov -
vedere a l la  compleîa sost i tuz ione del
ma le r i a l e  f ì l t r an te .

In ogni  modo,  anche quesîo acces-
sor io puo essere acquistato,  con un
cos lo  va r i an îe  da l l e  due  a l l e  t r em i l a
l i re ,  g ià compleîo d i  tu t t i  i  necessar i
raccord i .

Come abb iamo  v i s îo ,  una  de l l e  due
usci te del la  b i forcazione forn isce l 'ar ia
necessar ia a l  funzionamenîo del  f i l t ro .
La  seco r rda  usc i t a  v i ene  i nvece  i nv ia -
tò -  -  t rami le un apposi to tubeî îo f les-
s ib i l e  -  ad  una  spec ia le  p ie î ra  po ro -
sa,  avente i l  compi to d i  f rammentare
l ' a r i a  s tessa  i n  pa r t i ce l l e  m inu f i ss ime .
Quesîa p iet ra v iene insîa l la ta sul  fon-

do del la  vasca,  per  cui  l 'ar ia  da essa
l iberaîa determina la produzione d i
numeros i ss ime  bo l l i c i ne  che  -  sa len -
dc rapidamente a l la  superf ìc ie
dono ossigeno a l l 'acqua che at î raver-
sano e,  nel  medesimo tempo,  defermi-
nano un effetîo assai decorativo, e
contr ibuiscono a l la  c i rco laz ione costan-
te  de l l a  massa  d 'acqua .

La sî rut tura del la  p iet ra porosa è i l -
l us î ra ta  a l l a  f ì gu ra  10 ,  ne l f a  qua le  s i
nota in  A i l  tubet lo f less ib i le  d i  raccor-
do,  i l  tubet to r ig ido per  i l  co l legamen-
îo .  l a  gua rn i z i one  i n  gomma,  e  l a  p ie -
î ra  i n  sez ione .  Vo lendo  è  poss ib i l e  i n -
s ta l l a re  due  d i  t a l i  oss igena to r i ,  c rean -
do un doppio raccordo real izzato in  tu-
beî îo d i  ce l lu lo ide d i  d iameîro adaî to
al  tubet to f less ib i le .  In  ta l  caso,  ess i
potranno essere d isposî i  in  due posi -
z ioni  ad una cer ta d is îanza t ra loro,
come s i  osserva in  B,  ot tenendo così
l 'e f fe î to descr i t to  anche in un a l t ro
punto del la  vasca.

Af f ìnché s ia possib i le  la  v l ta  dei  pe-
sc i  t ropical i  in  un acquar io,  l 'acqua de-
ve essere mantenuta ad una tempera-
tura r igorosamente coslanîe,  e com-

p resa  t ra  24  e  28  "C ,  rnd ips l  j g . . s -
men te  da l l a  t empera lu ra  a r -nb ien .e

C iò  puo  esse re  o l t enu to  esc ius i va -
mente cor í  l 'a iu to d i  una specia le  res, -
s tenza,  immersa in una polvere d i  r - ,a-
ler ia le adat to ad accumulare una cer-
t a  quan t i t à  d i  ca lo re ,  e  racch iusa  i n  un
îubo d i  vetro a chiusura ermenca.

La f ìgura I  I  i l lust ra l 'aspero dì  una
di  ia l i  res is tenze,  così  come è possib i le
t rovar la in  commercio.  In  genere,  que-
sîe res is îenze hanno t re îerminal i ,  in
quanlo consfanó d i  due e lemenî i  co l -
legat i  in  ser ie t ra loro (vedi  f igura l2) .
Quando la lensione d i  rete è appl ica-
la t ra i  îerminal i  A e C,  le  due res is ten-
ze funzionano in ser ie,  ed erogano
una  quan î i î à  m in ima  d i  ca lo re .  Te -
nendo conto del  fa t îo che l 'e lemento
AB ha una potenza in waî t  minore
del l 'e lemenîo BC, è fac i le  in tu i re che

-  quando  l a  t ens ione  d i  r e te  è  app l i -
caîa appunîo l ra A e B,  s i  avrà una
quant i tà  d i  ca lore maggiore che non
nel  caso precedenîe,  ma minore d i
quel la  che s i  o î t iene appl icando la ten-
s ione f ra B e C.  Unendo inf ìne t ra lo-
ro i  due terminal i  A e C,  e col legando
la lensione î ra la  coppia AC ed i l  ter -
minale B,  le  due res is tenze r isu l teran-
no  co l l ega te  i n  pa ra l l e l o ,  e  f o rn i ranno
una  quan t i î à  d i  ca lo re  pa r i  a l l a  somma
di  quel la  ot îenuta nel  secpndo e nel
terzo caso.

In ta l  modo,  è possib i le  oî tenere
quat î ro d iverse gradazioni ,  i l  che per-
met îe d i  far  funzionare l 'e lemento r i -
scaldanîe,  che deve essere immerso
nel l 'acqua,  a seconda del le  es igenze.

Durante la  s tagione est iva,  quando
la temperatura ambienle supera i28"C,
l ' acqua  può  ragg iunge re  una  tem-
peraîura super iore a îa le l imi te,  e c iò
non g iova cer tamenle a l la  salute dei
pesc i .  Comungue ,  un  aumen to  d i  qua l -
che grado cent igrado,  anche se protra l -
io ,  non è mai  per ico loso come sarebbe
una  d im inuz ione  de l l a  î empera tu ra  a l
d i  soî to del  l imi te d i  24"C.

In ogni  caso,  occorre manîenere
la îemperatura ad un valore i l  p iù
possib i le  cosfanfe,  e c iò per  i l  fa t îo
che non è îanto la  îemperaîura in  sé,
quanto la  sua var iaz ione che agisèe
negaî ivamente sul lo  s tafo d i  sa lute
degl i  ospi t i  de l la  vasca.

FlG. 1 I - Aspetîo di un elemenîo di riscoldamenîo di t ipo
commerciale, Le îre spine consenîono quattro gradazioní di
lempeaalura.
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La maggiore stabi l i tà  v iene comun-
oue oltenuta con l 'aiuto di un fermo-
s lato,  i l  cu i  pr inc ip io è i l lust rato a l la
f igura 13.  In  esso è presente una spi -
ra le d i  mater ia le b imetal l ico,  che fa
sì  che l 'est remi tà A s i  spost i  verso l 'a l -
to  o verso i l  basso,  a seconda che la
temperalura r ispet t ivamente -  d i -
minuisca o aument i  r ispet îo ad un va-
lore prestabi l i to .  Di  conseguenza,  re-
golando con un comando a v i îe  la  po-
s iz ione del  contaî îo B,  è possib i le  fare
in modo che t ra A e B i l  conla l îo  s i
s tab i l i s ca  so lo  quando  l a  t empera lu ra
de l l a  sp i ra le  scende  a l  d i  so t t o  d i  un
dato l ive l lo ,  prestabi l i îo  appunlo agen-
do sul la  suddet ta v i te

L ' in tero d isposi î ivo è racchiuso in
un involucro d i  vetro a îenuta stagna,
con lenen te  anche  una  l ampad ina  a l
neon,  che serve da spia.  Quando la
temperatura scende a l  d i  soî îo del
va lo re  s tab i l i t o ,  ad  esemp io  25 "C ,  i l
contat îo s i  ch iude automat icamente.
i nse rendo  l ' e l emen lo  r i sca ldan te .  Non
appena la temperatura voluta è stata
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ALLA
RETE

FlG. l3 -  Pr incip ib d i  funzionamento del  lermoslaio.
temperaîura, avvicinando o allonîannando il contótto
al tenua le scint i l le  t ra A e B evi tandone l 'ossidazione

ragg iun la ,  i due  con ta t t i  s i  r i ap rono
e l im inando  i l  f unz ionamen to  de l l a  re -
s is tenza.

Con l 'uso d i  quesîo d isposi t ivo,  è
possib i le  manîenere la  lemperaîura ad
un valore assai  costanîe,  senza che s ia
necessar io provvedere a mano ad ef -
feî tuare le  necessar ie commulazioni
t ra le  c luai t ro possib i l i tà  of ter te dal la
res is îenza a l re terminal i .  d i  cu i  s í  è
detto.

Naîura lmenîe,  per  avere un conl ro l -
lo  del la  lemperaîura,  occorre insîa l la-
re a l l ' in îerno del la  vasca un apposi îo
îermometro,  in  grado d i  misurare tem-
peraîure comprese t ra 0 e 40"C,  che
viene f ìssato ad una del le  paret i  me-
dianîe un 'apposi la  ventosa.

Vedremo in segui to come conviene
insta l lare ouesl i  imoortanl i  accessor i
a l l ' i n i e rno  de l l a  vasca .

ALLA RESISTTNZA

La sp i ra le  s i  de{orma co l  var ia re  de l la

A dal conîatîo B. l l  condensatore C,

F l G .  l 2  -  P r i n c i p i o  d i  f u n z i o n a m e n t o  d e l l a

res is lenza a  due e lemen l i  d i  d iverso  wn i -

tagg io .
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Anche l ' impianto d i  r iscaldamenlo
può essere auto-cosîru i to ,  ènnegan-
do la res is tenza in sabbia comune,  e
racchiudendo i l  tu î to in  un tubo d i
vetro che potrà essereacquistato pres.
so un forn i tore d i  at t rezzature oer  la-
borator i  ch imic i .  A fa le scooo è in faÌ t i
poss ib i l e  usa re  una  comune  p rove î îa ,
avenîe una lunghezza par i  a l l 'a l îezza
del la  vasca (nel  nostro caso,  c i rca 38
cent imeîr i ) .  Per  quanîo r iguarda i l  ter -
mostaîo,  è assai  p iù convenienîe ac-
qu i s ta r l o .  i n  quan to  ne  es i s tono  i n
commercio t ip i  assai  ef f ìcac i ,  ad un
prezzo che s i  aggi ra in îorno a l le  2.500
l i r e .

La polenza del la  res is tenza deve es-
se re  de l l ' o rd ine  d i  2  wa t t  pe r  ogn i
l i t r o  d i  acqua :  d i  conseguenza ,  ne l
caso  d i  un  acqua r i o  da  50  l i t r i ,  come  è
dppun to  que l l o  d i  cu i  c ì  occup iamo ,  oc -
corre una potenza îoîa le d i  100 wat t .

I n  un  acqua r i o  î r op i ca le ,  l a  l uce  è
ind i spensab i l e  pe r  d i ve rs i  mo t i v i :  i n
pr imo luogo,  essa serve per  consenî i -
re agl i  osservaîor i  d i  vedere la  scena
inîerna,  e d i  apprezzare le  evoluz ioni
dei  pescì ,  i  loro r i f less i  co lorant i ,  ed
i l  g i oco  d i  ombre  e  d i  l uc i  da t i  da l l e
p ian îe  acqua î i che ,  da l l e  bo l l e  i n  mo
vimento,  e dal le  rocce.  In  secondc
luogo,  essa ha i l  compi to v i îa le d i  pro-
vocare la  foîos intes i  del la  c lorof i l la
nel le  p ianle acquat iche,  a segui îo del -
l a  qua le  esse  asso rbono  l ' an id r i de  ca r -
bonica presenle nel l 'acqua e prodoî ta
dai  pesci  durante la  respi raz ione,  e
producono ossigeno.

La suddef ta fotos inîes i  può avere
luogo solo in  presenza d i  luce b ianca,
s im i l e  a  que l l a  so la re :  pe r  ques îo  mo-
t i vo ,  è  cons ig l i ab i l e  i l l um ina re  l ' i n îe rno
del la  vasca con un îubo f luorescente
a luce b ianca,  che può essere fac i lmen-
te acquistaîo,  uni tamenîe a i  re laî iv i  a î -
acchi ,  a l  reaf îore.  ed a l lo  s tar ter .

L ' i l l um inaz ione  puo  anche  esse re
ef fet îuata mediante le  comuni  lamoa-
dine;  tu î tav ia,  queste emettono una lu-
ce r icca d i  raggi  in f rarossi ,  che deter-
minono un ef fet îo d i  r iscaldamenîo s i -
m i l e  a  que l l o  de l l a  res i s îenza ,  ma  che
sfugge a l  conîro l lo  del  termostato.  Di
conseguenza,  e p iu conveniente usa-
re un îubo fluorescenîe.

Quesîo deve avere una lunghezza
di  c i rca 40 cent imefr i ,  una d iss ipazio-
ne d i  30-40 waî t ,  e  deve essere insta l -
la îo in ternamente a l  coperchio,  lungo
i l  bordo anter iore.
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FfG, 14 - Fissaggio d€l tubo fìuorescenfe.

IUBO

A questo propost i îo  è bene fare due
p rec i saz ion i .  Pe r  o î t ene re  i l  m ig l i o re
effetîo estetico, la luce deve essere ri-
vo l îa solo verso l ' in terno del la  vasca,
e non deve quindi  propagars i  né verso
l 'a  l to ,  né verso l 'osservatore,  che ne
sarebbe abbagl ia to.  Per  o l îenere que-
sîo r isu l îato,  è bene -  pr ima d i  insta l -
lar lo  sul la  vasca in modo def in i f ivo , - -
vern ic iare l ' in îerno del  coperchio pr i -
ma con una vern ice a l la  n i t ro che oo-
t rà essere nera o verde,  a seconda dei
gus t i ,  comp le tamen îe  opacè ,  app l i can -
dola a spruzzo.  Successivamente,  una
vol îa essiccaîa îa le vern ice,  sarà bene
r i cop r i r l a  da l l ' i n te rno  con  uno  s î ra îo  d i
smal îo b ianco luc ido,  che avrà i l  pote-
re d i  r i f le t lere la  luce verso l ' in terr ro
de l l a  vasca .

Ciò fat to,  i l  coperchio appar i rà nero
o verde osservandolo dal l 'es lerno,  e
b ianco  osse rvando lo  da l l ' i n îe rno .

Un 'a l t r a  impor tan îe  p rec i saz ione
consisîe nel  fa î lo  che duranle i l
f unz ionamen to  de l l a  pompa  , -  su l l a
superf ìc ie del l 'acqua s i  producono nu-
merose bol le  d 'ar ia  che,  scoppiando,
bagnano  i nev i t ab i lmen te  l ' i n l e rno  de l

coperchio.  Se l 'acqua r iusc isse a ! 'ag-
g iungere i  contat î i  de l  tubo f luore-
scenîe,  c io provocherebbe inevi tóbi l -
menle dei  cor f ic i rcu i î i ,  a  danno del l ' im-
p ian to  d i  i l l um inaz ione .

Per ev i îare c iò,  conviene usufru i re
del l 'un ico pezzo d i  lasî ra d i  Perspex
r imasto ancora inuî i l izzaîo,  avenîe le
dimensioni  d i  50 x 8 cenî imeîr i ,  f issan-
dolo î ra i l  îubo ed i l  coperchio,  così
come s i  può osservare a l la  f igura 14.
In ta l  modo,  esso intercet terà tut t i  g l i
sp ruzz i ,  ev i î ando  che  ess i  r agg iunga -
no i  conta l î i  de l  îubo.

|  î e rm ina l i  A  e  B ,  f acen t i  capo  a l
lubo,  cosî i îu t i  da un cavet îo ad a l îo
i so lamen îo ,  co r re ranno  l ungo  g l i  sp i -
go l i  supe r i o r i  p i u  b rev i  de l  cope rch io ,
uscendo dal  ret ro,  per  raggiungere
poi  i l  reat îore,  che dovrò essere f issa-
1o  a l  muro ,  d ie t ro  a l l a  vasca ,  co l  r e l a -
t ivo in îerruî tore.

Ne l  p ross imo  numero  conc lude re
mo l 'argomenîo fornendo i  dal i  d
i n s t a l l a z i o n e  d e l l ' a c q u a r i o ,  e d  a l c u .
î i l i  cons ig l i  su  come  popo la r to  oppc ' -
l unamen îe .
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INSTATTATO A BORDO DEt  TUNAR OR.

BITER UN INTERO LABORATORIO FO-

ÎOGRAFICO KODAK

l l  s is tema fo fogra f ico  agg iun to  de l  Lu '

nar  Orb i te r ,  lanc ia lo  recentemente  dag l i

S t a t i  U n i t i  p e r  u n a  n u o v a  e s p l o r a z i o n e

de l la  super f i c ie  lunare ,  è  fo rse  la  p i r )  com-

p lessa s î rumentaz ione de l  genere  che s ia

m a i  s î a î a  s i s t e m a t a  a  b o r d o  d i  u n  v e ì c o l o

s p a z i a l e .
Questo  s is iema,  fo rn i to  da l la  Eas tman

Kodak Company d i  Rochester ,  S îd î i  Un i î i

a l l 'En fe  Spaz ia le  Amer icano,  cons ta  d i  un

labora tor io  fo togra f ico  comple îo  ed  ind i "

pendenîe  composîo  da  apparecch io  fo îo -

gra f ico  e  camera  oscura .  Graz ie  ad  esso,  i l

Lunar  Orb i te r  può inv ia re  a  îe r ra  fo logrè-

f ie  d i  vas le  a ree  de l la  luna,  comprese que l -

le  poss ib i l i  zone de l la  super f i c ie  lunare

che po t ranno essere  s f ru î la fe  in  fu îu ro

p e r  l ' a l l u n a g g i o  d e i  p r ì m i  a s Î r o n a u r ì  c h e

sbarcheranno su  d i  essa .

Durante  la  sua miss ione è  s ta to  p rev i -

s to  che i l  Lunar  Orb i te r  fo rn isca  fo logra '

f ie  ad  a l to  po îere  r i so lu l i vo  d i  super f i c i

l u n a r i  v a s t e  d i e c i m i l a  k i l o m e t r i  q u a d r a l i  e

lo togra f ie  a  med io  po îere  so lu t i vo  d i  a ree

v a s î e  c i n q u a n î 3 m i l a  k i l o m e t r i  q u a d r a t i .

l l  d i s e g n o  e s e g u i î o  d a l l d  B o e i n g  C o m p a n y ,

o r i n c i o a l e  r e a l ì z z a z i o n e  d e l  L u n a r  O r b i r e r ,

m o s l r a  i l  s a t e l l ì t e  m e n t r e  p r e n d e  { o î o g r a f ì e

d e l l a  s u p e r f i c i e  l u n a r e  a d  u n a  d i s l a n z a  d i

c ì r c a  4 5  k m .  d a  e s s a ,
L e  b a f l e r i e  s o l a r i ,  s ì s l e m a l e  n e i  4  p a n n e l l i

v i s i b i l i  i n  b a s s o ,  s o n o  o r i e n t a î e  i n  m o d o  d a

ì r a r r e  e n e r g i a  d a l  s o l e .  D a l  d i s e g n o  s o n o  s î a t i

e l i m i n a î i  9 l i  s c v d i  t e r m i c i  c h e  p r o î e g g o n o  ì l

c o r p o  c e n î r a l e  d e l  L u n a r  p e r  m e t t e r e  i n  e v i '
d e n z a  i l  s i s t e m e  f o t o g r a f i c q  f o r n i t o  d a l l a
E ò s l m a n  K o d a k  C o m p a n y  e  l ' e q u i p a g g i a m e n î o
e l e î l r o n i c o  s i s t e m a f i  n e l l a  p a r f e  i n f e r i o r e  d e l
s a t e l l i î e .  A  s i n i s l r a  è  v i s i b i l e  l ' a p p a r e c c h i o
l o î o g r a f i c o :  e s s o  è  p r o t e t t o  d a  u n o  s p o r t e l l o
c h e  s i  a b b a s s a  q u a n d o  g l i  o b b i e t f i v i  n o n  s o n o
i n  f u n z i o n e  e  s i  ò l z a  a l  m o m e n t o  i n  c u i  s c a l -
t a n o  l e  f o î o g r a f i e .  L ' d n t e n n a  p a r a b o l i c a  v i s ì -
b i l e  s u l  l a t o  p o s t e r i o r e  d e l  L u n a r  O r b i f e r  è
p u n t a t è  i n  d i r e z i o n e  d e l l a  î e r r a .  T u l t i  i  s e -
g n a l i  p r o v e n i e n t i  d a  f e r r a  s o n o  i n v e c e  r ì c e v u t i
d a l l a  l u n g a  a n t e n n a ,  p o s l a  i n  p r i m o  p i a n o  n e l
d r s e g n o .
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A d i f ie renza de i  p receden l i  ve ico l i  spa-

z ia l i  Ranger  e  Surveyor  che usavano ap-
parecch ia lu re  le lev is ive ,  i l  Lunar  Orb i te r

reg is t ra  le  fo togra f ie  de l la  luna d i re t ta -

men le  su  pe l l i co la  fo îogra f ica .  In  un  se-

condo îempo,  po i ,  esegue au fomaî icamen-

î e  i l  l r a î l a m e n t o  d e l l a  p e l l i c o l a  e  l r a s m e t -

le a îerra le fotografie solfo forma di se-
g n a l i  e l e t t r i c i ;  n e l l e  v a r i e  s l a z i o n i  d i  a s c o l -

to  esse vengono r i cos î i tu i îe  per  dare  fo -
t o q r a f i e  a l t a m e n î e  d e t t a q l i a t e .

t,. l

I .

I '
ì o .
I- I r

In  ognuna de l le  f re  s taz ion i  d i  èsco l lo ,  s i Îua le
r ispe t l i vamenfe  a  Go lds lone,  Ca l i fo rn ia ,  Woo '
mera ,  Aus î ra l ia  e  Madr id ,  Spagna,  è  ins fa l la fa
una un i tà  e ìe t l ron ica  d i  r i cos t ruz ione s imi le  a
ques îa  che most r iamo in  fo togra f ia  e  che s i
f rovava ne i  laboraror i  de ì la  Eas lman Kodak
Company d i  Roches le r ,  onde permet le re  Ìes l
d i  con l ro l lo  ed  esper imenî i .  L 'apparecch ia tu ra
rende ev ident i  i  segna l ì  p roven ien t i  da l  Lunar
Orb i te r  su  d i  un  lubo a  ragg i  ca tod ic i .  La
par te  an ter io re  de l  lubo  v iene po i  fo logra fa Îa
su  pe l l i co la  Kodòk Eastman Te lev is ion  Record '
ì n g  F i l m  3 5  m m ,

Come funziona l 'apparecchio fotografico

ins ta l la to  a  bordo

l l  s is tema fo logra f ico ,  che  pesa a l l ' i n -

c i rca  óó  k i logrammi ,  è  cos î i îu i to  p r inc i '

pa lmen ie  da  un  apparecch io  fo togra f ico ,

d a  v n a  s v i l u p p a î r i c e  e  d a  u n  s i s î e m a  d i

le t lu ra  de l le  fo loqra f ìe .

L 'apparecch io  lo logra f ìco ,  p red ispos lo

p e r  l a  r i p r e s a  d i  f o l o  d a  u n ' a l l e z z a  d i

45  km. ,  con î iene due obbìe t t i v i .  Uno,  d i

1 f5 ,6  e  |unqhezza foca le  d i  cm 7 ì ,  sca î îa
fo togra f ie  con r i so lvenza d ì  I  met ro .  L 'a l '

t r o ,  d i  f l  4 , 5  e  l u n g h e z z a  f o c a l e  d i  c m  7 , 8 ,

fo rn isce  fo îogra f ìe  con r i so lvenza d i  8

met r i .
L 'apparecch io  fo toqra f ìco  è  car ica îo  con

pe l l i co la  fo îoqra f ìca  b ianco e  nero  d i  70

m m  f o r n i î a  d a l l a  K o d a k  e  d e n o m i n a t a  K o '

d a k  S p e c i a ì  H i g h  D e f ì n i t i o n  A e r i a l  F i l m ,

l a  c u i  e m u l s i o n e  l e n î a  o f f r e n d o  u n a  s e n s i -

b i l i t à  m i n i m a  a l l e  r a d i a z i o n i ,  r i d u c e  i r i s c h i

d i  v e l a î u r e  n e l l o  s p a z i o .
l l  funz ionamenlo  de l l ' apparecch io  fo to -

ora f ico  avv iene in  sequenzò au lomat icò :

1
' j
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l )  g ì i  obb ie l t i v i  vengono scoper l i  e  v iene

messo in  az ione un  s is tema che compensa
i l  m o v i m e n t o  d e l l e  i m m a g i n i ; 2 )  l a  p e l l i c o -

la  è  f i ssa la  a l la  p ias l ra  meta l l i ca  de ì l 'ap-
parecch io  e  per fe l îamen le  app ia t t i îa  da

u n a  d i m i n u z i o n e  d i  p r e s s i o n e ; 3 )  g l i  o l -
tu ra fo r i  de i  due obb ie l t i v i  sono óper t i  s i -
mu l taneamenfe ,

Oqn i  vo l ta  che q ì i  o l lu ra to r i  sca î tano,  s i

o î î iene  un  un ico  fo fogramma composto

da due espos iz ion i ,  unó che copre  un 'a rea

d i  k m .  3 8  x  3 l  e  l ' a i t r a  u n ' a r e a  d i  k m ,
ì 7 x 4 .  P o s t o  c h e  s u l l a  l u n a  e s i s î e s s e r o

ogge l l i  de l  genere ,  a î f raverso  fo togra l ìe

d i  ques to  t ìpo  s i  po t rebbero  d is t inguere ,

a d  e s e m p i o ,  u n  l a v o l i n o  d a  g i o c o  n e l l a  f o -

to  ad  a l to  po tere  r i so lu t i vo  ed  una u  rou-
le f îe  "  in  oue l la  a  med io  oo le re  r i so lu l i vo .

Una vo l îa  espos îa ,  la  pe l l i co la  è  conser -

va ' ta  in  a î îesa  de l  p rocesso d i  sv i luppo
che avv iene in  un  secondo îempo.  Quan-
do s i  passa a  ques îa  fase ,  la  sv i luppat r i ce
pone a  conîa î to  la  pe l l i co la  espos îa  con

una s î r i sc ia  d i  Kodak B imat  F i lm prece-

dentemenîe  imbevu la  d i  p rodot î i  ch imic i

d i  sv i luppo.  Ne l lo  spaz io  d i  3 ,4  minu i i  ess i

sv i luppano e  f ìssano la  pe l l i co la  espos ta .
l l  K o d a k  B i m a l  F i l m  p a s s a  q u i n d i  s u  u n a
bob ina  d i  racco l la  separa la ,  men i re  la  pe l -

l i cco la  res ta  a  conîa l lo  d i  un  tamburo  es .
s ica tore  (man leunîo  a  35 'C d i  lempera-
f  u ra)  per  I  ì ,5  minu t i .  qu ind i  v iene t ra -

spor ta tó  a l  s is îema d i  le t lu ra  de l le  fo to -
grafie

Ia  pe l l i co la  l ra t la la  v iene anche esami -
na la  da  un  ragg io  d i  luce  ad  a l ta  in ten"
s i là ;  le  var iaz ion i  d i  in tens i tà  de l la  luce
che d i  conseguenza la  a t î raversano gene-

rano un  segna le  e le î f r i co  per  la  t rasmis-
s ione a  te r ra .  Po ichè i l  f  o togramma è
la rgo  70  mm ed è  composto  da  18 .942
l inee d i  esp lo raz ione,  a  le r ra  g iungono fo -
logra f ie  che sono 2 .400 vo l te  p iù  der ta -
g l i a t e  d e l l e  i m m a q i n i  c h e  c o m p a i o n o  s u i
normal i  schermi . te lev is iv i .
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Un tecn ico  de l la  Kodak,  d is îacca to  presso la
N.A.S.A,  con i l  compì lo  d i  occupèrs i  de l le
apparecch ia lu re  fo togra f iche  fo rn i te  da l la  Cdsa
amer icana e  ins ta l la te  a  bordo de i  Lunar  Or -
b i îe r ,  con t ro l la  la  pe l l i co la  ne l  s is tema fo lo .
g ra f ìco  pr ima che esso venga ins ló l la lo  d  bor -
do  de l  sa te l l ì te .

Fo logra f i  a  anz ichè fe lev is ione

Q u a n l o  a i  c r i t e r i  d i  s c e l t a  c h e  h a n n o

fa t îo  p re fe r i re  la  tecn ica  fo togra f ìca  a l

s is lema îe lev is ivo ,  ado l îa îo  per  i l  Ranger

e  i l  Surveyor ,  ess i  sono s îa t i  sugger i l i  a l -

l ' E n t e  S p a z i a l e  A m e r i c a n o  ( N , A . S . A . )  p r i n -

c i p a l m e n f e  d a ì  f a t î o  c h e  u n ' a p p a r e c c h i a -

lu ra  Ìe lev is iva ,  per  po îer  compiere  la  mo-

l e  d i  l a v o r o  p r o g r a m m è l a  d a i  l e c n i c i  d e l

Lunar  avrebbe dovuto  essere  mol to  p iù

pesanîe  de l  s is îema fo îogra f ico  adoî la îo ,

nonchè da l  {a t to  che la  qua l i là  de l le  fo ro-

gra f ie  che se  ne  sarebbero  r i cava le  non

a v r e b b e  m a i  r a g g i u n Ì o  i l  l i v e l l o  d i  n i t i -

dezza e  d i  de î îag l io  d i  que l le  fo rn i te  da l

s is tema fo logra f ico .  I  s is temi  te lev is iv i

in  rappor to  fo rn iscono fo logra f ie  mo l îo

meno esaî îe  ( le  immagin i  de l  Ranger ,  ad

esempio  conîenevano so lo  
' l .150  

l inee  d i

esp lo raz ione)  e  per  d i  p iù  devono esami -
nare  l ' immagine  rap idamente  pr ima che

essa scompaia  ed  appa ia  que l la  success i -

v a .  N e l l a  m a g g i o r  p a r t e  d e i  c a s i  s i  h a  a

d ispos iz ione una f raz ione d i  secondo per

esp lo rare  un ' immagine  che compare  su  un
t u b o  v i d i c o n i c o  t e l e v i s i v o .

Co l  s is îema fo togra f ico  invece.  la  pe l l i .

co la  può essere  esaminaîa  con comodo.

l l  met ico loso  s is tema d i  cu i  è  do ta to  i l

Lunar  Orb i te r  imp iegó 45  minu l i  ad  esami -
nare  un  s ingo lo  fo logramma,  cos t i lu i to  da
una fo toqra f ia  ad  a l îo  po le re  r i so lu l i vo  e

da una a  med io  po îere  r i so lu l i vo .

l l  Lunar  Orb i le r  ha  imp iegato  c i rca  ì0
g io rn i  a  fo loqra{are  tu t t i  i  bersag l i  se le -
z i o n a t i :  m e n î r e  a l c u n e  f o t o  g i u n g o n o  a

ter ra  in  ques lo  per iodo,  la  magg ioranza

d i  esse  sarà  l rasmessa una vo l ta  u l î ima la
la  miss ione fo logra f ica .  La  dura ta  to la le

de l la  l rasmiss ione sarà  d i  c i rca  200 ore ,
ma ooìchè i l  sa îe l l i fe  ouò f rasmeî le re  le

sue fo togra f ìe  so lo  quando la  sua orb i ta
f ron tegg ia  la  fe r ra  perchè in  que l  momen-
to  so lo  può l ra r re  energ ia  da l  so le  a î î ra -
verso  Ie  ba l îe r ie  so la r i  d i  cu i  è  mun i lo ,

occor reranno c i rca  l7  g io rn i  perchè possa
inv ia re  a  îe r ra  îu l îe  ìe  in fo rmaz ion i  con îe-

nu le  su l la  oe l l i co la  esoos îa  e  l ra l îa lè .

(p€r cortesia della Kodak)

t{0TtztE DAL M0lt00 il0TtztE DAL M0il00 iloTlzrE DAL M0il00
APPARECCHIO AUTOMAÎ ICO A I2  5 IA .
Z IONI  PER tA  COI .ORITURA DEI  VETRINI

Un apparecch io  au tomal ico  per  la  co lo -

r i tu ra  de i  ve t r in i ,  imp iegab i le  con tecn iche
r ich iedent i  f ino  a  dod ic i  immers ion i ,  v ie -

ne  ora  messo in  commerc io  da l la  fhe

Shandon Sc ien t i f i c  Co.  l td . ,  London,  N.  W.

i0 .  L 'apparecch io  cons is fe  d i  dod ic i  ba-

c ine l le  d i  immers ione d ispos le  in  cerch io

e  coper fe  da  un  p ia f îo  ro tan îe .  So l îo  i l

coperch io  sono sospes i  und ic i  ganc i  d i

a î îacco  per  i  le la ie l î i  por ta -ve î r in i ,  e
un por fa -ve f r in i  a  b racc io  comanda lo  da

un meccan ismo ag i îa lo re .  l l  coperch io  s i

so l ìeva  ad  in te rva l l i ,  s tab i l i t i  da  un  mec-

can ismo îempot izza to te ,  ruo ta  d i  3O ' ,
e  po i  s i  abbassa d i  nuovo per  immergere

i  fe la ie l t i  ne ì  rec ip ien le  success ivo .  Un
meccan ismo îempor izza tore  e le l l r i co ,  con

in te rva l lo  rego lab ie  f ra  0  e  ó0  minu t i ,

ruo fa  ne l lo  s îesso senso de l  coperch io ;  fa -

cendo ingranare  la  per i fe r ia  de l  d isco

temoor izza îore  con i  morse î î i  den îa t i  che

v e n g o n o  f o r n i î i ,  s i  p u ò  s e g u i r e  q u a l s i a s i

p rogramma.  Una leva ,  car ica la  da  una mol -

la ,  s i  impegna ne l la  denîa îura  e  comanda

i l  meccan ismo d i  t ras fe r imenîo .

Vengono fo rn i t í  fe la Ìe t r i  por t . -ve t r in i  d i

due l ip i ,  uno per  i l  car icamenlo  ver i i ca le

d i  4ó  ve î r in i ,  l ' a l î ro  per  i l  car icamenlo  d i

ló  ve t r in i  o r izzonta l i .  I  ganc ì  d i  sospen-

s ione servono a  t ra î îenere  i l  t ipo  or izzon-

îa le ,  menî re  i l  b racc io  s ingo lo  per  l ' ag i -

taz ione meccan ica  può tenere  s ia  l ' uno

che l 'a l t ro  t ipo .  I  p rogrammi  d i  lavoro  r i -

ch ieden i i  îempi  d i  ìmmers ione d ivers i  s i

e f fe t fuano con l ' imp iego d i  un  s ingo lo
îe la ie t to  por là -ve î r in i ;  quando s i  pososno

a d o î î a r e  t e m p i  d i  i m m e r s i o n e  u g u a l i  s i

u t i l i z z a  i ì  m e c c a n i s m o  d i  f u n z i o n a m e n l o

c o n t ì n u o  d e l l ' a p p a r e c c h i o ,  s c a r i c a n d o  i l

fe la ie l îo  che ha  f in i to  i l  c ic lo  e  car icando,

c o n t e m p o r a n e a m e n t e ,  u n  n u o v o  t e l a r e t t o

n e l l a  s t a z i o n e  c h e  s i  r e n d e  l i b e r a .  U n a
pompa ad ar ia  incorpora ta ,  con  le  re la t i ve

tubaz ion i ,  è  p rev is îa  per  l ' aereaz ione de i
d u e  v l t i m i  b a g n i  d e l  c i c l o ,  e d  i m p e d i r e
q u i n d i  l a  { o r m a z i o n e  d i  s c h i u m e .  A c c e s s o -
r i  e x f r a  c o m p r e n d o n o  u n  s e g n a l e  d i  a l l a r -

me per  la  s îaz ione d i  scar ico ,  un  fempo-
t i zza lo .e  per  le  immers ion i  rap ide  e  un

a l t ro  îempor izza îore  per  per iod i  d i  30  mi -

nu t i ,  che  aumenlano la  versa t i l i tà  d i  im-

p iego de l l ' apparecch io .

(da  Agenz ia  S IMA)
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NUOVE TEI .ECAMERE GRUNDING PER
CIRCUITO CHIUSO POSTE SUT MERCAIO
DA UNA CO' \APAGNIA INGIESE

Una nuova ser ie  d i  le lecamere  d i  e  e .
v a î e  p r e s t a z i o n i  p e r  l a  t e i e v ì s ; o n e  , ^  c . -
cu i îo  ch iuso  sarà  in î rodot îò  su i  mer -
c a l i  m o n d i a l i  d a l l a  A E I  i l e c t r i n i c r  d ;
Le ices îer ,  Ingh i l te r ra .  La  te lecamera  

' l i -

po  FA 30 ha  un  d iamet ro  fo îa le  d i  ap-
p e n a  ó , 4  c m ,  è  l u n g a  2 3  c m ,  e  r i c h i e ,
de  un  gruppo separa îo  d i  rego lz ione.  l1
T ipo  FA 4 ì  (v .  F ig . )  con î iene ins ieme le .
lecamera  e  q ruppo d i  rego laz ione,  è  lun-
go  24  cm,  con una sez ione d i  I  

. | ,4  
x  14

cm/  e  pesa 4 ,5  kg .  Ambedue le  te lecamere
possono mon lare  qua ls ias i  ob ie î l i vo  nor -
m a l e  d a  ì ó  m m  l i p o  u  C ,  e  p o s s o n o  e s -
sere  a l imenta fe  da l la  re le  a  cor ren te  a l ie r .
na îa  a  ì10  o  a  22O V,  a  50  od  a  ó0  Hz,
oppure  con ba l te r ie  a  24  Y per  i l  T ipo  FA
3 0 ,  e  a  1 2  V  p e r  i l  T i p o  F A  4 1 .

Le  te lecamere  lunz ionrno su  modu lo  a

ó25 l inee  oppurea 875 l inee ,  per  50  campi

a l  secondo,  e  a  525 l inee  oppure  a  735 l i '

nee  per  ó0  campì  a l  secondo,  con in îe r lac '

c iamento  esa t to .  l l  po îere  r i so lu t i vo  o r iz -

z o n î a l e  d i  i m m a g i n e  è  d i  8 0 0  l i n e e  p e r  a l -

tezza  d i  immagie  ne l  T ipo  FA 30,  e  d i

ó00 l inee  per  a l îezza  d i  immagine  per  i l

T i p o  F A  4 1 .  L a  s e n t i b i l i t à ,  p e r  a m b e d u e  l e

îe lecamere ,  è  la le  da  consen l i re  un ' im-

mag ine  a  conî ras lo  ben de f ìn i to  quando

l 'aper lu ra  de l l ' ob ie î f i vo  s ia  rego la îa  a

f .  1 , 5 ,  c o n  u n ' i l l u m i n a z i o n e  d i  s c e n a  d i  9

foo t -cand les ,  assumendo una r i f less ione

de l  50% d i  luce  da l la  scena.  S i  imp iega

un tubo V id icon a  r i spos îa  pancromat ica

f ipo  9677,  e  da l  g ruppo d i  regoìaz ione è

o î fen ib i le  un  segna le  in  usc i ta  s ingo lo ,

compos i îo ,  d i  1 ,4  V  da  p icco  a  p icco ,  su

un ' impedenza d i  Ohm.  La  tempera tura  d i

funz ionamenfo  va  da  -  ì5 "  a  *  40 ' .

(da  Agenz ia  S IMA)



corUuite
que$o
diueflente
$rumcnto
muJiGole

Quals ias i  suonatore  d i  ch i îa r ra  e le t -
l r i c a ,  m a n d o l i n o ,  b a n i o ,  î r a r r à  u n a  s o d -
d i s f a z i o n e  n u o v a  d a l l o  s t r u m e n t o  c h e
c i  appres î iamo a  descr ivere .  l l  suono
n c c o ,  v i b r a n t e ,  m e l o d i o s o  d e l l ' <  U n i -
c o r d a  >  n o n  h a  l ' u g u a l e ;  s o m i g l i a  v a -
g a m e n t e  a l l a  c h i l a r r a  H a w a i i a n a ,  m a
s es fende su  una o t tava  e  mezzo con
Jn (  tono >  che ta lvo l la  r i corda  i l  ba-
^  o  e  l a l a l t r a  l ' a r p a  c l a s s i c a .

U n  n o s l r o  a m i c o  m u s i c ì s t a ,  c u i  a b -
o iamo pres ta to  i l  p ro îo f ipo ,  se  ne  è
, ,  i n n a m o r a t o  >  a  î a l  p u n î o  d a  c e r c a r e
- ' i l  e  s c u s e  p e r  n o n  r e n d e r c e l o ;  i n  c a m -
:  c  c i  ha  fa t to  asco l ta re  de l le  esecu-
u  c n i  d i  <  H u l a - h u l a  >  c h e  è  s t a t o  u n
, e ' c  p e c c a t o  n o n  a v e r  i n c i s o .  L ' a m i c o ,
: - e  . o n  e  c e r l o  l ' u l l i m o  v e n u t o  a v e n d o
: ' e o a r d l o  v a r i e  r u b r i c h e  p e r  l a  R A I  e
:  ^ - r - s r c a  d i  f ì l m  p i u î î o s î o  n o t i ,  c i  h a

: : - j e r - a Ì o  a  n o s î r a  i m p r e s s i o n e  c h e
- -  : c r o ò  s i  s u o n a  f a c i l m e n l e :  a n c h e

-  -  3  ' / e r s o  s î r u m e n î o  p u o  i r a r r e  f a c i l -

1 8 4

ffiffiffiffiffi&ffiffi
menfe  da  ques to  sempl ic i  me lod ie ,  do-
p o  q u a l c h e  m i n u î o  d i  p r a î i c a .  l l  n o s î r o
Un icorda  è  uno s t rumento  e le t î r i co ;  lo
abb iamo g ià  de t to .  È  basato  su  d i  una
cuf f ìa  magnet ica  pr iva îa  de l  coperch io
e  d e l l a  m e m b r a n a .

Accanto  a l  magne le  de l la  cu f f ìa  è  îe -
sa  una corda  da  ch i îa r ra  in  acc ia io  che
non locca  i l  po lo ,  ma è  mol îo  accos îa la
ad esso.  Genera lmente ,  una cu f i ìa
(  suona >  perchè la  tens ione-segna le
che percor re  la  bob ina  fa  v ib rare  la
membrana pos ta  ad  una p ícco la  d is tan-
za  da l  po lo  de l  magneîe ;  ne l  nos t ro
caso i l  funz ionamenîo  è  esa t tamente
conî ra r io :  la  corda  d 'acc ia io  pos îa  ad
una p icco la  d is tanza da l  magnete ,  v i -
b r a n d o ,  i n d u c e  u n  s e g n a l e  n e l l a  b o -
b i n a  c h e  è  p r o p o r z i o n a l e  a l l a  f  r e q u e n -
z a  d e l l a  v i b r a z i o n e .  S e  l a  c o r d a ,  p e r
e s e m p i o ,  o s c i l l a  m i l l e  v o l t e  a l  s e c o n d o ,
d a l l a  b o b i n a  d e l l a  c u f f ì a  s i  r i c a v a  u n
segna le  a  

' |000  
Hz.

Natura lmenfe i l  segnale erogato dal -
l 'Unicorda è debole;  non î roppo però:
può  esse re  ass im i l a îo  a l l ' usc i t a  d i  un
pick-up magnel ico.

Per îa ie ragione non s i  r ich iede l ' im-
piego d i  un ampl i f ìcatore d i  caraf ier i -
s t iche spet ia l i :  l 'usc i ta del la  cuf f ìa  può
essere col legata a l la  presa fono d i
quals ias i  apparecchio radio,  e s i  o t ter-
rà un volume piu che suf f ìc ienle per
una  buona  aud i z i one .

Natura lmenîe,  un ampl i f ìcatore au-
dio quals ias i  può essere usato a l  posto
del  radior icevi tore:  è anzi  da nolare
che un complesso î ransis lor izzato con
l ' ingresso a bassa impedenza può acco-
gl iere senza d i f f ìco l tà i l  segnale del -
l 'Unicorda,  presentandosi  quesîo su d i
una modesta impedenza corr isponden-
te a quel la  del la  cuf f ìa  usata.

Vediamo ora come s i  puo cosîru i re
r l  nosîro st rumento.
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Occorre innanzi tuî to un 'asse d i  le-
gno  ben  s tag ìona îo :  P ino ,  Fagg io ,  Ace -
ro ,  che  m isu r i  ó0  cm.  i n  l unghezza ,
2,5 cm. in  a l tezza e 6 o 7 in  larghez-
za.  Quesîo paral le lepipedo può essere
o rd ina lo  a l  f a l egname p iu  v i c i no  a
casa  vos î ra .  No i  non  abb iamo  un  l a -
bo ra to r i o  d i  f a l egnamer ia  ; n  sede  ed
abbiamo fat îo così :  i l  buon Geppet to
cu i  c i  s i amo  r i vo l t i  ha  p re leso  so lo
L .  ó00  pe r  un  be l l i s s imo  pezzo  d i  I e -
gno  ben  p ia l l a to  e  squad ra to .

Quest 'asse cosl i tu i rà t l  pezzo (  I3  >,
base  de l l ' ass ieme .

Pressochè a i  due estremi del  pezzo,
s is femeremo due vì t i  a  legno,  vedere
i l  pa r t i co la re  .  3  > ,  de l l a  f i gu ra .  E
imporîanie che la loro testa s ia a l ta  sul -
la  base,  tanto quanîo è a l ta la  cuf f ìa ,
ovve ro  appena  un  m i l l ime t ro  d i  p i ù ,
dato che le v i t i  sosterranno la corda
mantenendola accosîa la a l  magneîe
r'rì6 horì a conlaÎîo con esso.

Mon la te  l e  v i t i  s i  puo  i nco l l a re  l a
cuf f ia  < I  ,  su l la  base.

Ad un esîremo del la  base s i  mon-
te rò  un  oa l l e t t o  l i r an fe  -  5  -  i l  cu i  bu l -

lone avrà la  îesta fora la -  7 .  A l l 'a l t ro
es l remo  s i  p repa re rà  una  v i t e  -  12  -
mun i ta  d i  due  ronde l l e  me ta l l i che  -  I  ì .

È îempo di  montare la  corda.

Essa andrà in f ì la îa f ra le  rondel le  -
ì  ì  -  e  poi  sarà aî torc ig l ia ta su se stes-
sa .  Se r rando  l a  v i î e  -  12  - ,  l a  co rda
r isu l îerà b loccata da questo la to del la
base.

Dopo aver  in t rodot to la  corda nel
t ag l i o  i n  î es îa  de l l a  v i l e  -  3  -  l a  s i  i n -
t r odu r rà  anche  ne l  t ag l i o  de l l ' a l f  r a  v i t e
posla a l l 'a l î ro est remo del la  base,  quin-
d i  l a  s i  i n f i l e rà  ne l  f o ro  -  7  -  de l  bu l l o -
ne e la  s i  r i torcerà per  fermar la def ìn i -
t i vamen te .  Agendo  su l  ga l l e t î o  -  5  -  l a
corda poîrà essere tesa quanto basfa.

Lasciando momentaneamente da
parte la  base,  c i  dedicheremo ora
al la  preparazioné del  b locchet to -  4 - .
Esso non sarà a l l ro  che uno spezzone
de l  medes imo  l egno  d i  cu i  e  cos t i t u i f a
l a  base ,  ed  av rà  qu ind i  l a  medes ima
larghezza ed a l tezza.  Sarà lungo 3 cm.
e oor lerà inneslaîa la  lama da barba
-  8 - .  Tale lama sporgerà per  un 'a l lezza
d i  2  m m .

Preparalo i l  b locchel to,  s i  passerò
piu vol îe una candela o a l l ro  pezzo d i
cera sul la  superf ìc ie del  legno,  poi  s i
so l leverà leggermenîe la  corda e s i
s l i t terà i l  b locchel to a l  suo oosîo.

l l  pezzo -  4 -  va così  a completare
i l  nostro sî rumento musicale;  che ora
è quasi  pronto per  essere suonaîo.

Quasi ,  perché è buona norma sost i -
tu i re i l  caveî lo del la  cuf f ìa  con un con-
duf îore schermalo -  9 -  che por ferà a l -
l 'est remi tà uno spinot îo o una coppia
di  sp ine adal te a l la  presa fono del  ra-
d io r i cev i î o re  o  a l l ' i ng resso  de l l ' amp l i -
f icatore usato.  Ovviamenle i l  condut-
iore schermato serv i rà ad ev i tare la  rac-
col ta del  ronzio.

Se îut to ora è in  ord ine s i  può pro-
vare lo  s t rumenîo.

Per cambiare noîa,  sposteremo avan-
tì e indietro i l blocchetto - 4 - oizzican-
do la corda con l 'a l î ra mano.  I  r isu l ta l i
non potranno che sorprendere p iace-
vo lmen ie  da la  l a  semp l i c i î à  de l l 'Un i -
corda !

fu*ffiffiffiffiffi
Yl-
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Pregentiamo ai tettori sn nuove prodottc ideele
per riparare o incollare qualsiasi t ipo di materiale,
specialmente gli oggetti in plastica: i l  Plas-T'Pair;
esso è uti le non solo ai radioriparatori '  ma a tutti
i  tecnici.

l P l a s - T - P a i r  è  u n a  r e s i n a  p o l i v i n i l i c a
î rasparenle,  che v iene venduta s ia in  so-
l uz ione  l i qu ida  s ia  i n  po l ve re ;  i no l t r e  sono
d i spon ib i l i  spec ia l i  co lo ran t i  pe r  da re  a l l a
polvere la  l in ta voluta.

La  so luz ione  l i qu ida  ag i sce  come un  po -

îente col lanle.  e quindi  se è sol tanto ne-
cessar io r ia t îaccare dei  pezzi ,  basta ver-
sare a lcune gocce d i  l iqu ido f ra le  super-
f ic i  da incol lare.  Se invece s i  deve creare
un apporto d i  maÎer ia le,  per  esempio per

ricosîruire parte del Pezzo tolîo, occorre
usa re  s i a  l a  po l ve re  che  i l  l i qu ido  m isch ia t i

i ra  loro a formare una pasîa p iu o meno

densa,  secondo le necessi tà.

In ogni  caso è bene îenere presente due
cose:  la  soluz ione pura a l lera con fac i l i tà
l e  supe r f ì c i  d i  p l as t i ca ,  qu ind i  e  bene  ese -

gui re le  r iparazioni  su l le  superf ic i  in Îerne

o  i n  pun t i  non  v i s i b i l i  ed  usa re  i l  P las t -T -

Pair  con pdrs imonia;  secondar iamente b i -

sogna d i re che l ' impasto s i  indur isce ! 'a-
p idamente e perc iò va preParalo immedia-

tamen te  p r ima  de l l ' uso  e  i n  quan Î i t à  op -
po r îuna ,  Le  pa r Ì i  su l l e  qua l i  s i  vuo le  che

non agisca i l  P las-T-Pair  s i  possono r ive-

sî i re con cera o vasel ina,  che potrò in  se-
n r r i t a  e q q e r c  a s n ó r t a t a  c o n  f a c i l i t à .
v v , , v  v J J v i

Diamo o ra  a l cun i  esemp i  che  d imos Î rano
la  ve rsa t i l i t à  de l l ' imp iego  de l  P las 'T -Pa i r r

Cons ide r i amo  i l  caso  i n  cu i  s i  debba  r i pa -
ra re  un  cop r i - f ana l i no  d i  una  au tomob i l e .
La sost i tuz ione del l ' in tero Pezzo può com-
porîare a vol le  una spesa non indi f ferente,
d 'a l t ronde una r iparazione con mezzi  .o '

mun i  non  è  f ac i lmen te  rea l i zzab i l e ,  pe r  l a

{

Nclla flg. I vcdiamo ltrcmpio di impicgo pcr la
Itsempio di impicgo quale completamento di una

raldatura dl incrinaturc c nella fig. 2
parlc mrnclnL.
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Si smontè ì l  fanal ìno rot to

S i  a p p o g g i a  a l  t r a s p a r e n t e  i l  f o g l i o

u n t o  d i  v a s e l i n a .

di f f ico l tà d i  r iprodurre esat îamenîe lo  s tes-
so d isegno -  r igatura,  z igr inalura,  ecc.  - -

e lo  s tesso colore del  î rasparenîe.  Al lora
s i  ouò r icorrere a l  P las-T-Pair  che con una
minima spesa d i  mater ia le e pochi  minut i

d i  tempo permel te d i  o t lenere oî t imi  r isu l '
la t i .  Ammett iamo che s ia rot to un copr i -

fanal ino;  pr ima cosa da fare è smontare l ' in-

tero pezzo dal la  sua sede,  poi  Prendiamo
un fogl io  d i  car îa pesante,  t ipo car ta da
pacchi ,  e  impr imiamola for lemente conÎro
la par îe sana del  copr i - fanal ino.  Lo scopo

di  questa operazione è quel lo  d i  fare r i -

sa l tare in  r i l ievo sul la  car îa lo  s tesso d i -

segno del  f rasparente;  evenîualmente per

megl io  seguire le  forme del  d isegno s i
può inumidi re leggermente i l  fog l io  e r i -

ca l ca r l o  con  un  pun te ruo lo .  Una  vo l t a  rag -

g iunto lo  scopo,  con i l  fog l io  d i  car ta pos-

s iamo copr i re dal l 'esferno la  par te del  t ra-

sparente rot lo ,  menire la  facc ia del  fogl io

che guarda verso l ' in terno va accuratamen-

îe  spa lma îa  d i  vase l i na .  P repa r i amo  o ra  una

miscela d i  P las-T-Pair  l iqu ida e d i  polvere

Plas-T-Pair ;  mescol iamo accuratamente i l

lu t îo  f inché raggiunge una consistenza cre-

mosa e in f ine aggiungiamo lenîamenÎe i l

co lore adaî to,  scel to î ra la  gamma apposi -

la ,  f ino a raggiungere la  gradazione d i

î ona l i t à  p iù  v i c i na  poss ib i l e  a  que l l a  de l

t rasparenîe da r iparare.  F inalmente pos-

s iamo versare la  pasta sul la  par te in terna

del  fogl io  che copre la  rot tura,  facendo

aî tenzione a raggiungere uno spessore

omogeneo  d i  qua l che  m i l l ime l ro .  lmmer -
gendo îuî îo i l  pezzo in acqua f redda s i  o t -

î i ene  l ' i ndu r imen to  de l l a  pas ta  i n  un  pa io

di  minut i ,  dopodiché i l  lavoro è ferminato

e si può îogliere i l pezzo di carîa di rive-

s t imen to .

Questo procedimento consente r isu l Îat i
veramente sorprendent i :  in faÎ t i  permeÎÎe d i

conse rva re  a l  f ana l i no  l a  f o rma  e  i l  d i se -
gno  o r i g i na r i o ,  ì no l î r e  anche  l e  qua l i t à  o t -
l i che ,  co lo re  e  t r aspa renza ,  r i su l t ano  p res -

soché inal teraîe.

RIPARAZIONE
DI MANOPOLE RADIO TV

Questo problema interessa d i reÎ Îamente

i  radior iparator i  che spesso,  nel lo  svolg i -

menîo del  propr io lavoro,  sono a l le  prese

con manopol ine roî îe:  i l  P las-T-Pair  sarà

sempre loro d i  grande a iuto.  I  s is temi  pos-

È possib i le r iparare manopole rot te

,/rr------,,,

t \ \
\  \ \

" \  t t\J--*,/,,',

Si  p rende l ' impronta  con un  fog l io

d i  c a r t a .
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s ib i l i  pe r  esegu i re  l e  r i pa raz ion i  sono  d i -
vers i :  se s i  è  rot lo  a metà i l  mozzo d i  una
manopola s i  può r ia î tar lo  sempl icemente
v e r s a n d o  u n  p o ' d i  l i q u i d o  t r . a  l e  d u e
pa r î i  e  compr imendo le .

Oppure s i  può scegl iere un tubet to d i
p lasî ica d i  d iametro leggermente super iore
al  mozzo,  tagl iarne un pezzo d i  lunghezza
oppo r tuna ,  i n f i l a r l o  su l  moncone  e  qu ind i
r iempir lo  con i l  P las-T-Pair .  Dopodiché e
suf f ìc iente in f i lare i l  perno pul i to  nel la  pa-
sta e aspet tare che questa s i  so l id i f ich i ;  r ì -
cord iamo che una vol ta asciut ta essa as-
sume una sol id i tà  veramente eccezionale.

Con i l  P las-T-Pair  s i  possono anche co-
sî ru i re manopol ine ex-novo;  per  quesîo
basta scegl iere un tubet îo d i  p last ica del
d iame î ro  des ide ra îo  come  impugna fu ra  e
un  pe rno  de l l a  m isu ra  oppo r îuna .  Qu ind i
l ag l i a re  una  sez ione  de l  t ube t to ,  r i emp i r l a
di  pasta Plas-T-Pair  e,  pr ima che questa s i
so l i d i f ì ch i ,  i n f i l a r l a  su l  pe i . no .

Dopo quesî i  esempi  è ev idente che d i -
pende dal l 'ab i l i tà  del l 'operalore la  possib i -
l i tà  d i  t rovare nuove appl icaz ioni  o tec-
n iche par î ico lar i l

RIPARAZIONE

DELLE SEDI DELLE VITI

È mol to fac i le ,  specia lmente nei  mobi-
le t t i  degl i  apparecchi  radio,  rompere le
sedi  del le  v i î i  o  per lomeno rov inare la  f i le î -
î a l u r a .

Nel  secondo caso basta r iempire i l  foro
d pasîa e immediaîamenîe in f i larv i  la  v i te
,n ta  d i  vase l i na .  Quando  l a  pas îa  è  com-
c etamenîe dura s i  può estrarre la  v i îe  ed

foro sarà nuovamente f ì le t tato in  ma-
-  e.a per feî ta e durevole.  Nel  pr imo caso

crocedimenîo è analogo:  è suf f ìc iente in-
;  are la  v i îe  in  un b locchet îo d i  pasfa e f is-
- . : .e  q uest 'u  I t imo nel la  corr ispondenîe par .
'e  Ce mobi le  facendolo ader i re per fe i la-
- -e^ re

- : r : a l s r a s i  c a s o  d o v e  i l  l i q u i d o  P l a s - T -
; :  '  e : :  a  segnafo la  superf ic ie  del  pezzo
: - ì  '  3a /a re ,  s i  possono  r i p r i s î i na re  l e  con -
:  r  l -  3 r ' g rna l i  d i  l ucen tezza  passando  i l
. e : 2 . . . .  " .  a b r a s i v o  q u a l s i a s i  e  l u c i d a n -
: . a  :  :  . : : : . e rdo  o  con  una  ve rn i ce  t r a -
! a . ' e - ' e  : e '  - a ' e r i e  p l a s t i c h e .

rEt

abbiate
cura

OITRE OGilI PREUISIOI{E It
succEssfl DEt c0Rs0 suLrA
IELEVISIf l I {E A Cf lL( lRI

Continua con enorme successo i l
CORSO SUTLA TV A COLORI pub-
bl icato in forma faci lmente com-
prensibi le dal la r ivista mensi le
( SELEZIONE RADIO - TV D.

Numerose edicole, in ogni parte
d ' l ta l ia ,  hanno esaur i to  le  cop ie  as .
segnate in poche ore.

È stato necessario r istampare i
fascicol i  arretrat i  ed aumentare la
t i ra tu ra  d i  que l l i  che  usc i ranno.

(  SELEZIONE RADIO.  TV >  è  in
vendita nel le edicole a L. 400. L'ab-
bonamento 1967, che può essere
sot toscr i t to  in  qua lunque momento
versando L. 3.900 svl cfc postale
n. 3140678, dà dir i t to a r icevere
dal principio i l  corso sul la TV a
colori .

cflE c'È Dt iluovo At PUÌ{T0
DI VEIIDITA llEI PRf|DflTII

G. B. O. DI MAIITOVA ?

Ci  s i amo  reca t i  i n  p i azza  A rche  8  a
Man tova ,  dove  ha  sede  uno  de i  pun t i  d i
vend i t a  de i  p rodo t t i  G .B .C . ,  sp i n t i  da l l a
so l i t a  cacc ia  a l l e  i nd i sc rez i on i  e ,  con  f e l i ce
so rp resa ,  abb iamo  t r ova to  l a  nov i t à .  Pe r
a d e g u a r s i  a i  t e m p i ,  s i a  g u e s t o  u n  e l o g i o
a l  s i g n o r  D a o l i o  d i  M a n t o v a ,  è  s t a t a  a l l e -
s t i t a  u n a  e l e g a n t e  s a l a  d i  a u d i z i o n e  p e r
l ' A l t a  F e d e f t à .

l n  q u e s t o  a m b i e n t e  a c c o g l i e n t e ,  n o n
d i s g i u n r o  d a l l a  c o r d i a l i t à ,  s i  p u ò  a s c o l -
t a re  anc l ' ' e  so l o  pe r  d imos t raz i one  de l l a
o t t i n r a  m u s i c a ;  c i o  s t a  a  d i m o s t r a r e  c h e
l a  G . B . C .  p u o  m e t t e r e  a  d i s p o s i z i o n e  d e g l i
a p p a s s i o n a t i  d e l l ' H l - F l  i l  m e g l i o  c h e  s i
possa  acqu i s ta re  i n  campo  naz iona ìe  ed
in  t e rn  az i ona  l e .

M o l t i  s o n o  i  n o m i  a l t i s o n a n t i  d e l l e  C a s e
I t a l i ane  ed  Es te re  che  s i  I eggono  sug l i
a p p a r a t i  H l - F l  e s p o s t i  a l  p u b b l i c o  i n  b e l l a
mos t ra ;  poss iamo  conc lude re  che  l a  G .B .C .
d i  Man tova ,  o l t r e  ad  esse re  a l l ' a vangua r -
d i a  n e l l ' H l - F l ,  c o m e  i n  t u t t i  g l i  a l t r í  s e t -
t o r i ,  è  anche  p rovv i s t a  pe r  ogn i  even tua le
es  i genza .
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Viene descrilto un semplice convertitorc ete'
rudina ad un solo fransistor, con us€ita in
Onde Medie, capace di ricevere le gemma
VHF lO5.l48 MHz, quando è collegato con
un qualsissi riceviîore ad onde medie.

,' .""'; :" : -, r í* tr 'îr '
r . r  r - - . l r  :  , r  i - * t ;  l

MONOTRANSISTOR
1 7  :  |  * - ' '

l r a d i o r i c e v i t o r i ,  s i a n o  e s s i  a  v a l v o l e
o p p u r e  r a d i o l i n e  a  l r a n s i s t o r s ,  r a r a -
' n e n t e  s o n o  p r o v v i s t i  d i  g a m m e  a l t e  a
r icevere  d i re t tamenîe  le  emi t ten t i  che
s i  t r o v a n o  o l t r e  i  1 0 0  M H z .

E p p u r e ,  p r o p r i o  d o p o  t a l e  l i m i f e ,

e s i s t o n o  p o s s i b i l i t à  d i  n u o v i  e s p e r i -
m e n t i ,  n o n c h è  l e  r a d i o c o m u n i c a z i o n i
i n t e r e s s a n î i  n e l l a  g a m m a  r i s e r v a t a  a ì
rad ioamator i  su i  144 MHz.  Ino l t re ,  so-
no  presenî i  le  emi î îen f i  de l le  to r r i  d i
c o n t r o l l o  d e g l i  a e r o p o r t i ,  r a d i o f a r r ,
s taz ion i  d i  p rev is ion i  metereo log iche
( g a m m a  1 0 8 - 1 3 5  M H z ) ,  l e  g a m m e  t e -
l e m e î r i c h e  s p a z ì a l i  d e i  s a t e l l i t i  ( l 3 ó , 0 0

r38 ,00  u .s .A . ;  143 ,óo  -  143 ,ó5  u .R .
S.S. ) ,  ecc .

T u t t a v i a ,  i l  p r o b l e m a  d e l l a  r i c e z i o n e
d e l l a  g a m m a  V H F  è ,  a l l o  s t a t o  a t f u a l e
d e l l a  t e c n i c a .  d i  s o l u z i o n e  n o n  d e l  t u t -
to  fac i le ,  spec ie  per  i l  rad iod i le t tan te ,
s ia  per  una cer ta  c r i t i c i tà  de i  compo-
n e n t i  o c c o r r e n t i  e  d e i  c a b l a g g i ,  s i a
perchè non è cosa da poco r icevere
per fe î îamente  una vas ta  es tens ione d i
f reouenze.
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I n f a l i i ,  a n c h e  i l  p i u  d o t a î o  r i c e v i -
fo re  per  onde cor îe ,  compless ivamenle
r i c e v e  a l  m a s s i m o  u n a  g a m m a  c h e  s i
e s t e n d e  d a i  l 0  m  a g l i  8 0  m  o  p o c o

o l t re ;  per îan to ,  le  p res taz ion i  che  g l i

s i  r i c h i e d o n o  r i g u a r d a n o  s o l o ,  i n  d e f ì -
n i î i va ,  la  coper fu ra  d i  appena 26 ,  25
M H z .

M a  p e r  c o p r i r e  q u a s i  t u t t a  l a  g a m m a
VHF occor rerebbe po ter  r i cevere  s ia  i

40  MHz che i  223 MHz,  oss ia  uno
s p e l t r o  d i  f r e q u e n z e  a m p i o  1 8 3  M H z ,
p iù  es ieso  d i  ben se t te  vo l te .

In  p ra t i ca ,  s i  è  cerca to  d i  r i so lvere
quesîo  prob lema r icor rendo,  t ra  l ' a l t ro ,
a i  cos iddef t i  <  conver l i to r i  > ,  c ioè  a
d e l l e  u n i t à  a u t o n o m e  e  s u p p l e m e n î a r i
da  co l legare  a i  rad io r icev i to r i  p ro fes-
s i o n a l i ,  o  p i ù  r a r a m e n î e ,  d i  t i p o  c o m -
merc ia le .  I  r i cev i to r i  vengono a l lo ra
s in îon izza t i  su  una de terminata  f re -
quenza d i  onde cor le  (ad  esempio :
26  -  30  -  10 ,7  MHz,  ecc . )  menf re  ì l

conver î i to re ,  come lasc ia  in tendere  i l

suo  s tesso nome,  <  conver Îe  >  le  VHF
c h e  r i c e v e  d a ! l ' a n î e n n a  i n  s e g n a l i

avent i  tu î î i  una f requenza p iu bassa
che cade nel l 'ambi to del le  onde cor te
e,  quindi ,  può essere poi  captata nor-
malmente da un comune r icev i tore.

Ne l l a  f ì g .  I  è  schemat i zza lo  i l  p r i n -
c i p i o  de l l a  r i cez ione  de l l e  VHF (Ve ry
High Frequencies) ,  medianîe un con-
ver t i tore ad osci l la îore f ìsso.  Menîre
a l  suo  i ng resso  a r r i vano ,  ad  esemp io ,
segnal i  con f requenza compresa f ra
144  e  148  MHz ,  a l l a  sua  usc i t a  com-
paiono f requenze comprese,  r ispeî t iva-
menîe,  f  ra 26 e 30 MHz.

Sintonizzando i l  r icev i tore sul  t rat -
t o  d i  gamma che  va  da  2ó  a  30  MHz
(commutatore su (  onde cor t iss i r re , t
s i  r iceveranno le emit tenî i  VHF come
se fossero comuni  segnal i  ad onde
co rîe.

Ques to ,  î u t f av ia ,  non  è  i l  so lo  î i po
d i  conve r î i î o re  no to ;  a l t r i  t i p i  f  unz  o -
nano  su  un  p r i nc ip ìo  l egge rne ' ' e  d  -

verso.

l n  f i ^  ?  r r , |  o c a m n i a  o  c r n c e - a '  z -

z d l o  u n  c o n v e r t i t o r e  a  f r e q - e n z a  ' : '  - '
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141-1 t  g  MHz

b i l e ;  d i f f e r i sce  da  que l l o  de l l a  f ì 9 .  I
pe r  i l  f a t t o  che  qua lunque  s ia  l a  f r e -
quenza  de l  segna le  VHF in  a r r i vo ,
a l l a  sua  usc i t a  compare  sempre  un  se -
gnale a f requenza cosîanle.  In  ta l  caso,
la s intonia s i  e f feî îua medianle un ap-
posi to comando poslo sul  conver î i îore
stesso,  menlre i l  r icev i îore (R nel la
f ig .  2)  v iene s intonizzato una vol îa
per  tu l te  sul la  f requenza f ìssa d i  usc i -
l a  ( va lo re  de l l a  med ia  f r equenza  de l
convert i tore) ,  r i îoccandola solo legger-
mente per  per fez ionare l 'accordo d i
quando  i n  quando .

Es i s tono ,  i n f i ne ,  a l t r e  so luz ìon i  an -
cora per  r icevere le  VHF, t ra cui  a l -
cune che fanno r icorso a l la  superrea-
z ione,  ma qui  non ce ne occuperemo,
non r iguardando i  conver t i tor i .

Tui lo  c io premesso,  passeremo ora
a descr ivere un p iccolo convert i îore
che ,  co l l ega lo  ad  un  qua l s i as i  comune
r icevi tore,  può permet lere d i  r icevere
con notevole stabi l i tà  quals ias i  î rat îo
scel to a p iacere del le  VHF. Nel  model-
l i no  abb iamo  ado t ta to  l a  gamma che
va  da  105  a  148  MHz ,  ma  aumen lando
o  d im inuendo  i l  numero  d i  sp i re  de l l a
bob ina  L2  d i  f ì 9 .3  s i  può  r i ceve re
qua l s i as i  a l t r o  g ruppo  d i  f r equenze .

ll nosîro converîiîore << Monotran-
s is lor  >> funziona secondo i l  pr inc ip io
schemal izzato ín f ì9 .  2,  oss ia è del  t ipo
a f  requenza var iabi le .  Permette così
d i  r i ceve re  amp i  î r a î t i  d i  gamma,  c i o
.ne non sarebbe stato possib i le  con i
' o i  a  f r equenza  f ì ssa .

n  p iu  ha  un 'a l l r a  pa r t i co la r i î à  mo l -
' :  . o -ooa i  conve r l e  i n fa t t i  i  segna l i
. ' ' r F  C i re î f amen îe  i n . . .  onde  med ie  e ,
:  -  -  a  : o  i e g a n d o g l i  q u a l s i a s i  r a d i o  a
. l  , a  e  c  a  î r a n s ì s t o r s  i n  u s c i t a ,  c h i u n -
: , e  a , 3  ' : e v e r e  l e  V H F  s e n z a  n e c e s -
: ' a  t r  J , < c c r r e  d i  a p p a r e c c h i  s p e c i a l i
:  : ' : j e s s  3 ^ 3

r90

, FlG, I - Frincipio drBa ricezÌone délle VHF mediante un convertitore con oscillatore fisso.
A s Antenla; C : Convertitorèi R = Ricevilore; AL = Ahoparlante.

lerna renderà mol lo meno d i  una
estern a.

C o m u n q u e ,  i s e g n a l i  c a p î a î i  d a l -
l 'anîena,  proseguendo nel  loro cam-
m ino ,  g iungono  a  C2  i l  qua le ,  essendo
di  p iccol iss ima capaci là  (2,2 pF) op-
pone una reaî lanza e levala a i  segnal i
d i  f requenza p iù bassa,  per  cui  que-
sî i  u l l imi  non r iescono a raggiungere,
con inîensilà suffìcienle, l 'emetf itore
del l 'AF 

. |02.  
Viceversa i  segnal i  VHF,

incontrano una reat lanza modesîa in
C2,  per  cui  possono g iungere a l l 'emet-
î i tore e veni re convert i l i .

La base del  t ransis îor  è v i r lua lmen-
te a massa per  le  VHF, daîa la  pre-
senza d i  C l  d i  capaci tà e levata che
agisce come un cor toc i rcu i to;  R l ,  R2
ed R3 hanno la funzione d i  forn i re le
tensioni  corret te per  i l  funzionamen-
lo  o l t ima le  de l  t r ans i s to r .  l segna l i
VHF giunt i  s ino a l l 'emeî l i tore fanno
leggermente var iare i l  potenzia le d i
quesî 'u l t imo r icomparendo ampl i f ica-
t i  ( in  tensione)  a l  co l le î Ìore,

Tu t îav ia ,  a l l ' eme t t i t o re  g iunge  con -
îemporaneamente un 'a l t ra VHF gene-
ra la dal lo  s iesso t ransis for .  Ciò è ot te-
nuto con l ' ins ieme dei  condensator i
C3 ,  C4  e  C5  e  de l l ' i ndu t l anza  12 .

Le impendenze L l  ed L3 non hanno
a l î ra  f unz ione  che  que l l a  d ' imped i re
che le VHF vengano t roppo aî îenuafe
sf  uggendo verso massa,  a l t raverso
R3 o verso la  bat ter ia ,  aî t raverso Có.

l l  î ransis îor  osc i l la  per  la  presenza,
soprat lu t to,  d i  C3 e C4 che col legano
i l  co l le f tore a l l 'emeî t i tore su cui  es i -
s tono tensioni  in  fase f ra loro.  La f re-
quenza d i  quesîe osci l laz ioni  è s tabi -
l i ta  da C5 -  L2,  menîre C5'  è un p ic-
colo t r immer capaci t ivo correÎ tore,  po-
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FlG, 2 - grincipio della rìcezione delle VHF con convertitorè a frequenzr variabile.

Lo schema del  < Monolransis îor  >
è r ipor îaîo in  f ìg .  3.  È forse p iù com-
pl icato in  apparenza che nel la  real tà,
come dimosîra la  f ì9 .  del  t i to lo che
lo raffìgura montato e pronto per I 'uso
(se s i  fa  a meno del  mobi le î to e del la
sca la  g radua îa ) .  l n  essa ,  mancóno  i n -
fat t i  so lo la l i  par t i ,  o l î re a l l ' in terrut to-
re - -  S d i  f ig .  3 - -  e  la  p iccc la
baî ter ia .

l l  tu t to può essere racchiuso in una
casse t t i na  d i  p l as t i ca  o  d i  me îa l l o  d i
c i r ca  I ó0  x  80  x  ó0  mm.

Come s i  vede dal lo  schema di  f ì9 .  3,
i l  t r ans i s to r  imp iega to  è  un  AF  102 .
La  sua  funz ione  p r i nc ipa le  è  que l l a  d i
osc i l lare nel  c i rcu i fo base a massa

in  cu i  è  i nse r i t o .  Ved iamone  o ra  pe r
gradi  d i  funzionamento.

Segna l i  de l l e  p iù  va r i e  f r equenze
vengono captat i  dal l 'anîenna A.  Per
antenna s i  può usare tanîo uno spez-
zone  d i  f ì l o  i so la lo ,  l ungo  c i r ca  1 ,5  m ,
quanlo un 'antenna esterna preesis ten-
te,  oppure un 'antennina te lescopica a
7-8 e lement i .  P iù che la lunghezza
de l l ' an îenna  ha  impor tanza  l a  sua  ub i -
cazione;  per  îa le fat to un 'antenna in-
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sto su C5.  R4 è una res is îenza smor-
zatrice,

Le osci l laz ioni  così  generaîe s i  mi-
scelano con le V.HF provenienî i  dal l 'an-
îenna,  e superato 13,  a l  t rasformaîore
di  media f requenza MF, s i  presenfano
con suffìcienle intensiîà solo le fre-
quenze d i  bat t imenîo o f requenze ete-
rodinate.

l l  funzíonamento d i  questo conver-
t i tore è quindi  ad < eterodina o;  ed
in prat ica avviene come segue.

Come è  no to ,  quando  p iu  f r equen -
ze vengono miscelaîe i ra loro in  adat-
t e  cond i z i on i ,  s i  hanno  nuove  f re -
quenze che sono la somma o la  d i f fe-
renza  d i  que l l e  o r i g i na r i e .

Così ,  se l 'antenna A capta,  ad esem-
pio,  due emiî tent i ,  l 'una a 144 MHz e
l 'a l t ra a 148 MHz,  mentre i l  c i rcu i to
L2-C5 osci l la  generando una f requenza
di  144,62 MHz,  s i  ha che a l  t rasforma-
tore d i  media f requenza MF (accor-
dato su 0,62 MHz medianîe Có) s i

presentanc i  seguent i  segnal i  d i  e te-
rodina (supposto per  sempl ic i tà  che
non esis îa L3) :

lo 144,62 - 144 : 0,62 MHz.

2, 144,62 + 144 - 288,62 MHz.

30 t48 -  144,62 -  3,38 MHz.

4 '  148 + 144,62 :  292,62 MHz.

50 148 -  144 -  4 MHz.

6c 1 l48 + 144 :  292 MHz.

Ma abbiamo v is îo che MF è accor-
daîa su 0,62 MHz,  per  cui  so lo i l  pr i -
mo segnale d i  eîerodina può far lo
r i suona re  e  t r as fe r i r s i  s i na  a l l ' usc i t a  U .
Invece,  i l  2 ' ,  4o e óo segnale sono b loc-
ca t i  da  L3  e  anche  se  g iungono  a l l a
MF, sono cor toc i rcu i taf i  in  prat ica ver-
so massa da C7 ,  at t raverso Có,  ass ie-
me  a i  segna l i  3 '  e  5o .

R ipe îendo  îu t î o  c i ò  pe r  qua l s i as i  a l -
t ra combinazione d i  f requenze,  s i  ha,
ín def ìn i î iva,  che appare a l l 'usc i ta U
del  converî i tore solo quel  segnale la

cu i  f r equenza  i n  o r i g i ne  e ra  o  e ,62
MHz  p iù  <  bassa  >  r i spe t to  a  que l l a  su
cu i  v i ene  fa î t o  osc i l l a re  l 'AF  102 .

Con i  va lor i  che qui  sono staî i  scel -
t i  per  C5 ed L2,  ruotando i l  conden-
salore var iabi le  s i  possono convert i re
al valore fisso di 0,62 MHz tutti i  se-
gnal i  in  arr ivo avent i  f requenza corn-
presa fra 105 e ì 48 MHz.

Per real izzare con successo quals ias i
c i rcu i to desî inaîo a funzionare in  VHF
occorre r ispet îare a lcune sempl ic i  re-
gole fondamental i  che sono:

lo Col legament i  brev iss imi  a l lo  sco-
po îa l i  co l legament i  nel lo  schema
fì9.  3 sono sta l i  ind icat i  con t rat -
t i  p i ù  marca î i .

2o Collegare ad un punto unico tuîti
i  r i torn i  d i  massa nel la  f ìg .  3 que-
st i  punî i  sono stat i  ind icat i  con un
tr iangolo p ieno.

Tenendo presenîe queste regole,  c i
s i  può accingere a. l la  real izzazione.  Sì
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userà lo  s îatore mela l l ico del  conden-
sa îo re  va r i ab i l e  C5  come. . .  t e l a i o  po r -
î an re ,  su  cu i  s ì  anco re ranno  i  va r i  com-
oonenî i .  La f ig .  del  t i to lo moslra una
Ce l l e  t an le  d i spos i z i on i  poss ib i l i .  S i
n iz  erà col  f issare L2,  R4,  C3 e C4 ad

uno  deg l i  a t f acch i  d i  una  de l l e  sez ion i
con  so le  due  l am ine  de l  va r i ab i l e  e  po i
s i  co l l eghe ranno  L2  ed  R4  ad  un  pun fo
su l l o  s îa îo re  (ad  esemp io  uno  sp igo lo )
scel îo come (  massa unica >.  Resis len-
ze e condensalor i  andranno accorc iat i
ne i  l e rm ina l i  quan to  bas ta  pe r  l asc ia -
re  l o ro  non  p iu  d i  un  cen t ime t ro  d i
reoforo per  par îe e poi  sa ldaî i  raf -
f reddando la par te superst i îe  d i  ler -
"n ina le  med ian te  se r ragg io  con  p inza
du ran te  I a  sa lda tu ra .

Come det îo,  îu t î i  i  r i torn i  segnaî i
con  î r i ongo lo  p ieno  i n  f ì 9 .  3  and ran -
no  sa lda t i  a  t a l e  pun to  un i co  d i  mas -
sa .  Sempre  s tud iando  i l  pe rco rso  p iu
b reve  s i  mon le ranno  oo i  î u l t i  o l i  a l -
l r ì  comoonen î i .

Te rm ina to  i l  mon îagg io ,  se  non  s i
sa ranno  commess i  e r ro r i  o  danneg -
g ia î i  componen î i ,  i nse rendo  un  m i l -
l iamperomeîro (5 ;nA fondo scala)  in
se r i e  a l  ( (  meno  "  de l l a  ba l t e r i a  B ,  s i
dovrà poter  leggere u1a correnîe d i
c i r ca  I  mA.

Si  pol rà sapere se i l  t ransis tor  osc i l -
la  o meno,  sempl icemente toccando
con le d i ta  la  bobìna L2;  se s i  noterà
una  marca la  va r i az ione  ne l l ' i nd i caz io -
ne daîa dal  mi l l iamperometro,  c iò vuol
d i re che i l  î ransis tor  s ta osci l lando:  se
l ' i nd i ce  de l  m i l l i amperomet ro  non  s i
muoverà a l lora c iò s igni f ìca che non
sono  p resen t i  osc i l l az ion i .

Accer tato i l  regolare funzionamen-
to del l 'AF 102,  s i  potrà procedere a l la
ver i f ìca comoleta del  f  unzionamento
ed  a l l a  messa  a  pun to .

La messa a punto d i  quesîo converî i -
îore < Monotransístor  > è mol lo sbr iga-
t ì va .  S i  co l l eghe rà  l ' an tenna  e  po i  l ' u -
sc i ia  U,  medianîe una t recc ia d i  f i io
b ipo la re  l a  s i  i nv ie rà  a l l e  p rese  d i
(  î e r ra  >  e  d i  (  an îenna  >  d i  un  oua l -
s ìas i  radior icevi lore.  Si  porrà la  s into-
n ia  d i  ques î ' u l t imo  ne l l a  gamma de l -
le  onde medie,  su 0,ó2 MHz c i rca (os-
s ia  483  m) .

C io  f a î t o  e  acces i  g l i  appa recch i ,  s i
ce rche rà  d i  cap îa re  una  qua l s i as i  f o r î e
en. i î lente VHF, ruotando lenfamente
I  comando  d i  C5 .

192

Disponendo invece d i  un generato-
re d i  segnal i  s i  procederà pr ima a ta-
rare MF su 0,ó2 MHz e poi  s i  appl i -
cherà un segnale a l l ' ingresso ver i { ì -
cando che l 'estensione d i  gamma cor-
r isponda a quel la  prevenî ivata.

Tuî îav ia,  con un poco d i  pazienza,
d iscrete messe a punîo s i  poîranno ef-
feî îuare sempl icemente ascol lando le
em iss ion i  p i u  f o r l i .

Se s i  r iceveranno t roooe staz ioni  a
modu laz ione  d i  f r equenza ,  vo r rà  d i re
che s i  è  sposîat i  eccessivamenîe verso
le f requenze basse;  c i  s i  l roverà in
p resenza  de l  con t ra r i o  se  a  va r i ab i l e
tuî îo aper îo s i  r iceveranno invece le
em iss ion i  TV  de i  cana l i  D -E -F -G .

A  seconda  de l l a  zona  dove  s i  r i s i ede
conve r rà  i n fo rna rs i  con  p rec ì s ìone  s r . . ,
qua l i  f r equenze  t rasme î tono  l e  s îa -
z ion i  a  modu laz ione  d i  f r equenza  e
TV  de l l a  RA l ,  p i u  v i c i ne ;  po î ranno  es -
se re  de i  buon i  pun t i  d i  r i f e r imen îo
pe r  sape re  su  qua l i  f r equenze  VHF c i
s i  î rov i  durante la  messa a punto.

La r icez ione vera e oropr ia s ì  ef fet -
îuerà s in lonizzando lenlamente con
C5 e r i loccando la s inîonia del  r icev i -
îore per  i l  massimo d ' in tensi là .  Oc-
correrà r ipelere l 'operazione p iù vol -
îe f ìn tanto che non s i  sarà imparato
spedi tamenle i l  s is tema di  accordo.

Ricapi to lando,  r icordars i  d i  s into-
nizzarg le slazioni VHF ruoîando C5 e
lasc iando  i l  r i cev i l o re  i l  p i ù  poss ib i l e
s intonizzato sul  punto d i  massima r i -
cezione che s i  sarà t rovato.  Per  ave-
re una s inîonia p iù fac i le ,  dopo un po '
d i  prat ica s i  pol rà procqdere s intoniz-
zando solo approssimaî ivamente con
C5 ,  men t re  l a  s i n ton ia  <  f ì ne  >  l a  s i
ef fet tuerà poÌ  su l  r icev i îore.

l a  s tab i l i t à  d i  ques lo  p i cco lo  con -
ver t i lore è buona,  îuî îav ia essa d iver-
rò  anco ra  m ig l i o re  se  anz i chè  una  p i c -
co la  ba t îe r i a  a  9  V  m in la îu ra  pe r  ra -
d io l ine,  s i  useranno due baî ter ie  p iat -
le  da 4,5 V,  posîe f ra loro in  ser ie.

A. Adel
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Deve essere per fet lamenîe a fuo-
co sul  soggel to pr inc ipale,  senza
c h e  i p i a n i  a l  d i  q u a  e  a l  d i  l à  d e l
<< fuoco >> s iano t roppo sfuocaî i ,
a  meno che non lo s i  desider i  oer
mo î i v i  pa r î i co la r i .

Deve essere scal îaîa usando i l  î ipo
d i  pe l l i co la  p iù  ada î to  a  que l l a  r i -
presa.

Deve essere scaîlata con l 'esposi-
z ione corr ispondenîe a l le  es igen-
ze,  va le a d i re con un dato tem-
po  d i  ape r fu ra  de l l ' o î l u ra to re , , e
con una data apertura del  d ia-
f  r amma.

Deve presenîare un soggetîo < in-
quadraîo > con un po '  d i  senso
art is t ico.

Deve essere stampaîa con compe-
îenza,  s f ruî îando i  pregi  del  ne-
gaî ivo,  e cercando d i  corregger-
ne  g l i  even îua l i  d i f e î t i .

ó  Deve essere osservaîa -  ' in f ìne - -
con la g iusîa luce,  e con occhio
cr i î ico.

Ogni  macchina foîograf ica d i  una
cerîa c lasse,  è muni la  d i  un d isposi -
î ivo d i  messa a f  uoco,  provvis lo d i
una  sca la  g radua ta  i n  me t r i .  I n  gene -
re,  la  scala è compresa l ra un min imo
che s i  aggi ra in forno ad un meîro,  ed
un  mass imo  pa r i  a l l ' i n f ì n i î o  -  con t ras -
segnaîo col  segno

Come s i  può notare a l la  f igura l ,
che rappresenîa una ser ie d i  oggeî t i
d isposî i  su d i  un p iano,  eo una rnac-
china fotograf ica,  i l  tu î îo v is to dal l 'a l -
îo ,  i  d ivers i  oggel t i  present i  nel  cam-
po abbracciato da l l 'ob ieî î ivo sono a
va r i a  d i s l anza  r i spe î îo  a l l a  macch ina
Ad  esemp io ,  ne l  caso  i l l us t ra to ,  A  d i -
s îa I  so lo metro,  B d is ta invece 3 me-
l r i ,  e  C  s i  l r ova  ad  una  d i s îanza  d
ben  25  me t r i  da l l a  macch ina .

In  una  scena  cos ì  concep  l a .
e f f e t t ua  l a  r i p resa  dec ide  qua le  oe .e

m ffmtmffiffffifeew*'i
Chi  af ferma che per  fare una bel la

fotograf ìa basla d isporre d i  una mac-
ch ina ,  d i  una  pe l l i co la  e  d i  un  sog -
geî to,  non ha cer tamenîe tor lo .  Ben
pochi  sono infaî t i  co loro che non pos-
sono mosîrare con orgogl io  un ' is îan-
fanea fa i la  con una macchina del  co-
s to  d i  qua l che  m ig l i a i o  d i  l i r e .

È però del  tu t to in tu i î ivo che - -  se
i l  bene può sempre essere sosî i tu i lo
dal  megl io  -  la  s îessa is îanîanea,
scat taîa con una macchina p i r )  com-
pleîa ed usaîa con cogniz ioni  d i  cau-
sa,  potrebbe essere p iù n i t ida,  meno
<  p ia t t a  " ,  p i ù  b r i l l an îe  e  p iù  s i gn i f i -
caî iva.

Con quesîo abbiamo già abborda-
l o  i l  p rob lema  ne l l a  sua  i n t ima  es -
senzó .  Ved iamo  o ra  gua l i  sono  g l i
argoment i  che governano una r ipresa
fotog rafìca.

Perché una fotografìa poss6 essere
giudicala îecnicamenîe per fe l la ,  deve
r ispondere a i  seguenî i  requis i t i :
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essere l 'oggetfo più imporlante. Se
l 'ogget îo e A,  s i  t ra l îa  d i  un pr imo
piano,  per  cui  su A occorre ef fet tuare
la messa a fuoco,  a scapi îo del la  n i t i -
dezza d i  B e d i  C.  Se l 'ogget lo p iu
importante è invece B,  su d i  esso
dovrà essere effeltuaîa la messa a fuo-
co,  per  cui  non sarà cer to possib i le
oî tenere la  medesima ni t idezza in A
ed in C.  Se inf ìne C è p iù impor lante,
è a l t ret lanto logico che -  focal izzaîo
que l  p i ano  -  i  p i an i  su  cu i  s i  t r ovano
A e B saranno p iù sfuocat i .

Quesîo è un inconvenienîe tecnico
del la  fotogra{ ìa,  a l  quale è possib i le
r imediare solo quando s i  conosce la
îecnica della profondità di campo.
Con questo termine s i  def in isce lo  spa-
z io,  lungo l 'asse del l 'ob iet t ivo,  entro
i l  quale lu îe le  immagin i  present i  pos-
sono essere consideraîe a fuoco.

La f igura 2 chiar isce megl io  queslo
concetîo: in essa -- infatîi --- l 'asse
long i t ud ina le  è  i nd i ca lo  da l l a  l e î t e ra  A ,
e lungo questo asse sono d ispost i  var i
ogget t i ,  ind icat i  con un numero che
rappresenta anche la d is tanza dal -
l 'ob iet t ivo.
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Quando l 'apparaîo ottico viene mes-
so a fuoco _ ad esempio _ sul l ,og-
geî îo 3 (vale a d i re su d i  un p iano
che d is îa esat famente 3 metr i  dal la
macchina) ,  su ta le d is tanza s i  ha la
messa a fuoco ideale.  Tui tav ia,  a se-
conda del l 'aper tura del  d iaf  ramma,
di cr.ri diremo tra breve, è possibile
fare in modo che -- fermo resîando
i l  fuoco massimo su 3 meîr i  - -  le  im-
magini che risultano abbastanza foca.
l izzale sul la  negal iva s iano comprese
tra 2 e l5  metr i ,  oppure t ra 1 e 40 me-
l r i ,  o  t r a  2  e  l 0  me t r i ,  e  cos ì  v i a .

In a l t re paro le,  la  profondí tà d i  cam-
po d ipende s ia dal la  regolaz ione del
f uoco ,  va le  a  d i re  da l l a  d i s tanza  su l l a
qua le  s i  ha  i l  f uoco  i dea le ,  s i a  da l
g rado  d i  ape r tu ra  de l  d i ag ramma.

La messa a f  uoco v iene o l tenuîa
semp l i cemen le  va r i ando  l a  d i s tanza
che sussis îe t ra l 'ob iet t ivo e la  pel l i -
co la,  r .ediante un congegno par t ico-
lare a v i te ,  îenendo presente che mag-
g io re  è  l a l e  d i s l anza ,  p iù  v i c ìno  è  i l
p iano su cui  s i  ha la  messa a fuoco,
e viceversa - vedi fìgura 3 -.
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Per i l  conîro l lo  del la  messa a fuoco,
esis îono var i  s is temi .  l l  o iù economi-
co consiste nel l 'appl icare sul l 'ob iet i i -
vo una ghiera f ì le t tata in îernamenîe,
ruotando la quale è possib i le  rego-
l a re  l a  d i s tanza  î ra  l a  l en te .  i n te rna
del l 'ob ie i î ivo e la  pel l ico la.  Naîura l -
menîe,  la  ghiera presenîa esternamen-
te una scala graduata sol i tamenle in
meîr i ,  r i fer i îa  ad un segno presente
in  qua l che  pun to  su l  suppo r îo  de l l ' o -
b iet t ivo.  Ruoîando ta le ghiera,  è per-
tanto possib i le  s îabi l i re  a pr ior i  la  d i -
s tanza del  p iano sul  cu i  s i  desidera
foca I izzare l 'obietf ivo.

Le macchine p iù complesse sono in-
vece doîaîe d i  un d isposi t ivo det îo
le lemetro (paro la d i  or ig ine greca che
signi f ica misuratore del la  d is tanza) ,  i l
cu i  funzionamento s i  ouò basare su
d i ve rs i  p r i nc ip i .  l l  p i ù  comune  d i  ess i
e quel lo  deî to a sdoppiamenlo,  come
si  osserva a l la  f ìgura 4.  ln  A,  l ' imma-
gine presenle nel  romboide che s i
s ionare la  pel l ico la.  In  secondo luogo,
l rova a l  centro del  campo abbracciaîo
dal l 'ob iet t ivo è sdoppiata verso s in i -
s t ra.  Ciò s igni f ica che i l  fuoco s i  î rova
su  d i  un  p iano  p iù  v i c i no  a l l a  macch i -
na che non l 'oggel to che inîeressa.  In
B l ' immagine è invece sdoppiata verso
destra, ì l che denota una messa a fuo-
co su d i  una d is tanza maggiore d i
oue l l a  necessa r i a .  I n  C  -  i n f i ne
non s i  noîano sdoppiament i :  c iò  s i -
gni f ìca che l 'ob ieî î ivo è per fet tamente
a fuoco sul l ' immagine contenuta nel
rombo.

Var iando l 'or ientamenîo del la  mac-
china in  modo opportuno,  e d i r igen-
do i l  mir ino verso la  par îe p iù impor-
tante del soggelîo che si desidera fo-
tografare,  è possib i le  far  s i  che una
parte d i  quest 'u l î imo enîr i  ne l  rombo,
dopo d i  che s i  e f fet tua la  regolaz ione
del  fuoco,  agendo sul l 'apposi ta ghie-

ra,  f ìno ad e l iminare ogni  sdoppia-
menro.

Unra volta efteîluaîa iale regolazio-
ne,  la  d is tanza î ra l 'ob ief î ivo e l 'oggeî-
lo focalizzaîo potrà essere letîa sulla
sca la  i nc i sa  su l l a  gh ie ra  d i  cu i  è
detto.

Esis tono a l t r i  s is îemi  d i  messa a fuo-
co:  ad esempio,  nel le  macchine << re-
f lex >,  nel le  qual i  i l  mir ino << vede >
l ' immagine d i ref îamenîe at t raverso
l 'ob ie l î ivo,  graz ie ad un pr isma spe-
c ia le,  la  messa d fuoco v iene ot tenuîa

'osservando l ' immagine su d i  un vetro
smer ig l ia to,  con l 'a iuto d i  una lenîe d i
ingrandimenîo,  che permetîe d i  va lu-
fare megl io  la  n i l idezza d i  un par î ico-
lare presente sul  p iano che s i  desidera
focal izzare.  Un a l î ro metodo consisîe
nel l 'ev idenziare megl io  una par îe del -
l ' immag ine  v i s îa  ne l  m i r i no ,  con  una
lenle speciale detîa lenle di Fresnel,
che compie in  prat ica la  medesima fun-
z ione del la  lente d i  !ngrandimento.

In ogni  caso,  la  messa a fuoco deve

essere ef fet îuaîa sul  p iano su cui  g ia-
ce la  par te p iù importanîe del  fo to-
gramma. Trat îandosi  d i  una persona
- ad esempio -  sarà i l  suo vol to.
Trat tandosi  invece d i  un edi f ìc io.  con-
verrà meltere a fuoco un oiano che
sia ad una d is lanza media (F)  t ra la
parete anîeriore e lo spigolo poste-
r iore p iù v is ib i le ,  come i l lusî rato a l la
figura 5.

Traî îandosi '  in f ine d i  un paesaggio,
cost i îu i îo  da uno sfondo d is tante o l -
t re i  20 metr i ,  sarà quasi  sempre
conveniente effeltuare la messa a fuo-
co  su l l ' i n f i n i t o  ( * ) .

Per  d iaf ramma s i  in tende una mem-
brana cost i tu i îa  da var i  e lemenl i ,
i  qual i  -  spostandosi  in  modo s im-
metrico e contemporaneamenîe, soîîo
l 'az ione su d i  un apposi îo comando
- var iano i l  d iameîro del  foro pre-
sente a l  centro.

Tale d iaf ramma è posto t ra l 'ob ieî t i -
vo e la  pel l ico la,  oppure t ra una lenîe
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FlG.  3  -  MeÌodo per  var ia re  la  messa a  fuoco d i  una macch ina  fo togra f ìca
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FlG.  5  -  Meîodo per  e f fe t fuare  la  messa a  fuoco ne l  caso v i  s iano d ivers i  oggeî î i  a  d is îanze
d I  ve  rse .

focale,  e per  ogni  gradazione del  d ia-
f ramma.

Un esempio t ip ico d i  scala per  i l
conîro l lo  del la  profondi îà d i  campo
è i l lust rato a l la  f ìgura ó.  Le due scale
s immetr iche D,  che espr imono i  va lor i
d i  aper tura del  d iaf ramma, sono in-
c ise sul  corpo esterno del la  macchina
foîograf ica,  A.  La scala del le  d is tanze,
B,  è invece inc isa su d i  una p iast r ina
che s i  sposta nei  due sensi  ind icaî i
dal le  f recce,  sot to i l  comando del la  re-
golaz ione d i  messa a fuoco.  In  ta l  mo-
do,  s îabi l i ta  la  d is îanza,  è possib i le
conoscere diretîamente la profondità
ot tenib i le  con le d iverse regolaz ioni
del  d iaf ramma. R è i l  segno d i  r i fer i -
mento per  la  le t tura del le  d is tanze.

Si  puo noîare che,  una vol îa ef fet -
tuaîa la  messa a fuoco su 4 meîr i ,  con
diaf ramma ìó ( r ipor tato,  ad entrambe
le  es t rem i tà  de l l e  due  sca le  s imme-
tr iche)  i l  fuoco è soddisfacente da 2
me t r i  a  o l t r e  

' l  
5 .  Con  d ia f ramma I I  i l

fuoco è soddisfacenîe invece da 2,2
a poco p iù d i  l3  meîr i ,  e  così  v ia,  f ino
al la  profondi îà min ima compresa t ra
3,2 e 5,5 metr i  c i rca,  corr ispondenîe
ad una regolaz ione del  d iaf  ramma
par i  a  2 .

La Tabella I è invece un esempio
di  un a l t ro meîodo- col  quale i l  fab-
br icanîe del la  macchina forn isce a l l 'u-
tenîe quesîo prez ioso dato.  Nel la  pr i -
ma colonna è r ipor tata la  d is tanza t ra
l 'obieîîivo ed i l fuoco ideale, espresso
in metr i ,  ne l la  seconda,  îeîza,  quar la
colonna,  ecc. ,  conîrassegnate in  a l îo
con le d iverse aperture del  d iaf ramma,
sono riporfate le diverse profondità
di  campo oî tenib i l i .

Da tuîto ciò è evidenîe che minore
è l'aperfura del diaframma, maggiore
è la profondità di campo, e viceversa.
Di conseguenza, dovendo scaîtare una
isîanlanea a l l 'aper to,  poniamo con la
presenza d i  un pr imo p iano (ad esem-
pio una persona), converra sîringeíe
l 'aper tura del  d iaf ramma i l  p iù pos-
s ib i le ,  onde evi îare che îut î i  g l i  ogget î i
mol to p iù v ic in i  del la  persona che s i
in fende fotografare,  ed anche quel l i
mol to lonlani ,  r isu l î ino sfuocat i ,

Dovendo fare invece una r ipresa
internamente ad un locale,  oppure
con unÒ sfondo assai  v ic ino,  la le es i -
genza non sussis te p iù.  Per  maggior
chiarezza, la fìgura 7 i l lusîra la diffe-
renza î ra i  due casi .  In  A,  e i l lust rato i l
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ed un'a l î ra,  in îernamenîe a l l 'ob iet î ivo,
e permetîe d i  var iare la  quanl i tà  d i
,uce che -  passando aî î raverso que-
s t ' u l î imo  -  r agg iunge  l a  pe l l i co la .

Anche quesîo d isposi î ivo v iene re-
go la to  agendo  su  d i  una  gh ie ra ,  r e -
:an fe  una  sca la  g radua ta  con  numer i
spec ia l i .  Con t ra r i amen îe  a l l e  appa ren -
ze  magg io re  è  t a l e  numero ,  m ino re
e  i l  d i ame t ro  de l l ' aoe r tu ra .

La scala graduala presenta dunque
, î  numero  m in imo ,  che  puo  esse re
I  2,  3,  5,  ecc. ,  e  che rappresenta la
-- inosi tà del l 'ob iet î ivo,  ed un nu-

-ero massimo compreso sol i tamenîe
" a 8 e 3 2 .

l î  genere,  le  scale graduafe sono
- crogressione ar i tmeî ica secondo i l

; r "cre 2,  nel  senso che se i l  pr imo
---ero e 2,  i l  secondo è 4,  i l  terzo è
3  e  cos r  v i a .  Es i s tono  pe ro  g radaz ion i
^ . e ' - p d ; p  r h c  s c a r r n 6 6  i l  m e d e s i m o

. à . cc r îo  d i  va r i az ione ,  come  1  ,4 ,  2 ,8 ,
e  5 ó

Se^za  C i l unga rc i  i nu t i lmen îe  su l  s i -
3 -  t : : ' o  3  q J e s î i  n u m e r i ,  c i  b a s t i  s a -
i c ' e  : ^e  ca r îendo  da  uno  qua l s i as i
:  ess  ogn  g radaz ione  i n  meno
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signi f ica che la pel l ico la v iene raggiun-
ta da un ' in tensi tà d i  luce doppia,  r i -
speî îo a quel la  che la raggiungeva
con Ia gradazione precedente,  fermo
restando il soggetîo da fotografare.
Ad esempio,  se con la regolaz ione 8
entra una quant i îà  d i  luce par i  a  X,
con la gradazione 4 la  luce che entra
nel l 'ob iet î ivo e raggiunge la pel l ico la
r isu l îa par i  a  2 vol te X.

La regolaz ione del  d iaf ramma è as-
sai  importanîe s ia agl i  e f fet î i  de l la  sen-
s ib i l i t à  de l l a  pe l l i co la ,  su l l a  qua le  c i
in î rat terremo più avanî i ,  s ia  agl i  e f -
fe î t i  de l la  profondi îà d i  campo.  Per
quesîo molivo, ogni macchina foîo-
graf ica d i  una cer ta c lasse è muni fa
di  una scala,  a vohe r ipor îaîa d i ret îa-
mente sui  comandi ,  ed a vol le  forn i ta
soî lo  forma di  tabel la  nel  l ibret to d i
is î ruz ioni ,  con la  quale è possib i le  s ta-
b i l i re  la  profondi tà d i  campo.

Essa r ipor îa i  va lor i  d i  aper tura del
d iaf ramma su due scale opposte,  e
s immelr iche r ispet to ad un r i fer imen-
îo centra le,  conîro la  scala del le  d i -
s lanze,  e permel îe dí  s tabi l i re  le  d i -
sîanze dei piani che possono essere
consideraî i  a  fuoco,  per  ogni  d is tanza
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caso in cui  s i  desidera fo lografare una
persona,  cercando d i  manîenere a fuo-
co anche lo s fondo,  cost i tu i Îo  dal  pen-
dio d i  una montagna,  ed una roccia
che s i  t rova in  pr imo p iano.  l l  fuoco
viene messo a punto sul la  persona,  ma
occorre abbasîanza luce per  s t r ingere
r l  p i ù  poss ib ì l e  i l  d i a f ramma,  onde
aumen îa re  l a  p ro fond i t à  d i  campo  a l
mdss imo .  l n  B  è  i nvece  i l l us î ra to  i l
caso  d i  una  i s îan îanea  a l l ' i n te rno  d i
un locale,  dove non sussis tono le d i f -
f ico l tà del  caso A.  In faî î i ,  t ra  la  d is tan-
za  m in ima  e  l a  mass ima  es i s te  una
di f ferenza assai  es igua,  per  cui  oc-
corre una profondi tà d i  campo l imi-
tata.  Ciò consenîe d i  apr i re a lquanîo
i l  d iaf ramma, e d i  compensare così  la
mancanza del la  luce che esis te a l l 'a-

Ciò -  comunque s igni f ìca
che i l  d iaf ramma deve sempre essere
i l  p iù possib i le  chiuso.  Se così  fosse,
non sarebbe necessario prevedere la
possib i l i tà  d i  regolar lo.  La sua aper-
lura -  in fat t i  -  d ipende dal la  du-
rata del  tempo di  esposiz ione.

Per lempe di esposizione si inten-
de la duraîa del  per iodo duranfe i l
quale -a segui îo del la  pressione sul -
l 'apposiîo pulsante di scatto - l 'obiet-
t ivo r imane aperto.  Esso è regolabi le
medianîe un apposi îo comando,  d i  so-
l i îo  anch'esso a ghiera,  come nel  caso
del  d iaf ramma, recanîe una scala so-
l i lamente compresa t ra la  posa ( indi -
cata dal la  le t tera B) ,  ed un massimo di
t / 250 ,  l / 500 ,  o  l / ì 000  d i  secondo :
le macchine p iù economiche consen-
tono d i  so l i to  un 'esposiz ione min ima
di  1 /250 d i  secondo,  mentre le  p i r )
per fez ionate arr ivano ad I  /500 ed
a n c h e  a d  l / 1 0 0 0 ,

La possib i l i tà  d i  d isporre d i  quesîo
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comando permet le d i  o î lenere i l  mi-
g l i o r  r i su l t a îo  i n  d i ve rs i  cas i .  I n  p r i -
mo  l uogo ,  è  ch ia ro  che  magg io re  è  i l
tempo di  esposiz ione,  maggiore è la
quant i tà  d i  luce che r iesce ad impres-
s ionare la  pel l ico la.  In  secondo luogo
è a l t ret îanto chiaro che minore è i l
tempo di  aper îura,  minor i  sono le pro-
babi l i îà  che un ogget îo che venga fo-
îografaîo in  movimento r isu l t i  <mos-
so>.  Infaî t i ,  con scat t i  de l l 'ord ine d i
ì / 500  o  d i  l / . l 000 ,  è  poss ib i l e  f o to -
grafare auto in  corsa,  at le l i  in  movi-
menîo,  ecc. ,  con i l  vanlaggio che i l
sogget îo r isu l îa per fet tamente n i t ido
ed a fuoco.

Nel le  scale dei  tempi  d i  esposiz ione
inc i se  su l l a  appos i t a  gh ie ra  d i  coman-
do ,  i l  numero  I  con  que l l i  che  even -
tualmenle lo  precedono espr ime i l

TABELLA I

tempo di  aper tura in  secondi  (2 :  2
secondi ;  

' l  :  ì  secondo).  Tul t i  i  nu-
mer i  che seguono l 'un i là  rappresen-
îano invece f raz ioni  d i  secondo.  Di
conseguenz6 ,  dopo  i l  numero  1 ,  2
rapp resen îa  l / 2  (oss ia  0 ,5 )  second i ;
3  rapp resen ta  1  13 ,  4  rapp resen ta  1  / 4 ,
e  cos ì  v i a ,  f i no  a  mass imo  d ì  ì 000
che  rapp resen ta  1  / 1000  d ì  secondo .

La regolaz ione del  tempo di  espo-
s i z i one  d ipende  da  va r l  f a î î o r i .  Se  i l
sogget lo da foîografare è in  moîo,  la
sua  ve loc i t à  r i soe t to  a l l a  macch ina
fotograf ica è i l  p iù importante,  per  cui
l 'aper îura sarà lanto p iù rapida,  quan-
to p iù velocemenle l 'oggel to s i  sposla.
Se invece i l  sogget to è fermo,  i l  tem-
po d i  esposiz ione svolge sempre un
ruolo d i  notevole importanza,  ma in
st ret to legame con l 'aper tura del  d ia-
f ramma e con la profondi tà d i  campo,
nonchè con la sensibil i tà della pell ico-
l a ,  su l l a  qua le  va le  l a  pena  d i  ch ia r i r e
a l cun ì  conce î t i ,  e  non  g ià  i n  base  a l l a
veloc i îà d i  spostamento del  sogget to.

Le pel l ico le meno sensib i l i  presen-
tano l ' inconveniente d i  r ich iedere for-
î i  aper lure del  d iaf ramma, for t i  in len-
s i t à  d i  l uce ,  e  l en te  espos i z i on i ,  ma
hanno i l  vanîaggio d i  consent i re ot î i -
mi  ingrandiment i ,  graz ie a l la  cosiddet-
ta grana f ine del l 'emuls ione.  Le pel l i -
co le p iù sensib i l i  -  invece r ich ie-
dono  m ino re  ape r îu ra  de l  d i a f ramma,
esposiz ioni  p iù brev i ,  in tensi tà d i  luce
infer iore,  ma s i  prestano meno bene

FlG.  ó  -  Esempio  l ip ico  c i ;  sca la  per  i l  con t ro l lo  de l la  p ro fond i là  d i  campo
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A B i1
t l c .7  -  In  A ,  è  i l l us f ra to  i l  caso  in  cu i  s i  des ider Ì  fo logra fare  una persona,  cercando d i  manîenere  a  fuoco anche lo  s fòndo.  ln  B ,  è  invece i l lu -  

i
s î ra to  i l  caso  d i  un ' i s lan lanea a l l ' i n te rno  d i  un  loca ìe .  j

.--ut.o#

a l l 'esecuzione d i  for t i  ingrandiment i ,
che  r i su l t ano  annebb ia î i ,  a  danno  de i
pa r t i co la r i  p i u  m inu î i .

Per  soddisfare le  d iverse es igenze,
le var ie case producono pel l ico le con
numerosi  gradi  d i  sensib i l i tà ,  espres-
s i  in  un cer to numero d i  uni tà,  a se-
conda del  Paese d i  fabbr icazione.  La
tabel la  2 forn isce i  daî i  d i  equivalen-
za t ra le  d iverse uni îà,  per  consent i re
a  sce l î a .  Ad  esempìo ,  una  pe l l i co la

da  ì  8 /D lN  ha  l a  s îessa  sens ib i l i l à  d i
. . ;na pel l ico la da 40 ASA, da 28 Schei-
.er ,  o  da 32 Weston.

tn  gene re  comunque  i  î i p i  d i
sens ib i l i t à  che  i n l e ressano  i l  d i l e î t an te
sono sol îanîo l re:  servendoci  del  s i -
s 'er ' - ra d i  misura usafo prevalentemente
"  l î a l i a ,  e s s i  s o n o  1 7 - 1 8 / 1 O  D I N
s e n s i b i l i t à  m i n i m a ) ,  2 l  / 1 0  D I N  ( s e n -
s  c i r i î à  med ia )  e  24 /10  D IN  ( sens ib i -

' a  - a s s i m a ) .

Ag t i  e f fet t i  de l la  scel ta,  s i  userà
-  -  a  c e r  i c o l a  d a  1 7  o  1 8 /  l 0  D I N  p e r
'  . . ese  ^  p ieno  so le ,  ad  esemp io  pe r
s ' 3^ ' a ' ee  n  g i î a  du ran te  l ' es ta le ,  o
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2 1  8 0  6 4  3 l

24  ró0  125  34

anche in g iornate invernal i ,  purchè
mol to luminose.  Si  userà invece una
pe l l i co la  da  21  /10  D IN  pe r  sca t ta re
del le  is lanlanee in luoghi  ombrosi ,  con
cie lo coperto,  ecc. ,  ed in f ine una pel l i -
co la  da  24 /10  D IN  pe r  r i p rese  i n  i n -
t e rn i ,  a l  c repusco lo ,  o  comunque  i n
lut l i  quei  casi  in  cui  la  luce è assai
sca rsa.

Per la  scel ta,  baslerà sapere a pr io-
r i  qual i  saranno le condiz ioni  d i  luce
in cui  le  foîo verranno scal la te,  e chie-
dere a l  r ivendi tore una pel l ico la da

18 ,  da  2 ì  o  da  24  D lN ,  oppu re  esp r i -
mere la  sensib i l i tà  in  un 'a l î ra uni tà d i
misura equivalente.

È ovvio che - dovendo effetîuare
r iorese in d iverse condiz ioni  d i  i l lu-
minazione -  non è sempre possib i le
cambiare ad ogni  occasione i l  t ipo d i
pel l ico la.  Tut îav ia,  una vol îa acqui-
s îata una cer ta esper ienza,  e g iocando
opportunamente con i  va lor i  del  d ia-
f ramma e del  tempo di  esposiz ione,
è possibile olîenere discreie fotografìe
con pel l ico le poco sensib i l i ,  nonostanîe
la scarsa luce, come pure ofîenere fo-
tograf ìe accet îabi l i  con pel l ico le mol lo
sensib i l i ,  e  con for te i l luminazione del
soggetto.

Conc ludendo  d i remo ,  che  p r ima  d i
scattare la foîografia si inquadrerà
l ' immagine nel  mir ino facendo at ten-
z ione che i l  o iano oî î ico or izzonta le
non  r i su l l i  i nc l i na to .  I nd i  s i  i nsp i re rà
profondamenîe per  immagazzinare
nei  polmoni  una quant i îà  d i  ar ia  suf-
f ic iente per  l0-20 secondi .  In  f ine,
senza respirare, si premerà i l pulsante
di  scat to.

SPERIMENTABE -  N.  4 .  1967

1 4  r ó  t 2  2 4

1 5  2 0  l ó  2 5

1 7  3 2  2 4  2 7

1 8  4 0  3 2  2 8



IL
Mrilr
ÍlROAilÍl
[* i : l r  L i r ]  i l i 'oc jet t r :  c!rc i r { i i ì  man{:hera { j i  i l ' l i r , : res5ai 'e i . in bLion nLirner{r  i r

per i rs i t c r "a  i c i " i ;  c i r  r - t i i i ren f í i rs i  s i ron ; ìnd i l  ser ' ì rp i i { r ;  n ie :oL j i *  o  l ' : i i i , , , : , - ,

b* - - f f t ,  n ì l ! i ; i ' i  i ; r r j l r : i : j r ìd i l  i  tas t i  *on  i l i - ì  g r ] lo  c l i t ' r ,  I ' r i r :p r : r ta i r î *  r - ,  : ' , r , , : :

re$t i ]  v i Ì : ' ' i :  r . j ; :  : ; , " '

" r  .  I '

t .
I
!
i

Sebbene s i  î rat t i  d i  un n min i  > or-
gano,  tanîo per  usare una parola d i
moda,  questo p iccolo sî rumento pos-
s iede mol te carat îer is t iche dei  suoi
f rate l l i  maggior i :  è  forn i to d i  v ibr 'a to
regolabi le  che conf lu isce a l la  sua voce
una p iacevole modulaz ione e può ve-
n i re doîato d i  una ser ie prat icamente
i l l im i t a îa  d i  f ì i l t r i ,  de î t i  r eg i s t r i ,  che
permettono d i  var iare i l  t imbro dei
suon i  gene ra f i  f i no  ad  im i ta re  a l cun i
s t rumen î i  î r ad i z i ona l i .

Sa rà  bene  d i re  che  l o  s î rumen to
qu i  desc r i î î o  è  de l  t i po  mono fon i co ,  i n
grado c ioè d i  emettere una sola nota
per vol ta.  Un par t ico lare accorgimento
fa s i ,  comunque,  che se vengono con-
temporaneamente premuî i  due o p iu
tasî i ,  l 'organo emet le una sola noîa,  e
precisarnente la  p iù a l ta ,  in  ogni  caso
non usci rà una nota es l ranea a l la  scala
mus i ca le .

Per quanto r iguarda l 'estensione
del la  îast iera,  essa è l ibera,  ovv iamen-
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le par îendo da un min imo di  una oî-
tava,  c ioè oî to note in  scala musicale
(per  esempio da LA.  a LAa).  Non e
cons ig l i ab i l e ,  supe ra re  l e  î r e  o ' r ave
e  p iu t î os to  che  amp ia re  mo l to  l a  t a -
s t i e ra  ì  p i u  es igen î i  po i ranno  agg  - ^ -
n c r a  i q o m i i n n i  i / r n r r i c n n n d a n î  :  î À -
Y " ' " '

s l t  n e n ) .

Qua lche  l e f t o re  sa rà  f o r se  f rena to
da l  cos t ru i re  ques to  o rgane t to ,  î emen-
do  d i  me t te re  ne l l e  man i  de l  f ì g l i o -
l e î t o  o  de l  n i pno t i no  un  te r r i b i l e  s t ru -
men lo  d i . . .  pe rsecuz ione  pe r  î u rba re
ì  suo i  sac r i  momen t i  d i  r e l ax :  am ic i
n iente paura,  tu t to questo è prat ica-
men te  imposs ib i l e .

I  suoni  vengono infaî t i  generaî i  e let -
î ronicamenîe e devono veni re in  se-
gui to ampl i f icat i  per  essere res i  udi -
b i l i  ne segue guindi  che col legando
al l 'ampl i f ìcaîore una cuf f ìa  a l  poslo
de l l ' a l t opa r l an te  i  suon i  g i unge ranno
solamenîe a l le  orecchie d i  ch i  s ta suo-
nando.  Quesîo non impedisce cer îo

d i  f a r e  d e  l e  n  p u b b i i c h e  >  e s e c u z i o n i :
q i  r i c n ] ] c n a  e l l n n a r r : n î a  o  i  a i n r n  a

' ,  
V i v l v  

v

î a  î t o .

P a s s i a r . o  o r a  a l l ' e s a m e  d e l  c i r c u i t o
i n  f ì 9 .  ì .

l l  cuo re  de l l o  s î rumen to  è  i l  gene -
ra to re  ad  onda  quad ra  fo rma îo  da i
t r ans i s to r i  TRz  e  TR :  conness i  a  mu l t i -
v i b ra îo re .  Rq  ed  Rro  sono  i r es i s îo r i
d i  car ico.  Rs C6 ed R,  C5 sono i  due
gruppi  RC che provvedono a l la  rea-
z ione necessar ia a l l ' innesco del le  osc i l -
laz ioni .  La f requenza d i  quesîe osci l -
l az ion i  è  va r i a îa  camb iando  i l  va lo re
di  R, ,  che è una catena d i  res is tor i
var iabi l i  che può essere cor îoc i rcu i îata
in punt i  d ivers i  premendo i  var i  tast i
corr ispondent i  c iascuno ad una nola.
L 'usc i ta avviene sul l 'emeî t i tore d i  TR3
in  modo  da  non  ca r i ca re  i l  mu l t i v i -
braîore e a l îernare così  la  f requenza.

l l  î ransnisîore TRr è invece impie-
gaîo in  nun osci l la tore a sfasamento

i
I
!

i-

r 99



* I ,1;i
C 5  Y t  C 6

t 7 n F l l  |  1 0 n F

F i g .  ì  -  S c h e m a  e l e t t r i c o  d e l  m i n i o r g a n o .

con f requenza d i  osc i l laz ione d i  po-
chi  Hz.

Ques îa  osc i l l az ione  va  a  modu la re
in ampiezza,  aî t raverso Rt ,  i l  mul t iv i -
bratore ottenendo così l 'effeilo di vi-
brafo.  C1,  C2,  C3 con Rr,  R3,  R!  formano
i  g rupp i  RC che  impor tano  i l  segna le
de l  co l l e t t o re  d i  TR ,  su l l a  sua  base ,
opporîunamenîe sfasato e provocan-
do ìosì  l ' innesco del le  osc i l laz ioni ;  R. ,
è  va r i ab i l e  pe r  cu i  anche  i l  r i tmo  d i
osc i l l az ione  è  rego lab i l e .  l l  v i b ra to
può essere escluso aprendo l ' in îerrut -
tore S, .

Lo schema del la  îast iera è mol to
semol ice e consiste d i  una ser ie d i  re-
s is lor i  semif ìss i  che ouò veni re cor fo-
c i rcu i ta la per  mezzo d i  tas l i  o  pulsant i
determinando così  le  var ie noîe.

Fra l 'usc i ta del l 'organo e l ' ingresso
del l 'ampl i f ìcaîore può essere posto un
f ì l t r o  sce l t o  f  r a  que l l i  mos t ra t i  ne l l e
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Fig.  2 -  Esempi d i  f i l t r i

q u e l l a  d i  u s a r e  i l  m o b i l e  d i  q u e i  p ' a n '
g iocaî to lo che s i  possono t rovare con
poca spesa,  dopo averne asporÌa lo
tuî îe le  laminet îe sonore e tenendo
solo la  tas l iera e i l  mobi le î to.

Anche se trovaîe in soffì1îa una vec-
chia f ìsarmonica ne pol rere r icavare
una egregia tast iera,  provvis îa per-
s ,nc  d  r sem i ton i  ( t as t i  ne r i ) .  È  i n teso
cornunque che poÎre le costru i re an-
che  so lo  I a  pa r l e  gene rd to re ,  agg ìun -
gendo  i n  sgeu i î o  i l  v i b ra to  o  i  f ì l t r i
o  en î ramb i .

La îaratura s i  esegue abbastanza
sempl icemente,  anche se non s iete ac-
:ordaîore d i  professione.  È suf f ic ìenîe

f i gg .  2 .  I  va lo r i  f o rn i t i  sono  i nd i ca '
t i v i ,  a n z i  i l e t t o r i  c h e  v o g l i o n o  s p e -
r imen ta re ,  possono  p rova re  a  va r i a re
i  va lo r i  de i  r es i s to r i  e  de i  condensa '
t o r i  a t t o rno  a l  va lo re  i nd i ca to  pe r
ot tenere nuove voci  o addi r i t tura
ì d e a r e  u n  n u o v o  f ì l t r o  c o n  i c o m -
ponent i  messi  in  modo d iverso.

l l  protot ipo come al  so l i îo  è s tato
realizzato su basetîa forzaîa. Per la
tas i iera sono sîa le f issate del le  lami-
net te e las l iche ad una baset îa d i  com-
pensato ed i  contat t i  sono real izzat i
con semppl ic i  v i î i  a  legno.

Nalura lmenîen è préÎer ib i le  costru i -
re un mobi le î to che contenga i l  c i r -
cu i to,  la  tas l iera e un pannel lo  coi
var i  comandi :  in terru l lore del  v ibraîo
e regolaz ione del  v ibrato;  in Îerru l tor i
per  i  var i  f ì l î r i .

Un 'a l t r a  so luz ione  sa rebbe  anche

t l d .  I

M A 5 3 A
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usa! 'e  un 'armonica a bocca per  cam'
p ione  o  a l î r o  s t rumen to  che  s ia  pe rò
accordato esatÎamenle. Se avete un
buon orecchio musicale potreîe addi -
r i t îura usare un cor is ta,  che pra l ica-
mente è una specie d i  f ischieî to ac-
cordalo su una cer ta nota,  e r icavare
le a l î re note appunto ad orecchio.  Par-
i i te  dal le  note p iù a l te  del la  tast iera
e uno a l la  vol îa larate i  les is tor i  va-
r iabi l i  R,  f ino a por tare la  nola emes-
sa  ugua le  a  que l l a  camp ione .  Even -
tualmenîe r ipetere l 'operazione.  La sÎa-
b i l i tà  nel  îempo è buona perchè la
f requenza  d i  osc i l l az ìone  è  i nd ipen -
den le  da l l a  î ens ione  de l l a  ba t te r i a .
Eventual i  s laraîure o megl io  s îonatu-

M A S S A
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re,  sono causate dal la  var iaz ione del la
resistenza del conîatto dei resistori va-
r i ab i l i .

A quesîo punto s iete pront i  per
in iz iare i l  vostro concerto:  se propr io
s iete d ig iuni  d i  musica,  conîrassegnaîe
i tasti con numeri o leîlere e fatevi
con pazienza, i vostri < sparîiî i  > per-
sonal i  ed esegui te le  pr ime vol îe dei
brani  lenî i ,  come per  esempio i l  <  Val -
zer  del le  candele >.  In  segui to,  quando
sarete diventali bravi poîrete sfogar-
vi in frenetici << shake >, << frug >> o
< ierk >.  Buon d iver t imenîo!

U  S C I T A I 
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Fig.3 In a l to,  d isposiz ione dei  component i
sulla basetta forata. A lato, come si presenta
i l  montagino.

material!
Rl :  resistenza da 82 kO -r /zt t ' l  -  l0% .  G.B.C. D/32 Cl : condensatore clettrolitico da 2 plF . ó V. G.B,C. B/33I

R2 :  resis lenza da t2 kO -  t2 W. l0o/o -  G.B.C. Dl32 C2 :  come Cl

R3 : polenziometuo lineare da 5 kO . G,B.C. D/19ó C3 :  come Cì

C4 :  condensatoreeleÉrolh icoda lOO.FF.ó V.  G.B.C. 8/334.1R4 : resislenza da 4,7 kO . VzW - 10 o/" - G,B.C. Dl32

R5 : resistenza da I kO - r/z$'l - lO o/c - G,B.C. D/32
C5 : condensatore minialura da 47 nÍ. G.B,C. B/t83-ó

Có : conden*tore minialura da lO nF - G.B.C. 8/183-2
Ró : come R4

R7 : resistenza da l0O kO - 1/z W - 1O o/o - G,B.C. Dl32
Sl : interruÌîore unipolare . G.B.C. G/t I55.1

Pl  +P8: rèostat i  miniatura per c i rcui t i  3tampat i  da l5+22
ko - c.B.c. p/re2.5

8l  :  p i fa da 9 V- G.B.C. l /762oppure 2 da d5 V in ser ie
G.B.C. 11742

R8 : come R2

RtOr ..rn" R9

Rl l ,  . " . i . t " TRI:  t ransis lor  OC75, oppure ACl25
Rl2: resistenza da 3,9 kO - r/z W - 10 o/o - A.B,C, Dl32 TR2: transisior OC70, oppure OCTI o ACl07
Rl3:  corne R2 lR3: come îR2
R,l -i-R,7: resistenze semifisse da l0 kO - G.B.C. D/I92-5 Plastica forafa " Teyestone " - G.B,C, 0/5540
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DISPOSITIVO
PER L'ASGOLTO PRIVATO
DELLA TELEVISIONE
In ogni fannigl ia, specie se numetrosa, spess$ *i  presenta i l  preibierna ci* i i  as{, ; : i t r :
Íorzato del la TV da parte di chi preferisce una tranqui l la lettura o {,} l t i ' r i .  *ue*sta
yeai ' tzzaz, i*ne permette a tre o anche & piu persone I 'asc*l t* d*l !a Tt l  s*e?ua
cl isturbare i  non interessati"

L 'app l i caz ione  è  assa i  semp l i ce :  da l
momenfo che i  suoni  ampl i f ica l i ,  for -
n i t i  da l la  sezione d i  Bassa Frequenza
del  te lev isore,  vengono appl icat i  ad
un a l îopar lanate che l i  r iproduce,  è
sempre possib i le ,  mediante un 6p-
oosi îo commuîaîore,  d is inser i re l 'a l îo-
p a r l a n t e ,  e d  a p p l i c a r e  i s e g n a l i  a d
un'a l î ra fonte d i  ut i l izzazione.

Se con un s is tema di  commutazione
si  fa  in  modo che i  segnal i  prove-
nìent i  dal  î rasformaîore d i  usc i îa del
r icev i îore vengano appl icat i  a l  pr i -
.nar io d i  un l rasformatore con deîer-
.n inate caraî ter is t iche,  per  oî tenere a l
re laî ivo secondar io i  medesimi  se-
gnal i ,  con caraî ter is î iche d i  îensione
e d i  correnîe adat t i  a l le  es igenze spe-
:  r f iche.

SPERIMENTARE -  N .  4  -  1967

l l  c i r cu i f o  è  i l l us r ra to  a l l a  f ì gu ra  l ,
ne l l a  qua le  s i  no la  che  - -  pe r  l ' app l i -
cazione descr i î ta  - -  è  necessar io in-
terrompere uno dei  due col legamenî i
che  a l l acc iano  i l  seconda r i o  de l  î r a -
s fo rma îo re  d i  usc i î a  a l l ' a l t opa r l an le
contenuto nel  îe lev isore.  l l  condut-
tore proveniente dal  secondar io del
t rasformatore d i  usc i ta deve esseie
pro lungato,  provvedendo ad un accu-
rato iso lamento,  in  modo da raggiun-
gere i l  contat lo  comune di  un de-
v iatore unipolare a leveî ta,  del  t ipo
G.B .C .  G  /1119 .  Uno  de i  con ta t t i  l a -
tera l i  d i  quest 'u l t imo deve far  capo
a l  t e rm ina le  de l l a  bob ina  mob i l e  r i -
masîo l ibero,  mentre l 'a l t ro farà capo
al la  scato leî ta contenenle i l  d isposi -
î ivo che sî iamo per  descr ivere.

L ' a l î r o  î e rm ina le  de l l a  bob ina  mo-
b i l e ,  oss ia  que l l o  che  non  è  s ta to  i n -
îerroî to.  cost i tu isce anche i l  secondo
polo per  la  der ivazione del  segnale d i
ascol to.  In  a l î re paro le,  i l  tu î îo serve
per fare in  modo che - '  quando la
levet îa del  commutatore s i  î rova nel la
posiz ione -  AP -  l 'a l îopar lante r isu l fa
i nse r i t o .  men î re  r i su l t a  d i s i nse r i t o  i l
d i spos i t i vo  d i  asco l t o ,  i l  che  equ i va le
a l l e  cond i z i on i  no rma l i  d i  imp iego  de l
te lev isore.  Quando invece la levet ta
s i  î rova nel la  posiz ione opposîa
DA - ,  l 'a l topar lante vìene d is inser i lo ,
per  cui  non è p iù possib i le  l 'ascol to
di reî îo con d i f fus ione sonora nel l 'am-
bienle ìn cui  i l  r icev i tore è insta l la to.
In sost i îuz ione,  i l  pr imar io del  t rasfor-
malore adoî laîo,  avente un ' impedenza

m
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d i  4 ,5  {1 ,  cos t i t u i sce  un  ca r i co  equ i va -
lente che impedisce i l  sorgere d i  so-
vratensioni  nel  t rasformaîore d i  usc i ia .
Per  questa real izzazione s i  fa  uso d i
un  î ras la to re  de l  t i po  G .B .C .  H /291 ,
avene te  appun to  un  avvo lg imen to  con
impedenza d i  4,5 f ) ,  ed un a l t ro con
impedenza d i  250-500 O.

A i  cap i  de l l ' avvo lg - ìmen to  a  250  o
.  t r oscu rando  i l  t e rm ina ie  a  500  Q

che  res îa  i nu t i l i z za to  s i  co l l ega
l ' in îero c i rcu i lo  separato d i  ascol îo.
I n  p r imo  Iuogo ,  pe r  ev i f a re  che  l ' even -
tuale mancanza del  car ico cost i tu i to
dal le  d iverse cuf f ìe t te provochi  dei
dann i  ne l l o  s tad io  f ì na le  d i  amp l i f i -
caz ione ,  conv iene  app l i ca re  i n  pa ra i -
l e l o  a l l a  sudde t ta  l i nea  una  res i s tenza
a f i lo  del  va iore d i  3000,  ed avenîe
una  d i ss ipaz ione  d i  a lmen fo  l 0  W,  on -
de  ev i t a re  che  s i  su r r i sca ld i  du ran fe
i l  funzionamento.  A ta le scooo s i  ootrà
usare una res is tenza da 300 O, del
t i po  G .B .C .  D /79 .  Un  l a to  de l l a  l i nea
da quesîa der ivata cost i îu isce i l  po lo
comune per  tuî t i  e  î re i  post i  d i  ascol -
to,  mentre l 'a l î ro la to v iene suddiv iso
in î re l inee,  t rami îe î re res is îenze da
500  O  c iascuna ,  co l l ega te  ne l  modo
i l l us t ra to  a l l a  f i gu ra  1 .

I t e rm ina l i  l i be r i  d i  ques te  t r e  res i -
s îenze faranno capo a t re potenzio-
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met r i  a  f i l o ,  f u f t i  de l  va lo re  d i  1 .000
o ,  de l  r i po  G .B .C .  D /300 -3 .  T ra  i l
cursore ed i l  la to comune di  quesî i
polenziometr i  andranno inf ìne col le-
gate le  t re prese a < iack > in  cui  de-
vono essere inser i t i  g i i  sp inot î i  facent i
capo a i  t re p iccol i  t rasdut tor i ,  PAl ,
PA2  e  PA3 .

Le  p rese  sono  de l  f i po  da  panne l l o ,
G .B .C .  G /1542 ,  ada t te  ag l i  sp ino î t i
d i  t r e  co rdonc in i  f l ess ib i l i ,  G .B .C .
P  /276 .  A l l e  es t rem i tà  oppos te .d i  que -
s t i  u l l im i  s i  app l i che ranno  i n f ì ne  t r e

t rasdut îor i  Danavox,  del  t ipo G.B.C.
Q/420-2,  avent i  tu t t i  un ' impedenza
di  500 l ) .

Tut to c iò che occorre,  per  comple-
tare la  real izzazione del  d isposi t ivo,
è  una  sca to le t t a  me ta l l i ca  o  d i  ma-
te r i a  p las t i ca ,  aven te  l e  d imens ion i
d p p r o s s i m a î ì v e  d i  c m .  5 x  I ó x ó  d i
p ro fond i t à ,  e  l r e  o l i ve  i n  p las t i ca ,
d e l  t i p o  G . B . C .  P 1 2 8 1 .

La f ìgúra 2 i l lusî ra l 'aspeî to esterno
del la  scato le l ta  montata,  così  come

Fig.'2 - Aspeiio del di*poritivo vislo datl'alro-
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appare  osse rvando la  da l l ' a l t o .  E '  assa i
f ac i l e  osse rva re  l a  pos i z i one  de l l e  t r e
manopole con quadrante graduato.  pei '
l a  rego laz ione  de l  vo lume  i nd ipen -
den temen îe  pe r  c i ascun  au r i co la re ,
senza  a l cun  pe r i co lo  d i  e r ro re  i n  quan -
l o  ad  ogn i  manopo la  co r r í sponde  una
presa per  lo  spinoî to del  cordoncino.
Ol t re a c iò,  s i  nota i l  cavet îo b ipolare
de l  t i po  G .B .C .  C1171  a  p ia t t i na .  che
dovrà avere una lunghezza scel ta ad
arbi t r io  a seconda del le  es igenze.

La f igura 3 i l lust ra invece la sca-
to let îa v is ta dal l ' in îerno,  met îendo in
evidenza g l i  ancoraggí  per  i l  cavel to
b ipo la re  d i  i ng resso  e  pe r  i l  secon -
dar io del  l ras latore,  la  res is tenza a
f ì lo ,  le  î re res is îenze da 500 O I  W
G.B .C .  D /41 ,  i  t r e  po tenz ìome t r i ,  l e
l re prese per  g l i  sp inoî f i ,  e  le  re laÌ ive
con nession i .

Come s i  noîa,  non esis te a lcuna d i f -
f ico l tà real izzat iva.  l l  c i rcu i to è assai
sempl ice,  e dí f t ìc i lmenîe i l  costrut tore
poîrà commettere degl i  er ror i  durante
i l  mon tagg io .

Naîura lmente,  tu t te le  connessioni
devono essere saldaîe con cura,  ev i -
tando che i  co l legament i  vengano ef-
feî tuat i  in  modo da dare adi to a even-
tual i  cor to-c i rcu i î i  t ra  i  contat î i  de i  po-
tenziomeir i .

La f igura 4 i l lust ra f  'aspet to del  cor-
doncino,  del  p iccolo t rasdut tore,  e del -
l ' o l i va  da  app l i ca re  a l l ' o recch io .

Una  vo l t a  e f f e t t ua îo  i l  non îagg io ,
ed  esegu i t o  un  con t ro l l o  accu rao  de l -
l ' i n te ro  c i r cu i î o ,  non  res ta  che  co l l au -
da re  i l  d i spos i t i vo  e  me l te r l o  i n  f un -
z ione.

Fig .  3  -  Aspet îo  de l  d ispos i t i vo  monta îo .  e  v is to  da l l ' ín îe rno .

l l n n  À a i  n r a n i  n i i l  i n l e r e S S a n î r  d i

questo d isposi î ivo dì  ascol to consisîe
nel  fa î lo  che - - -  dato i l  passaggio del
segna le  pe r  i nduz ione  î ra  i l  p r imar io
ed i l  secondar io del  t ras latore - -  i l
c i rcu i to esterno è completamente iso-
lato dal le  tensioni  oresent i  in ferna-
mente a l  te lev isore:  d i  consequenza,
i n  nessun  caso  -  anche  acc iden ta le
esis te i l  per ico lo d i  r icevere scosse
e le t t r i che  q  uando  .  n ru r1 . . g  i l  p i c .
co lo  r i p rodu l î o re  ne l l ' o recch ío .

O l t re  a  c i o ,  l ' appa recch ro  desc r i î t c
è  a  t r e  o o s t i  d i  a s r o l t n  m À  F  q r  q . é î

t i b i l e  d i  m o d i f ì c h e  a  s e c o n d a  d e l  n u -
m e r o  c l i  n e r q Ò n é  d r  n : r r a  n o l l a  n '  r r

s e  n e  p r e v e d e  I  . - r s o .  V o l e n d o ,  p J o  e s -
s e r e  r e a l i z z a î o  a o  u n  s o l o  p o s l o  d :
a s c o l î o ,  o  p e r  q u a l s i a s i  n u m e r o  d i
p o s t i  a d  u n  m a s s i m o  d i  1 0 .

ln  real tà,  occorrerebbe modi f ìcare
i i  va lore del la  res is tenza a f ì  lo  da
l0  W e  de l l e  res i s tenze  i n  se r i e ,  a
seconda del  numero dei  post i  d i  ascol -
î o :  t u f t av ia ,  da l  momen to  che  pe r  l e
no rma l i  es igenze  d i  r i p roduz ione  l ' im -
pedenza del  carrco appl ica lo a l  le le-
v i so re  non  è  ma i  mo l t l o  c  r i t i ca ,  è  i n
p ra t i ca  poss ib i l e  man îene re  i n  ogn i
c a s c  i v a l o r i  c i t a t i .  T u t î ' a l  p i ù .  q u a l o r a
la  r i p roduz ione  fosse  assa ì  debo le  an -
cne  co i  con t ro l l o  sp in îo  a i  r nass imo ,
a  sen rp re  poss rb i l e  aumen îa re  i l  vo -
, ,  ̂  e  s J r i o  s i e s s o  i e t e v i s o r e ,  o p p u r e
r  du r re  r  va lo re  de l l e  res i s tenze  i n
sene  ad  ogn r  pos îo  d i  asco l t o .

La  f i gu ra  5  i l l us f ra  i n f ì ne  una  de l l e
tan te  so luz ion i  poss ib i l i  pe .  app l i ca re
i l  d i spos i î i vo  su l  r e t ro  de l  î e l ev i so re .
Forando opporîunamenie la  masche-
r i na  pos te r i o re ,  è  poss ib i l e  app l i ca re
su l  r e l r o  s i a  i l  commuta to re ,  s i a  una
p resa  b ipo la re  de l  t i po  G .B .C .  G , t22O;
a l l a  q u a l e  s a r à  p o s s i b i l e  c o l l e g a r e  i l
cavet to facente capo a l la  scaîo le l ia
med ian le  una  comune  sp ina  b ipo la re
d a ó A .

Una  vo l t a  i ns ta l l a to  l ' imp ian îo ,  s !
provvederà in  pr imo luogo a regolare
i l  vo lume  d i  usc i t a  de l  t e l ev i so re  i n
base  a  l l e  no rma  l i  es igenze ,  î enendo
in  f unz ione  l ' a l t opa r l an te  C io  f a t î o ,
s i  sposterà la  leveî ta in  modo da esclu-
de re  l ' a l t opa r l an îe  e  da  i nse r i r e  i l  d i -
sposi î ivo d i  ascol to.  Se fut to è rn or-
d ine.  per  ogni  posto d i  ascol to s  do-
vrebbe oî tenere una r iproduzione sod-
d i s facen îe .  po r tando  i  r e l a t i v i  con î ro l l i
i nd i v i dua l i  a  meno  d i  due  te rz ì  de l l e

Fig .  4  Aspet to  de l  l rasduî îo re ,  mun i îo  d i  o l i va  e  d i  cordonc ino  con sp ino t îo ,  per  i l  co l le -
gòmento  a l  d ispos i î i vo .
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Fig .5  -  Questa  è  una de l le  so luz ion i  poss ib i l i  per  i l  co l legamento  a l  te lev isore .  La  presa ed
i l  commuîa lo re  venqono f i ssa t i  su l la  mascher ina  pos ter io re  d i  p ro tez ione,  dopo averv i  p ra-
t i ca fo  i  fo r i  necessar i .

loro roîaz ione tota le.  Se invece,  per
ottenere una intensiîà sonora suffì-
c ìente,  occorresse por tare a l  massimo
tut t i  i  contro l l i ,  o  aumenîare d i  mol îo
i l  vo lume del  te lev isore,  in  ta l  caso
è bene r idurre a l la  meîà o ancora a
meno i l  va lore del le  res is îenze da
500 O, sost i îuendole con a l t reî tante
da 250,  o da I  00 Q,  a seconda dei
casi .  Ciò unicamenîe per  ev i îare che

avendo a lzaîo i l  vo lume del  te le-
v isore,  e passando poi  a l l 'ascol to d i -
reî lo  in  a l topar lante -  s i  abbia per  un
is îante un suono t roppo for îe,  che
potrebbe anche danneggiare l 'a l topar-
lanîe stesso.

La scaîo le l îa  recanle i  î re  comandi
deve essere appoggiata su d i  un îavo-
l ino,  o sul  poggia-braccio d i  una pol -
î rona,  in  modo che r isu l î i  a  por taîa
d i  mano  d i  ch iunque  us i  i l  d i spos i t i vo .
Ogni  persona che ne fa uso -  dal
canîo s uo - -  inser i rà in  uno dei  pro-
pr i  orecchi  un r icev i tore con la re la-
f i va  o l i va  ( l e  o l i ve  sono  fac i lmen îe
in îe rcamb iab i l i ,  pe r  cu i  ch iunque  po -
t rà procurarsene una che -  per  oyv ie
misure ig ieniche - -  resÌerà la  sua
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personale) ,  e  provvederà a regolare
i l  vo lume sonoro agendo sul la  mano-
pola che corr isponde a l la  presa cui  fa
capo i l  f i lo  del  propr io î rasdut îore.

La messa a punlo non è affalto cri-
t ica,  e chi  real izza questo sempl ice
apparecchio avrà i l  vantaggio d i  meî-
lere a d isposiz ione del la  propr ia fa-
mig l ia  un d isposi t ivo che -  o l î re a
consentire un ascolîo perfeîto
t r ibu i rà spesso ad ev i tare quel le  d i -
scussioni  che spesso sorgono quan-
do -  in  una seraîa -  non tuî t i  i
componen î i  d i  una  fam ig l i a  sono  d i -
sposî i  ad ascol îare la  le lev is ione.

Natura lmente,  questo d isposi î ivo
puo essere appl icaîo anche ad un
comune r icev i tore radio,  senza a lcuna
va  r i a  n îe .
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