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Circuiti equivalenti di accoppiamenti mutui  

 

1.1 Circuito equivalente a T 

Sia dato il seguente sistema di fig. 1: 

 

 
Fig. 1 

 

e si noti che i due induttori hanno un morsetto a comune. Un sistema in questa configurazione ammette un circuito 

equivalente costituito da semplici induttanze, non più accoppiate mutuamente, collegate a T (a stella) come riportato in 

figura 2. 

 

 
Fig. 2 

 

Riferendosi al circuito di figura 1, possiamo scrivere: 

 �� + ��� + ���� = 0 �� + ��� + ���� = 0 

 

e poiché entrambe le correnti entrano nei morsetti contrassegnati è 
 > 0, quindi 

 �� − � ����� − 
�� ����� = 0 

�� − � ����� − 
�� ����� = 0 
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cioè 

 �� = � ����� + 
�� �����  

�� = � ����� + 
�� �����  

 

e ricordando il teorema di reciprocità 
�� = 
�� = 
, otteniamo il sistema dell’equilibrio elettrico del circuito: 

 

��� = � ����� + 
 ������� = � ����� + 
 �����             (�) 

 

Riferendosi, invece, al circuito di figura 2 scriviamo: 

 �� + ��� + ��� = 0 �� + ��� + ��� = 0 �� + �� = �� 

 

da cui 

 �� − � ����� − � ����� = 0 

�� − � ����� − � ����� = 0 �� + �� = �� 

 

quindi 

 �� = � ����� + � �����  

�� = � ����� + � �����  �� = �� + �� 

 

sostituendo la �� abbiamo 

 �� = � ����� + � ����� + � �����  

�� = � ����� + � ����� + � �����  

 

da cui 

 

��� = (� + �) ����� + � ������� = � ����� + (� + �) �����            (�) 
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Quindi, confrontando i sistemi (A) e (B) si ha 

 

�� + � = �� = 
� + � = � ⟹ �� = � − 
� = 
� = � − 
 

 

per cui il circuito equivalente a T del sistema di figura 1, è 

 

 
Fig. 3 
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1.2 Circuito equivalente a P 

Così come c’è l’equivalente a T, esiste anche l’equivalente detto a P-greco che è riportato in figura 4: 

 

 
Fig. 4 

 

Dobbiamo determinare quindi i valori dei parametri ��, �� ed �� e per fare ciò studiamo l’equivalenza tra i circuiti di 

figura 3 e di figura 4. Affinché sussista l’equivalenza dobbiamo imporre che l’impedenza vista da due morsetti 

corrispondenti sia uguale per i due circuiti, quindi, per calcolare questa impedenza immaginiamo di alimentare di volta 

in volta il circuito solo dai morsetti in esame 

 

Dalla figura 3 

 

 impedenza vista dai morsetti 1-3 

 ��∗ = (� − 
) + 
 = � 

 

 impedenza vista dai morsetti 2-3 

 ��∗ = (� − 
) + 
 = � 

 

 impedenza vista dai morsetti 1-2 

 ��∗ = (� − 
) + (� − 
) = � + � − 2
 

 

Dalla figura 4 

 

 impedenza vista dai morsetti 1-3 

 ��∗ = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 

 impedenza vista dai morsetti 2-3 

 ��∗ = ��(�� + ��)�� + �� + �� 
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 impedenza vista dai morsetti 1-2 

 ��∗ = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 

le impedenze così calcolate sia per il circuito di fig. 3, sia per quello di fig. 4, devono essere uguali e, di conseguenza, 

dobbiamo imporre che 

 � = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 � = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 � + � − 2
 = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 

da quest’ultima si ricava 

 ��(�� + ��)�� + �� + �� + ��(�� + ��)�� + �� + �� − 2
 = ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 2
 = − ��(�� + ��)�� + �� + �� + ��(�� + ��)�� + �� + �� + ��(�� + ��)�� + �� + �� 

 2
 = −���� − ���� + ���� + ���� + ���� + ������ + �� + ��  

 2
 = 2������ + �� + �� 

 
 = ������ + �� + �� 

 

e, ricapitolando 

 

⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧� = ��(�� + ��)�� + �� + ��� = ��(�� + ��)�� + �� + ��
 = ������ + �� + ��

           (#) 
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dobbiamo ora ricavare ��, �� e ��, poniamo 

 

Δ = �� − 
� = ��(�� + ��)�� + �� + ��
��(�� + ��)�� + �� + �� − ������(�� + �� + ��)�

= (���� + ����)(���� + ����)(�� + �� + ��)� − ������(�� + �� + ��)�
= (�������� + �������� + �������� + ��������) − ������(�� + �� + ��)�
= (������� + ������� + ������� + ������ − ������(�� + �� + ��)�
= (������� + ������� + �������)(�� + �� + ��)� = ��(������) + ��(������) + ��(������)(�� + �� + ��)�
= (������)(�� + �� + ��)(�� + �� + ��)� = �������� + �� + �� 

 

da cui, infine, si ha 

 �� + �� + �� = ������∆  

 

e sostituendo quest’ultima espressione nelle equazioni del sistema (C) si ha 

 

 prima equazione 

 � = ��(�� + ��)�� + �� + �� = ������ + �� + �� + ������ + �� + �� = ������ + �� + �� + 
 = ����∆������ + 
 = ∆�� + 
  
 

quindi  

 � − 
 = ∆�� ⟹ �� = ∆� − 
 

 

 seconda equazione 

 � = ��(�� + ��)�� + �� + �� = ������ + �� + �� + ������ + �� + �� = ������ + �� + �� + 
 = ����∆������ + 
 = ∆�� + 
 

 

da cui 

 � − 
 = ∆�� + 
 ⟹ �� = ∆� − 
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 terza equazione 

 
 = ������ + �� + �� = ����∆������ = ∆�� 

 

perciò 

 �� = ∆
 

 

Infine riepilogando abbiamo ottenuto 

 

⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ �� = ∆
�� = ∆� − 
�� = ∆� − 


 

 

ed il circuito equivalente di figura 4, diventa quello riportato in figura 5. 

 

 
Fig. 5 
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