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prendi nota: 

4*8 settembre 1980 fiera di milano 

14* salone internazionale 

del la musica e high fidelity 

La grande mostra degli strumenti musicali, delle apparecchiature Hi-Fi, delle attrezzature 
per discoteche e per emittenti radiotelevisive, della musica incisa e dei videosistemi. 
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Collegamenti: MM Linea 1 (Piazza Amendola) 
Orario: 9,00 - 18,30 
Giornate per il pubbiico: 4-5-6-7 Settembre 
Giornata professionale (senza ammissione del pubbiico): 8 Settembre 

/llltalla 

m 

m 

Segretena Generale SIM—HI-FI: Via Domemcnmo, 11 - 20149 Milano - Tel. (02) 49.89.984 - Telex 313627 GEXPO 



decodlflca elektor senenibre 1980 - 9-03 

w w 

16 

anno 2, n° 16 
Direzlone e Redazlone: 

Edilore JCE 
Dlrellore responsabile: 
Redallore capo 
dell edlz. inlernazlonale; 
Redallore capo; 
Segrelaria di redazione: 
Slall di redazione: 

Abbonamenti; 
Conlabilila: 

settembre 1980 
Via dei Lavoralorl. 124 - 20092 Cinisello B 
Tel.: 61.72.641 - 61.73.441 

Ruben Castellranchi 

Bob W. van der Horsl 
Giampietro Zanga 
Maria Menegardo 
J. Barendrecht. G H.K Dam, P.E.L. Kersemakers, 
P V Holmes. E Krempelsauer. G. Nachbar. 
A. Nachlmann, K. Walraven 
Palrizia Ghionl 
Franco Mancini. Roberlo Ostelli. 
Maria Grazia Sebasliani 

Amminislrazione: Via V. Monti, 15 - 20123 Milano 
Aul, Trib. di Milano n. 183 del 19-5-1979 
Spedizione in abbonamenlo poslale gruppo 111/70 
Concessionaria esclusiva per la distribuzione in Italia e all'estero 
dell'edizione italiana: 
Sodip - Via Zurelti. 25 - 20125 Milano 
Stampa: Elcograph - Beverale (Como) 
Prezzo della rivisla: L, 2.000 
Numero arretralo: L. 3.000 
Dirilli di riproduzione 
Italia: JCE, Via dei Lavoratorl, 124 - 20092 Cinisello B 
Francia: Societe des Publications Elektor sari, Le Doulieu 59940 Eslaires. 
Inghillerra: Elektor Publishers Ltd. Canterbury, CT1 1PE Kent, 
Germanla: Elektor Verlag Gmbh, 5133 Gangelt 
Olanda; Elektuur B.V., 6190 AB Seek 
Spain: Elektor C/Ginzo de Limia, 48. Madrid - 29 

DIRITTI D'AUTORE 
La protezione del dirilto d'autore d estesa non solamente al contenuto 
redazionale di Elektor ma anche alle illuslrazioni e ai circuiti stampati. 
Conformemenle alia legge sui Brevetti n° 1127 del 29-6-39, i circuiti e gli 
scheml pubblicati su Elektor possono essere realizzati solo ed 
esclusivamente per scopi privati o scienlitici e comunque non 
commerciali. L'utilizzazione degli schemi non comporta alcuna 
responsabllild da parte della Socield editrice. 
Quest'ultima non e tenuta a renders articoli che ad essa pervengono 
senza che vi sia slata una richiesta specifica. 
Se la Socield editrice accella di pubblicare un articolo ad essa inviato, 
essa e in diritto di modiflcarlo e/o di farlo modificare a sue spese; la 
Socield editrice 6 anche in diritto di tradurre e/o fare tradurre un articolo 
e di utilizzarlo per lesue diverse edizioni e atlivitd dietro compenso 
conforme alle tariffe in uso presso la Societa editrice stessa. 
Alcuni circuiti, disposilivi, component!, ecc, descrltti in questa rivista 
possono beneliclare dei dirilti propri ai brevetti; la Societa editrice non 
accetla alcuna responsabilita per 11 latto che cio possa non essere 
menzionato. 
ABBONAMENTI 

Abbonamenti annual! 
Italia 

L 19.000 
Estero 

L 29 000 

= pubblicita, annunci 
= abbonamenti 
= segrelaria di redazione 
— servizio rivisle arretrate 

I versamenli vanno indirizzati a: J.C.E. - Via V Monti 15 - 20123 Milano 
mediante I'acclusione dl assegno citcolare, cartolina vaglia o ulilizzando 11 
conto corrente postale n" 315275 
CORRISPONDENZA 
DT = domande tecniche P 
DR = direttore responsabile A 
Cl = cambio indirizzo SR 
EPS = circuiti stampati SA 
CAMBIO DI INDIRIZZO 
I cambi d'indirlzzo devono essere comunicati almeno con sei setlimane di 
anlicipo. Menzionare insieme al nuovo anche il vecchio indirizzo 
aggiungendo, se possibile, uno dei cedolinl utilizzato per spedire la rivisla. 
Spese per cambi d'indirizzo: L 500 
DOMANDE TECNICHE 
Aggiungere alia richiesta una busta affrancata con I'indirizzo del 
richiedenle: per richieste provenienti daU'eslero, aggiungere, ollre alia 
busta non affrancata un coupon-risposta internazionale, 
TARIFFE DI PUBBLICITA' (nazionali ed internazionali) 
Vengono spedite dietro semplice richiesta indirizzata alia concessionaria 
esclusiva per I'ltalia; 
Reina a C, - Via Ricasoll 2-20121 Milano - Tor 803.101 • 866192 -TX: 320419 BRUS I 
Concessionario per USA e Canada: 
INTERNATIONAL MEDIA MARKETING 16704 Marquardt Avenue 
P.O. Box 1217 CERRITOS. OA 90701 (213)926-9552 
Copyright ^ Uitgeversmaatschappij Elektuur B, V. 1980 

toHflai 

Cosa 6 un TUN? 
Cosa 9 un lOn? 
Cosa 6 I'EPS? 
Cosa i if servizio QT? 
Perche la colpa dl Elektor? 

Tip! dl semlconduttorl 
Esislono spesso nolevoli affinita fra 
le caratteristiche di molti transistor 
di denominazione dlversa 
E' per questa ragione che Elektor 
presenla nuove abbrevlazioni per i 
semicondultori comuni: 
• TUP'o TUN'(Transistor 

Universale rispettivamente del 
lipo PNP o NPN) rappresentano 
tulli transistor bassa frequenza 
al silicio avenli le caratteristiche 
seguenli: 

Uceo, max 
Ic, max 
hie. min 
Plot, max 
FT, min 

20 V 
100 mA 
100 
100 mW 
100 MHz 

DUS DUG 
U R.max 25 V 20 V 
IF, max 100 mA 35 mA 
IR. max 1 pA 100 MA 
Ploi. max 250 mW 250 mW 
CD, max 5pF 10 pF 

Ecco alcune version! lipiche 'DUS': 
BA 127, BA 271, BA 128, BA 221, 
BA 222, BA 317, BA 318, BAX 13, 
BAY 61, 1N914, 1N4148. 
E alcune versioni lipiche DUG'; OA 
85, OA 91, OA 95. AA 116. 
• BC 107B, BC 237B, BC 5748, 

rappresentano dei transistori al 
silicio di una stessa famiglia, di 
caratteristiche pressoche 
similare. ma di qualita migliore 
I'uno dall altro. In generale. in 
una stessa famiglia, ogni lipo 
puo essere utilizzato 
indifferentemenle al posto di un 
altro. 

Famiglie BC 107 (-8 -9) 
BC 107 (-8, -9). BC 147 (-8, -9), 
BC 207 (-8, -9), BC 237 (-8, -9), 
BC 317 (-8, -9), BC 347 (-8, -9). 
BC 547 (-8, -9). BC 171 (-2, -3), 
BC 182 (-3, -4), BC 382 (-3. -4). 
BC 437 (-8, -9), BC 414 
Famiglie BC 177 (-8 -9) 
BC 177 (-8, -9), BC 157 (-8, -9), 
BC 204 (-5, -6). BC 307 (-8, -9), 
BC 320 (-1. -2), BC 350 (-1, -2), 
BC 557 (-8. -9), BC 251 (-2, -3). 
BC 212 (-3, -4), BC 512 (-3, -4). 
BC 261 (-2, -3), BC 416 
• '741'puo essere anche letto 

indifferentemenle pA 741, LM 
741 MCS 41, MIC 741, RM 741, 
SN 72741, ecc. 

Valore delle reslstenze e consensalorl 
Fornendo 11 valore dei componenti. 
le virgole e i multlpli di zero 
saranno. per quanlo possibile, 
omessi. Le virgole sono sostituite 
da una delle abbreviazioni seguenti, 
tutte ulilizzate in campo 

Ecco alcune versioni lipiche 
TUN: le famiglie dei BC 107, BC108. 
BC 109; 2N3856A, 2N3859.2N3860, 
2N3904. 2N3947. 2N4124. Fra i tipi 
TUP si possono citare: le famiglie dei 
BC 177, BC 178. la famiglia del BC 
179 a eccezione dei BC 159 e BC 
179; 2N2412, 2N3251. 2N3906. 
2N4126. 2N4291- 
• DUG' e DUS' (Diodo Universale 

rispettivamente al Silicio e al 
Germanio) rappresentano lulti i 
diodi aventi le caratteristiche 
seguenti: 

internazionale: 
P (pico) = 10" 
n (nano-) = 10"9 

p (micro-) . 10"° 
m (mili-) = 10"3 

k (kilo-) = 103 

M (mega-l - 10' 
g (g'ga-) = 10a 

Alcuni esempi: 
Valori delle resistenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 n 
Salvo Indicazione conlraria, le 
resistenze utilizzate negli schemi 
sono di 1/4 watt, al carbone, di 
tolleranza 5% max. 
Valori di condensalorl: 4 p7 = 
4,7 pF — 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 pF 
10 "F 
Le tensioni in continua dei 
condensalorl divetsi dagli 
elettrolitici si suppone che siano di 
almeno 60V; una buona regola e 
quella di scegliere un valore di 
tensione doppio di quello della 
tensione di alimentazione. 
Punli dl misura 
Salvo indicazione conlraria. le 
tensiom indicate devono essere 
misurale con un voltmetro di 
resistenza interna 20 kO/V 
Tensione rfallmenlazlone 
I circuiti sono calcolati per 220 V, 
sinusoidal!, 50 Hz. 
Servlzl al lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredate di un 
modello di circuito slampato. 
Nella maggioranza dei casi, 
quesli circuiti stampati possono 
essere forniti forati, pronti a 
essere montati. Ogni mese 
Elektor pubblica I'elenco del 
circuiti stampati disponiblli 
sotto la sigla EPS (dall'inglese 
Elektor Print Service, servizio di 
circuiti stampati di Elektor). 

Domande Tecniche 
• I lettori possono porre delle 

domande tecniche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scelta 
per iscrilto o per lelefono. In 
quesl'ullimo caso, e possibile 
lelefonare il lunedi dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le lettere 
conlenenti domande tecniche 
devono essere indirizzale alia 
Sezlone DT: pet ricevere la 
risposta e necessario unire una 
busta affrancata con I'indirizzo 
del richiedenle. Le lettere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta internazionale. 

• II lorto dl Elektor 
Ogni modifica importante, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progetti di Elektor 
viene annunciala sulla rubrica 11 
torto di Elektor'. 



9-04 - elaktor settembre 1980 pubblicili 

Dove re per ire / component! utiUzzati net progetti 

dt Step tor? 

{Elenco del componenti reperibill presso luttl I puntl di uendila 

slgla componente codlce GBC slgla componente codlce GBC slgla components codlce GBC slgla componente codlce GBC 

INTFGRATI 4081 YI/0481-00 4022 YI/0422-00 BC 107 B YT/0855-50 
4024 YI/0424-00 74151 YI/1361-00 BC 179 C YT/1000-25 

XR2206 YI/6870-00 74LS163 YI/1036-50 LM 3911 YI/3248-25 BC 109 C VT/0860-55 
L 130 YI/6165-50 74LS125 YI/1017-50 XR 2207 YI/6870-01 2N1613 YT/7859-27 
LM 317K YI/2992-50 74LS192 YI/1051-00 S041P YI/4861-00 BC 547 YT/1733-90 
4011 YI/0411-00 74141 YI/1351-00 74132 YI/1342-00 BC 557 YT/1753-90 
7413 YI/1193-00 7447 YI/1227-00 7493 YI/1273-00 BC 559C YT/1758-30 
TDA 2002 YI/6180-50 723 CH YI/3103-76 LM 301 YI/2988-20 BC 177B YT/0996-50 
7490 YI/1270-00 723 CN YI/3104-01 SAD 1024 YI/3960-00 BF 494 YT/3884-00 
3900=74195 YI/1405-00 79G KC YI/6595-00 4015 YI/0415-00 BD 137 YT/2310-10 
CD 4013 YI/0413-00 79G U1C YI/6595-05 2102-1 (2102A4) YI/7420-00 BD 139 YT/2314-10 
CD 4017 YI/0417-00 CO 4000 YI/0400-00 TCA 965 YI/5916-15 BD 140 YT/2316-20 
CD 4040 YI/0440-00 CD 4029 YI/0429-00 40106 YI/0806-00 BC 546B YT/1732-00 
UAA 180 YI/6819-00 CD 4046 YI/0446-00 CA 3080 YI/0284-50 BC 556A=B YT/1752-00 
4016 YI/0416-00 CD 4049 YI/0449-00 LM 747 YI/3111-00 BD 135 YT/2306-10 
4066 YI/0466-00 74LS21 YI/0965-50 LM 323 YI/2996-50 BC 517 YT/1671-00 
78L05A YI/2953-00 74LS240 YI/1075-00 CD 4098 (4528) YI/0498-00 2N 3055 YT/8219-76 
4027 YI/0427-00 74LS24I YI/1075-50 TDA 1024 YI/6067-80 BF 254 YT/3644-10 
CD 4023 YI/0423-00 4518 YI/0518-00 556 YI/3061-00 BF 255 YT/3645-00 
CD 4020 YI/0420-00 4511 YI/0511-00 TAA 861A YI/5213-25 BFY 90 YT/4640-10 
TBA 625B YI/5453-56 7805 KC YI/3002-00 4514 YI/0514-00 BF 451 YT/3841-00 
M 253AA YI/3406-80 741 CN8 YI/3109-00 4520 Y1/0520-00 2N 2219 YT/8010-79 
LF 357 YI/2895-00 741 CN14 YI/3109-25 391] YI/3248-00 BF 256A=B YT/3646-20 
TDA 1034D/NE5534 YI/6069-80 741 CH(3130) YI/3108-75 4528 YI/0528-00 BC 549 B YT/1738-00 
CA 3162E YI/0330-55 709 CH YI/3099-55 4060 YI/0460-00 BC 109 B YT/0860-50 
CA 3161E YI/0330-50 709 CN14 Yl/3099-75 CA 3140 YI/0330-20 BF 549 C YT/1738-30 
723 (DIL) YI/3104-00 709 CN8 YI/3100-00 CA 3140T YI/0330-25 BC 328/25 YT/I296-10 
LM 324 YI/2997-00 555 CN YI/3060-76 4136 (a richiesta) BC 327/25 YT/1294-60 
7400 YI/1180-00 555 CH YI/3060-50 MC78L 15CP TIP 2955 YT/7505-00 
7442 YI/1222-00 7812 UC YI/3004-50 (MC78L 15ACP) YI/2959-00 BC 161-16 YT/0964-05 
74193 YI/1403-00 7812 KC YI/3002-25 7406 YI/1186-00 BF 244 YT/3634-00 
7473 YI/1253-00 LF356H YI/2894-00 7407 YI/1187-00 BF 245A=B YT/3635-40 
74LS95 YI/1002-50 LF356N YI/2894-10 7432 YI/1212-00 TUN-BC 107 YT/0855-10 
74LS08 YI/0959-00 7805 UC YI/3004-25 7448 YI/1228-00 TUP-BC 177 YT/0996-40 
74LS00 YI/0955-00 78L12 YI/2955-00 7474 YI/1254-00 BU 208 A YT/5508-00/05/10 
74LS155 YI/1032-50 78L05 YI/2953-00 7485 YI/1265-00 BD 242 A YT/2524-00 
LM 339 YI/3001-50 4001B YI/0401-00 74157 YI/1367-00 BD 131 YT/2294-00 
74LS139 YI/1024-50 74LS83 YI/0996-50 74161 YI/1371-00 
74LS138 YI/1024-00 74LS193 YI/1051-50 TCA 440 YI/5812-00 
74LS251 YI/1080-50 CD 4049 YI/0449-00 TDA 1190 YI/6101-00 OPTO 
74LS156 YI/1033-00 CD 4093 YI/0493-00 566 YI/3063-75 
74LS258 YI/1084-00 CD 4012 YI/0412-00 TIL 209 YO/1800-10 
CD 4099 YI/0499-00 CD 4042 YI/0442-00 TIL 111 (TIL 112) YO/1124-00 
CD 4053 YI/0453-00 CD 4040 YI/0440-00 TRANSISTORI 
74LS05 YI/0957-50 CD 4034 YI/0434-00 
74LS04 YI/0957-00 AY-5-2376 YI/0050-00 BC 108 YT/0858-20 DIODi 
74LS86 YI/0998-00 CA 3130 Yl/0330-00 BC 109 YT/0860-00 
74LS113 YI/1011-50 74121 YI/1331-00 BC 178 YT/0998-25 IN 4001 YD/4350-20 
74LS109 YI/1009-50 7437 YI/1217-00 BC 140 YT/0922-13 1N 4002 YD/4350-40 
74LS136 YI/1023-00 4069 YI/0469-00 BC 160 YT/0962-30 BA 127 YD/0240-00 
74LS10 YI/0960-00 74123 YI/1333-00 BD 242 YT/2524-00 IN 914 YD/3732-90 
74154 YI/1364-00 7445 YI/1225-00 BU 142 YT/5442-00 B40 C5000 YD/0134-00 
4050 Yl/0450-00 7493 YI/1273-00 BC 557 B YT/1754-00 IN 4004 YD/4350-80 
CA3086 YI/0287-50 7430 YI/1210-00 BC 141 YT/0923-90 DUS-1N 4148 YD/4379-65 
2120-1 YI/7420-00 UAA 170 YI/6818-00 BC 547 B YT/1734-10 DUG-OA 95 YD/2335-10 
74LS174 YI/1042-00 LM 311 YI/2991-00 BC 108 B YT/0858-40 TIC 106 D YD/3002-00 

1 
srl - Via Canova 21 

Computer TV-Games L. 174.000 (IVA inclusa) 

2650 
2616-monitor 
2636 
2621 
LM339 
74LS139 
74LS138 
74LS251 
4053 
74LS156 
74LS258 
2112-4 
LS08 
LS04 

21.000 LS05 
30 000 L986 
29,000 LSI 13 
7.500 LSI 09 
1.000 LS00 
1,000 LS136 1.000 
1.000 LS10 400 
1.000 8,867 MHz 2.000 
1,200 opzlonl L. 26.000 
1.000 Joy-sticks 3.000 
1.700 Trasformatore 220/13VA 6.000 
3,000 Cavo 10 fili ml 1 1.000 

400 Compensatore per quarzo 1.000 
400 Documenlazione in italiano 8.000 

Elektermlnal L. 30.000 (IVA inclusa) 

2102-1 2.500 MM 5303 L. 10.950 
02/3491040 SFC 71301 (programmata) 5.000 AY5-1013 11.400 

74LS174 1 200 96364 L. 30-^35.000 ca 
74LS165 1.200 RO-3-2513 L, 18.600 
74LS163 1.200 

400 4011 400 I.C.C. Via Palma 9 - 20100 Mllano 
600 4081 400 Tel: 02/4045747 
600 74LS04 400 
600 74LS00 400 
400 74LS125 1.000 

Attenzlone II letlore che dopo aver sviluppato un programma. intendesse 
riportarlo su EPHOM, puo usufruire dell'apposito programmalore presso la 
MESA 2 srl che puo anche fornire la EPROM stessa. 

Presso la sede GBC - V.le Malleoltl 66 - 20092 Clnlsetlo B. 
Tel. 02/6181801 sono reperibili 
TASTIERA ASCII 
TASTIERA PER IL COMPUTER TV GAMES 

Alia Cross Point potete acquistare la TASTIERA ASCII 
Key switch tipo JP 5045 
Key switch tipo JP 5025 ' 
' richiedete cappuccio normale e doppio con inneslo ad "X" 
CROSS POINT - Via Mlglloreltl 2 - 20161 Mllano 
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Non e sorprendente che 
i vocoder siano diventati 
cosi popolari nel giro di 
poco tempo. Unendo 
I'interesse per ogni tipo 
di effetto artificiale delta 
musica elettronica, 
cresciuto anch'esso 
nell'arco di pochi anni, 
al fascino di "qualcosa" 
che puo produrre 
artificialmente la voce, si 
hanno due motivazioni 
sufficienti per questo 
vocoder. 

II sistema d'allarme centralizzato fornisce una 
segnalazione da numerose stazioni remote ad una 
stazione centralizzata su un bus comune a tutto il 
sistema. £ provvisto di segnalazione acustica e 
visiva di quale stazione ha segnalato rallarme. Le 
applicazioni di questo sistema sono limitate solo 
dalla fantasia del lettore. 
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A? oncorse -1 
ffnternazionale 
-Rncino IN scATdbA 

Questo circuito genera 
una quantita di luce 
costante che si sposta 
lentamente nello spettro 
cromatico. Nell'uso 
come illuminazione 
indiretta, produce un 
piacevole effetto che 
puo essere sfruttato in 
vari tipi di applicazione. 

Mensile associato all'USPl 
Unione Stampa Periodica Haliana 

ijjiinfi.io 

selektor  9-17 
generatore di colore  9-20 
VSWR meter   9-22 
Per oltenere la massima potenza in uscila da un'antenna Irasmit- 
lente, quesla deve essere correltamente accoppiala al trasmetli- 
tore. Per questo motivo, un disadatlamento efletlivamente grave 
puo avere effettl disaslrosi sullo stadio finale (costoso) del Ira- 
smeltitore. Per questo, i radioamalori spessousano un misuralore 
del rapporto di onda stazionaria — un VSWR meter, o anche un 
ROS meter. In questo articolo non verra descritta solo la parte 
leorica — cos'a, com'e fatto e come tunziona; viene presentalo 
un'esempio pralico di un VSWR meter, caratlerizzato da una larga 
gamma di frequenze. Ovviamente c'e anche II circuito stampato. 

ricarica rapida degl! accumulatori NiCad ... 9-26 
Gli accumulatori NiCad offrono il vantaggio di poteressere ricari- 
cali. e quindi non devono essere sostituiti mollo spesso, come le 
normal! batterie a secco. 
II solo svanlaggio dchela ricarica richiede un certo tempo il chee 
alquanlo fastidioso quando li si vuole usare immediatamente. La 
soluzione e la ricarica rapida. ma questa va eseguita con oppor- 
tuni accorgimenti. 

porta loglca variabile   9-29 
consonant    9-29 
II Consonant e un preampliflcatore di elevala qualita, progettato 
per I'uso con i piii moderni finali di potenza, Offre caralteristiche 
quali filtri scratch e rumble, conlrolli di lono con possibility di 
esclusione e frequenze di turnover commutabili ed e previsto il 
monlaggio di un VU meter a LED Tulti i componenli, Inclusi 
potenziomelri e commulatori, vengono montali su un'unica pia- 
stra di circuito stampato, semplificando notevolmente il cablag- 
gio. Un preamplilicatore fono compatibile, che puo essere mon- 
tato separalamente o inserito nella parte posteriore della piastra 
sara descritto successivamente 

ejektor  9-40 
quizmaster  9-43 
In molli giochi quiz, e importante stabilire chi e il primo a rispon- 
deread unadomanda Per evilaredisputeespiacevoli discussion! 
familiari il sistema piii semplice e ricorrere ad un arbitro elellro- 
nico Quizmaster. 

i vocoder oggi  9-45 
sistema d'allarme centralizzato  9-51 
allenalore domestico  9-58 
controllo di velocity per mini-drill  9-60 
I trapani eletlrici mini-drill sono disponibili ormai da tempo. La 
maggioranza di quesli sono alimentati a balteria. Per lavori di 
precisione e preferibile poter disporre di un controllo di velocity; 
se e possibile avere una velocity regolabile. e indipendente dal 
carico ancora meglio. Questi due obiettivi possono essere rag- 
giunli in maniera semplice, usando un regolatore di tensions 
integrato. 

moderne circuitazioni per la 
regolazione della tensione   9-62 
Per ottenere le migliori prestazioni, y opportune impiegare rego- 
latori di tensione nei sistemi eleltronici di progettazione moderna 
Normalmente quesli regolalori sono di tipo convenzionale. basati 
sul transistor di controllo in serie. Quesli tipi presentano pochi 
problemi sia di progettazione che di realizzazione; lultavia non si 
conlraddistinguono certo per I'efficlenza. Questo inconveniente 
ha portato ad un costante aumento nell'uso di alimentalori "swit- 
ching". che sono di gran lunga piii efficienti, 

generatore d'impulsi regolabile  9-66 
Un problema lipico di alcuni generator! d'impulsi semplificati e 
che variando il duty-cicle viene modificata anche la frequenza. II 
circuito descritto In questo articolo, che impiega una "manciata" 
di componenti, e esente da questo difello; la frequenza e il duty- 
cicle sono regolabili indipendentemente. senza influenzarci. La 
gamma di frequenza si estende da circa 1 KHz a 20 KHz mentre il 
duty-cicle puo essere regolato pressoche da 0% fino a 100%. 

mercato  9-68 
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servizio circuitl stampati 

glugno 1979 

EPS 9453 generatore di (unzioni 
sempltce L 8 000 

EPS 9453F panneMo per generatore di 
lunzioni semphce L 4 850 

EPS 9465 alimentatore stabilizzato a 
circuito mtegralo L 4 000 

EPS 78041 tachimetro per la bicicletla L 2 800 
EPS 1234 nduttore dmamico del 

rumore L 3.300 
EPS 9743 comando aulomatico per il 

cambto delle dispositive L 2 500 
EPS 4523/9831 le lotogralie di Kirlian L 7 400 
EPS 1473 simulatore di lischio a vapore L 3 650 
EPS 1471 smietizzatore di vaponera L 3 400 
EPS 9765 iniellore di segnali L 2 450 
lugllo/agosto 1979 
EPS HB11 austereo alimentatore-F 
f HB12 ampiificatore HI-FI da 3W L 7 900 
EPS HB13 austereo preampnticatore L e.aao 
EPS HD4 ntenmenio di (requenza 

universale L 5 500 
EPS 9525 mdicatore di picco a LED L 4 300 
EPS 77005 distorsiometro L 5 900 
EPS 77059 alimentatore 0-10V L 4200 
EPS 77101 amphficatore per autoradio 

da 4W L 3 300 
EPS 9390 + 9399 preampltltcaiore preco L 10500 
EPS HB14 austereo preampiificatore 

'ono L 4 400 
settembre 1979 
EPS 9797 timer logantmico per camera 

oscura 1 5 800 
EPS 9860 PPM voltmetro di picco AC 

su scala logantmica L 4 900 
EPS 9817-1 t 2 voltmetro LED con UAA 180 L 5 900 
EPS 9970 osciiiographics L 5 500 
EPS 9952 saldatore a lemperatura 

controliata L 4900 
EPS 9827 eampi magnetici in medicma L 3 600 
EPS 9927 mmi-frequenzimelro L 6 900 

ollobre 1979 
EPS 9344-1 , 2 
EPS 9344-3 
EPS 9948 
EPS 9491 
EPS 79026 
novembre 1979 
EPS 940' 
EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 
dicembre 1979 
EPS 9987-1 -2 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1-2 

EPS 9906 
EPS 9885 
EPS 9967 
EPS 80024 
gennaio 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 
lebbraio 1980 
EPS 9974 
EPS 79038 

EPS 79008-1-2- 
EPS 79514 
EPS 78003 
EPS 79077 
EPS 78007 
EPS 79082 
EPS 79095 
marzo 1980 

aprlle 1980 
mim lambu'O L 8 500 EPS 79650 convenitore per onde corte L 4500 
generatore di ntmi tc L 4 500 EPS 79039 
generatore smusoidale a . pannei'o monoseiektor L 19 000 
•'equenze tisse L 5000 EPS 79070 stentore L 8 500 
segnaiatore per parcHimetn L 3 500 EPS 79071 assistentor L 6 000 
inierrullore a battimano L 4500 EPS 00023 topamp L 3 500 

magglo 1960 equm L 7 800 
mdicatore digilale universale L 5 500 EPS 79024 ricancatore atfidabile L 5 000 sirene L 4 500 EPS 80031 toppreamp L 9 400 termometro L 9 800 EPS 80054 volete una voce strana" 7 H digibe" L 7500 (modulatore ad aoetio) L 4500 microcomputer basic L IB 500 EPS 79093 limer/controlle' programmab L 6 400 

ampMicaiofe letelomco L 7 900 
gioco prova »0'za L 5 700 
coslfuzione del compoier 
per rv Games (main board) L 38 000 
cosiruzione del computer 
per TV Games (power sup- 
ply e kevboard) L 17 500 
alimentatore per micro- 
compuler basic L 9 900 
scneda con 4k di RAM L 35 000 
modulatore TV UHF VHF L 4 500 
bus board L 12 900 

luzz-bo* vanabiie 
tastiera ASCII 
pocket bagatelle (gioco 
di destrezza) 
contaminuii cbiocciante 
eiektermmai 
smloma a tasn 

nveiaiore a prossimita 
restensione deile pagme 
neli elekierminai 

i ti digilarad" 
gate dipper 
lampeggiatore di potenza 
sempiici elletti sonon 
chassis di media frequenza 
decoddicatore stereo 
eiekdoorbeii 

L 16000 
L 4 500 
L 6 300 
L 17 000 
L 8 900 

EPS 79019 generatore smusoidale 
EPS 9913-1/2 umta di nverbero digitate 
EPS 79040 modulatore ad anello 
EPS 9753 biglia eietlronica 
EPS 60021-18/23 smloma digilale 
EPS 80016 disturbatore elettronico 

L 6 500 
L 14 900 
L 10 900 
L 4 300 
L 4 5O0 
L 4 500 
L 5 500 
L 5 800 
L 11 000 

L 4 900 
L 15000 
L 6 300 
L 7 400 
L '6 900 
L 3 900 

sewar (effetti sonon con 
nverbero analogic©) 

giugno 1980 
EPS 80018-2 antenna "ailiva" 
EPS 80019-1 per raulomobiie L 6000 
EPS 80084 accensione a transistor L 9 000 
EPS 80086 temponzzatore 'mtetligenie' 

per lergicnslallo L 7 500 
EPS 80096 misuratore di consume 

del carburante L 15 000 
EPS 80097 fermiamo i ladn' (antifurto) L. 4 000 
EPS 80101 mdicatore delia tensione 

deila baiiena L 4 000 
EPS 80102 un probe ad astma L 4 000 
EPS 80109 protezione per la baiiena L 4 500 
EPS 7043b sussidio da campeggco L 4000 

luglio'agosto 1980 
EPS 78065 ridultore di luce sensor L 4500 
EPS 79517 canca baiiena automatic© L 4900 
EPS 79505 ammulolilore per 

disc-jockey L 6000 
EPS 79114 'requenzimetro per 

smtetizzatori L 5300 
EPS 79509 servo amphficatore L 3200 

lettambre 1980 
EPS 79513 VSWR meter L 1500 
EPS 80027 generatore d* co'ore L 3400 
EPS 79033 quizmaster L 3.000 
sistema d'allarme centralizzaio 
EPS 9950 stazione master L 4 000 
EPS 9950 stazione slave L 3600 
EPS 9950 stazione d'allarme L 2 000 
EPS 9945 consonant 
EPS 9945-F panneiio frontale consonant L 16 000 

servizio disehi software 

UP TV Games 
four- in-a-row surround, 
music box. fun and 
games, clock 

uP TV Games 
test pallerns, 
PVI programming 
space shoot-out 

ESS 003 L. 4,800 

ESS 006 L. 5.500 

Tuttl I circuitl stampali e I dlschl 
software, sono In vendita presso I 
mlgllorl rlvendllorl (Indlcall altrove In 
quesla rlvlsta) e possono essere 
rlchlesti alia noslra Redazlone 
ullllzzando II coupon qul solto 

Tagliando d'ordine da inviare a: J.C.E.-Elektor, Div. EPS-ESS - Via dei Lavoratori 124 - 20092 Cinisello B. 

Nome 

Cognome_ 

Via  

Inviatemi II seguente maleriale. paghero al postlno I'importo indicato 
nel n° 16 di Elektor spese di spedizione 
Termini di consegna: 

EPS 60gg dalla data di ricevimenlo dell'ordine 
ESS 60gg dalla data di ricevimenlo dell'ordine 

Citta _ 

Firma 

Data _ 

CAP_ 

Codice fiscale (Indispensabile per le aziende) 

| EPS | EPS 1 ESS 

| EPS | EPS I ESS 

| EPS 1 EPS ESS 

| EPS | EPS I ESS 
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elektor kit 

V 

Un servizio per gli appassionati di autocostruzione elettronica 

XjjfOLuJrii mette a disposizione alcuni kit basati sui montaggi pubblicati sulla rivista Elektor 

V. 

/■ 

GENERATORE DI FUNZIONI 
SEMPUCE KE 103 

ESPERIMENTI 
IN MEDICINA KE 101 

INTERRUTTORE 
A BATTIMANO KE 102 

/ 

11 generatore di funzioni 6 un 
apparecchio universale ed 
ulilisslmo 
Alimentazione: 15 Vc.a. 
Campo di frequenza (8 gamme); 

10 Hz -=-200 KHz 
Funzioni d'uscita: Sinusoidale- 

tnangolare-quadra-impulsi 
Tensions d'uscita: da 0 a 1 V 
Impedenza d'uscita: circa 5 Q 
Distorsione onda sinusoidale: 0,5% 

Questo semplice apparecchietto 
produce un campo magnetico 
altemato, adatlo all'unpiego 
medico. 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
Assorbimento; 10 mA 
Frequenza di oscillazione: 

da 2,5 Hz a 14,2 Hz 

L. 61.000 

ogni kit comprende: 
piastra a circuito stampato originale Elektor 

L. 14.000 

n lettore s'immagini d'essere 
seduto nel suo salotto, confortato 
dalla compagraa di alcuni amici, 
al!orch6 nota che il tramonto inizia 
a ridurre la luce estema A1 
momento egli balte le mani, ed • 
oplS - si accendono le lampadine! 
D lettore, ha risparmiato il fastidio 
di alzarsi dalla confortevole 
poltrona 
Alimentazione: 9 Vc.c. 

L. 17.500 

componenti 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

sei un rivenditore di materiale elettronico 

puoi distribuire i componenti dei montaggi 

di Elektor, i circuit! stampati (EPS) e le riviste 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a; 

Elektor - Via dei Lavoratori 124 - 20092 Cinisello Balsamo - oppure telefonare ai numeri 
6173441 - 6172671 - 6172641 chiedendo della signorina Marta Menegardo. 

Ditta    

Via 

Citta CAP., 

Siamo interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla possibillta di diventare rivendilori di Elektor. 
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1 
ff 

In t 

Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

a 

uco elettfonico 

concesslonaria 
escluslva 

magazzini di vendita BOLOG 

via Brugnoli 1/a tel. 236600 - 264944 
via Lombardi 3 tel. 358244 - 374459 

Vi mette a disposizione i 

circuiti stampati di ELEKTOR 

integrati 
transistor! 
opto 
diodi 

troverete puntualmente 

ogni mese la rivista 

Elektor ed i Kits dei 

progetti pubblicati. 

alia C.P.E. 

MDM Elettronlca 
Via Sbarre inf. Tr. XI di V ie Moro 
89100 Regglo Calabria 

Dltta Tosl Stelano Elettronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 

Elettronlca Albert! 
Componenfi Elettronici - Kits 
Via G. Spontini, 23 
00043 Clamplno (RM) 

C.E.L. di Langella Ollmpo & F.sco s.n.c. 
Via S. Anna alle Paludi. 126 
80142 Napoll 

Luca Elettronlca 
Via Lombardi, 3 
40139 Bologna 

Gray Electronic 
Via Nino Bixio, 32 
22100 Como 

Forel Elettronlca 
Via Italia. 50 
60015 Falconara 

CSE F.lll lo Furno 
Via L. Tolstoi. 14 
20051 Limblate (Ml) 

BMP s.n.c. dl Benevelll e Prandf 
Via Porla Brennone, 9/b 
42100 Regglo Emilia 

Simel dl Sannlno Genovese Donato 
Via Zara, 46 
84100 Salerno 

C.P.E. 
Via Appia, 279 
04028 Scauri (LT) 

Fotolecnlca 
Via X Giornate. 4 
25100 Brescia 

Oe Do Electronic Flttig 
dl Malalesta F.8tC. s.r.l. 
Via. F. Crispi. 9 
64100 Teramo 

C.P.E. Via Appia,279-04028 SCAURI (LT) Tel.0771/65.41.9 
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Per la realizzazione del Vos- 
tri progetti affidatevi al Ser- 
vizio SPES (Spediz. Postale 
Espresso) 
Abbiamo disponibili a stock 
componenti delle migliori ca- 
se; 

CONSUMER MICRO LTD 
EXAR 
INTERSIL 
LSI computer syst. 
MOTOROLA 
NATIONAL 
RETICON 
TEXAS 
RCA etc. 

Spediz. postale al costo ordi- 
ne minimo L. 10.000 spese 
escluse. 
Pagamento contrassegno. 

mi ELECTRONIC 
Via Nino Bixio, 32 

Tel. 031/557424 
COMO 

HOBBYSTA! 

A CIAMPINO (ROMA) 

Trovi tutti i Kits 

e componenti da: 

Elettronlca Albert! 
Via G. Spontini, 23 
(P.zza Kennedy - Staz. di Ciampino) 

FOREL Elettronlca 
Via Italia, 50 
60015 FALCONARA (AN) 
Tel. 071/917.103.9 

7400 350 4017 1000 
7402 350 4023 400 
74LS04 350 4027 600 
74LS05 350 4029 1300 
7407 350 4040 1100 
7413 500 40/12 1000 
7430 350 4046 1350 
7432 350 4049 500 
7442 800 4050 500 
7445 1000 4066 500 
7448 950 4069 400 
7473 450 4081 400 
7474 450 4093 650 
7485 1000 4511 1300 
7490 600 4514 2800 
7493 700 4518 1200 
74121 600 4520 1200 
74123 900 4528 1600 
74132 900 CA 3161 1600 
74151 850 CA 3162 6000 
74LS154 1200 LF 356H 2200 
74LS155 800 LF 357N 1500 
74157 850 LM 301N 600 
74161 900 LM 311N 800 
74LS174 850 LM 339N 900 
74193 1050 LM 556N 1000 
74LS241 1750 LM 723H 900 
74LS251 900 LM 3900 1200 
4000 400 NE 555N 500 
4001 400 TL 084 2000 
4011 400 TDA 2002 1850 
4012 400 UA 709H 750 
4013 500 UA 741N 700 
4015 1000 UA 747N 700 
4016 500 UAA 170 3000 

UAA 180 3000 

Spedizione in Conlrassegno 1 prezzl sono al 
netlo di IVA Spese di spedizione a carico del- 
I'acquireme 
Ordine minimo. L. 5000. 

CONTINUA 

L'ECCEZIONALE OFFERTA 

DI NUMERI ARRETRATI! 

Per chi ha scoperto Elektor in ritardo e desidera 

avere tutti i fascicoli arretrati del 1979, offriamo con 

uno sconto eccezionale 6 numeri (giugno, 

luglio/agosto (speciale 100 circuiti) settembre, 

ottobre, novembre, dicembre) 

L. 7.000 

anziche 

Per I'ordinazione utilizzate I'apposita cartolina inserita nella rivista. 
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TRASF0RMAT0RI E II ALIMENTAZIONE 

T0R0IDALI 1 

CARATTERISTICHE GENERAL! 
• Basso flusso disperse 
• Alto rendimento 
• Assenza di ronzio 
• Dimensioni ridotte 
Corredati di: 
1 rondella metallica 
2 dischi isolanti 
1 vite 
ENTRATE: 220 V 

POTENZA 
(VA) 

DIMENSIONI (mm) PESO 
(kg) A B 

50 70 40 0,9 
80 90 30 1 

120 90 40 1,2 

USCTTE CODICEGB.C. 

50 VA 
6 V - 8,32 A 
9 V - 5,54 A 

12V- 4,16A 
15 V - 3,33 A 
18 V - 2,77 A 
24 V - 2,08 A 

2x6 V- 4,16 A 
2x9 V- 2.77 A 
2x12 V- 2,08 A 
2x15 V - 1,66 A 
2x18 V - 1,38 A 
2x24 V - 1,04 A 

12V- 4,16A 
18V- 2,77A 
24 V- 2,08 A 
30V- 1,66 A 
36V- 1,38 A 
48V- 1,04 A 

HT/3304-00 
HT/3304-01 
HT/3304-02 
HT/3304-03 
HT/3304-04 
HT/3304-05 

80 VA 

6 V -13,32 A 
9 V - 8,88 A 

12 V - 6,66 A 
15 V - 5,32 A 
18 V - 4,44 A 
24 V - 3,32 A 

2x6 V- 6,66 A 
2x9 V- 4,44 A 
2x12 V- 3,33 A 
2x15 V 2.66 A 
2x18 V- 2,22 A 
2x24 V- 1.66 A 

12V- 6,66A 
18V- 4,44A 
24 V- 3,33 A 
30 V- 2,66 A 
36 V- 2,22 A 
48V- 1,66 A 

HT/3305-00 
HT/3305-01 
HT/3305-02 
HT/3305-03 
HT/3305-04 
HT/3305-05 

120 VA 

6 V - 20 A 
9 V -13,32 A 

12 V -10 A 
15V - 8 A 
18 V - 6,66 A 
24V - 5 A 
36 V- 3,32 A 
48 V - 2,50 A 

2x6 V-10 A 
2x9 V- 6,66 A 
2x12 V- 5 A 
2x15 V - 4 A 
2x18 V- 3,33 A 
2x24 V- 2,5 A 
2x36 V- 1,66 A 
2x48 V- 1,25 A 

12V-10 A 
18V- 6,66A 
24V- 5 A 
30V- 4 A 
36 V- 3,33 A 
48V- 2,5 A 
72V- 1,66 A 
96V- 1,25 A 

HT/3306-00 
HT/3306-01 
HT/3306-02 
HT/3306-03 
HT/3306-04 
HT/3306-05 
HT/3306-06 
HT/3306-07 

GRUPPI DI CONTINUnn 

> 
-V, 

•v 

WL. 

Nel caso di interruzione della tensione di rete questi gruppi 
automatic! di continuity, a onda rettangolare, intervengono 
istantaneamente e I'apparecohio a 220 V - 50 Hz che state 
usando continua a funzionare. 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Tensione di alimentazione: 220 Vc.a. 
Tensione di uscita: 220 V - 50 Hz ±5% 
Temperatura ambienfe: —10 +55 "C 

POTENZA 
NOMINALE 

TEMPO DI 
INTERVENTO 

AUTO- 
NOMIA MOD. CODICE 

G.B.C. 

60 VA 15 ms 60' EM60P HT/4650-00 
100 VA 15 ms SO1 EM 100 HT/4650-05 
250 VA 15 ms 40' EM250 HT/4650-10 
100 VA istantaneo 30' ENB100 HT/4650-15 
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Transformers 

and coils eict 
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TRASFORMATORI 

Dl ALIMENTAZIONE 

A NORME IEC 

iii g 
a- 

ti 

VA 

1 VA 

TERMINAL! A SALDARE PER C.S. 
II fissaggio orizzontale presenta un'elevata 
resistenza alle vibrazioni ed agli urti. 
Ingombro massimo: 33x27x30 mm ^ 
ENTRATE: 220 V W 

USCITE CODICE G.B.C. 
6 V - 200 mA HT/3568-00 
9 V - 130 mA HT/3568-01 

12 V- 100 mA HT/3568-02 
15 V - 80 mA HT/3568-03 
24 V - 50 mA HT/3568-04 

2x15 V-2x40 mA HT/3568-06 
2x20 V - 2x30 mA HT/3568-07 

USCITE CODICE G.B.C. 
6 V-1 A; 12 V-0,5A 
6 V - 0,5 A/6 V - 0.5 A HT/3731-01 

12 V-0,5 A; 24 V-0,25 A 
12 V-0,25 A/12 V-0,25 A HT/3731-02 
24 V - 0,25 A;48 V - 0,125 A 
24 V - 0,125 A/24 V - 0,125 A HT/3731-03 

6 V - 0,3 A: 12 V-0,3 A 
18 V-0,3 A HT/3731-05 

6 V - 0,2 A; 24 V - 0,2 A 
30 V - 0,2 A HT/3731-06 

9 V -0,6 A; 18 V-0,3 A 
9 V - 0,3 A/9 V - 0.3 A HT/3731-07 

VA 

TERMINAL! A SALDARE PER C.S. 
II fissaggio orizzontale presenta un'elevata 
resistenza alle vibrazioni ed agli urti. 
Ingombro massimo: 39x33x32 mm 
ENTRATE: 220 V W 

USCITE CODICE G.B.C. 

6 V - 400 mA HT/3572-00 
9 V - 250 mA HT/3572-01 

12 V - 200 mA HT/3572-02 
15 V - 160 mA HT/3572-03 
24 V - 100 mA HT/3572-04 

2x15 V - 2x85 mA HT/3572-06 
2x20 V - 2x65 mA HT/3572-07 

USCITE CODICE G.B.C. 
6V-1,6A; 12 V-0,8A 
6 V - 0.8 A/6 V - 0,8 A HT/3734-01 

12 V -0,8 A; 24 V - 0,4 A 
12 V-0,4 A/12 V-0,4 A HT/3734-02 
24 V - 0,4 A; 48 V - 0,2 A 
24 V - 0,2 A/24 V - 0,2 A HT/3734-03 

6 V-0,55 A; 12 V-0,55 A 
18 V-0,55 A HT/3734-04 

6 V - 0,33 A; 24 V - 0,33 A 
30 V - 0,33 A HT/3734-05 

9 V - 1,1 A;18 V - 0,55 A 
9 V - 0,55 A/9 V - 0,55 A HT/3734-06 

(JSVAj) & 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibilite di fissaggio con quattro 
squadrette in nylon HT/3736-95 inserite 
nel pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 57 x 48 x 48 mm 
ENTRATE: 110/220 V serie/parallelo (3) 

USCITE CODICE G.B.C. 

6 V - 2,5 A; 2x6 V -1,25 A 
12 V-1,25 A HT/3736-10 

12 V-1,25 A: 2 x 12 V-0.625 A 
24 V-0,625 A HT/3736-30 

15 V -1 A; 2 x 15 V - 0,5 A 
30 V - 0,5 A HT/3736-40 

18 V -0.83 A; 2 x18 V - 0,416 A 
36 V-0,416 A HT/3736-50 

OVA 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibility di fissaggio con due 
squadrette in nylon HT/3731-50 inserite 
nel pacco del trasformatore 
Ingombro massimo: 48x40x43 mm 
ENTRATE: 110/220 V serie/parallelo Ci) 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibility di fissaggio con quattro 
squadrette in nylon HT/3740-95 inserite 
nel pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 68x58x60 mm . 
ENTRATE: 110/220 V serie/parallelo (2) 

USCITE CODICE G.B.C. 
6 V-5 A: 12 V-2.5 A 
6 V - 2,5 A/6 V - 2.5 A HT/3740-10 

9 V - 3,3 A:18 V -1,65 A 
9 V-1,65 A/9 V-1,65 A HT/3740-20 

12 V-2,5 A; 24 V-1,25 A 
12 V - 1,25 A/12 V - 1,25 A HT/3740-30 

15 V -2 A: 30 V - 1 A 
15 V - 1 A/15 V - 1 A HT/3740-40 

18 V-1.7 A; 36V-0,75 A 
2x18 V - 2x0,85 A HT/3740-50 
24 V-1,2 A: 48 V-0,6 A 
2x24 V - 2x0,6 A HT/3740-60 

CsowQ 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibility di fissaggio con quattro 
squadrette in nylon HT/3731-50 inserite 
nel pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 57x48x51 mm 
ENTRATE: 110/220 V serie/parallelo (£) 

TERMINALI A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibility di fissaggio con quattro 
squadrette in nylon HT/3744-95 inserite 
nel pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 75 x 63 x 71 mm 
ENTRATE: 110/220 V serie/parallelo V*) 

USCITE CODICE G.B.C. 
12 V-4,16 A; 2x12 V-2,08 A 

24 V-2,08 A HT/3744-30 

15 V-3,33 A; 2x15 V-1,66 A 
30 V-1.66 A HT/3744-40 

18 V -2,77 A; 2x18 V - 1,38 A 
36 V-1,38 A HT/3744-50 

24 V-2,08 A; 2x24 V-1,04 A 
48 V-1,04 A HT/3744-60 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 



Tecnici riparatori TV: 

risparmiate tempo nelle riparazioni. 

Con il nuovo oscilloscopio per misure TV, 
Philips PM 3207: il "salva-tempo", potrete 
disporre di uno strumento comprendente 
tutte le caratteristiche necessarie per 
misure TV. 
Ovunque, nel vostro laboratorio o anche al 
domicilio del cliente, I'oscilloscopio 
Philips PM 3207 potra esservi di valido 
aiuto per incrementare la vostra 
produttivita e il vostro giro d'affari. 
Philips lo sa. Noi usiamo i 
nostri stessi strumenti di 
misura per lo sviluppo e la 
produzione dei nostri 
sistemi video e TV, sia 
civili che professionali. 
Cosi, anche per noi; il PM 
3207 costituisce un ottimo 
mezzo per risparmiare 
tempo. 

II prezzo? 
Molto meno di quanto possiate pensare. 
Spendete subito soltanto pochi minuti per 
telefonare al piu vicino distributore Philips. 
Vedrete come il PM 3207 puo essere un 
mezzo per incrementare la vostra produttivita. 

Philips S.p.A. - Divislone Scienza & Induslria 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA - Tel. (039) 36.35.248 
Flliali: BOLOGNA (051) 493.046 - CAGLIARI (070) 666.740 
PADOVA (049) 657 700 - ROMA (06) 382 041 
TORINO (011) 21.64 121 

Pronta 
consegna! 

PHILIPS Test& Measuring 
Instruments 

L. 670*000' 
" Listino valuta Febbr 1980 

PHILIPS 

Valigette per assistenza tecnica Radio TV 

e ogni altra esigenza 

custodie per strumenti di misura 

V' 

Fabbrica specializzata in: 
• Borse per installatori, manutentori di 

impianti elettrici, idraulici, impiantisti 
ed ogni forma di assistenza tecnica 
a richiesta si spedisce il catalogo generate 

art. 526/abs/TVR 
VALIGETTA MODELLO "007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Guscio inleramente 
in materlale plastico 
indeformabile 
antiurto ad alta resisienza 
con telaio in duralluminio. 

Tasca porta schemi 
e documenti. 
corredata di n 29 
posti valvoler di pannello 
con passanti elastic! 
per alloggiamento utensill. 
scomparti porta tester ecc. 
e di due astucci di plastica 
con divisor! per resislenze 
e piccoli pezzi di ricambio 

ppnnv via castel morrone 19 
ditto t until telefono 27.93.06 
del dot tor Ferruccio Fern 20129 milano-Italy 

EK 9'80 
Spedire il tagliando a: ditta Ferri - via Castel Morrone, 19 - 20129 Milano 

Vogliate inviarmi il Vs/ Catalogo generate. 

Sig  

Via 

Citta CAP 
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"Metti un progetto in scatola" 
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Sliamo parlando dcllc scatolc di conserva o di bevande soprattutto di queste ultime. I barattoli, per meglio 
intenderci, da gettarc quando sono vuoti. Si possono utilizzare? Questa domanda ha suggerito il concorso 
"METTI UN PROGETTO IN SCATOLA". 
Abbiamo parlato di scatola e barattolo, e potremmo dire anche lattina, di quelle per bevande gasatc. Non 
andate a prendere quelle grandi da olio lubrificante. Potrete invece usare due o piii lattine uguali, se il 
progetto lo richiede. 
L'esame dei lavori terra conto: 
— della novita c della spontaneita 
— della possibilita di realizzazione (fotografia gradita, non mandate prototipi) 
I lavori devono arrivare alia redazione di Elektor, via dei Lavoratori, 124 - 20092 Ciniscllo B. (MI) entro il 
30 settembre 1980. 1 lavori prcmiati saranno pubblicati. 
E i premi? Sorpresa! Vi diciamo, per altro, die non saranno soltanto attrezzature eleltroniche. Al 
contrario, come e stato fatto nelle altre edizioni europee, pensiamo ad allri generi di premi, consoni al 
carattcre di fantasia che distingue il concorso. 
I giudizi saranno dcfinitivi. Pur con rammarico, non potremo prendere in considerazione alcuna 
corrispondenza rclativa al concorso, ma solo i progetti. Chi desidera il progetto di ritorno, e prcgato di 
allegare una busta col proprio indirizzo. 
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Praticamente unico. 

Finalmente un testo pratico 

che serve dawero a mettere le mani 

sui Sistemi a micnoprocessore. 

Fino ad oggi, i libri di testo sui 

microprocessori erano piu che altro 

dedicati ai progettisti, ed erano 

molto teorici. 

Ecco, invece, un manuale 

essenzialmente pratico, in lingua 

italiana, che insegna tutto 

suU'hardware, sui software e sulla 

ricerca guasti nei microprocessori: 

sono circa 460 pagine cne 

comprendono 20 lezioni 

complete di introduzioni, 

riassunti e quiz pratici per 

meglio memorizzare le nozioni. 

In piu, le appendici 

contengono tutta la documen- 

tazione sia di hardware che di 

software necessaria. 

Il libro e curato dalla Hewlett- 

Packard, di cui segnaliamo qui tra 

I'altro il lahoratorio portatile 5036A, 

una valigetta completa di microcom- 
puter e alimentatore, espressamente 

ideata per eseguire gli esperimenti 

che si susseguono nel volume, e per 

m 

1'addestramento alia ricerca guasti 

nei Sistemi a microprocessore. 

TAGLIANDO D'ORDINE, da inviare a; 
Jackson Italiana Editrice, 
p.le Massari 22, 20125 Milano 

srl 

Inviatemi N0 copie del volume: 'Tractical 
Microprocessors: hardware, software e ricerca guasti", 
al prezzo di Lit. 35.000 cad piu le spese di spedrzione. 
□ paghero al postino. 
□ allege assegno (in questo caso la spedizione e gratuita). 

1 

Nome Cognome. 

Posizione  

Ditta  

Codice fiscale (per le ditte) 

Via  

Citta CAP_ 
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nasce una nuova 

rivista..* 

iUoP'0 

il Clnescoplo 

RIVISTA PER RIPARATORI RADIO-TV E ANTENNISTI 

1L CINESCOPIO e la nuova rivista JCE dedicata ai 
riparatori radio-TV e agli installatori di antenne. Que- 
sta categoria da molto tempo aspettava una rivista 
specializzata nei problemi del Service. La JCE, sensi- 
bile alle necessity dei suoi numerosi lettori ha messo in 
cantiere questa pubblicazione che costituisce per i tec- 
nici TV un autentico strumento di lavoro. Gran parte 
degli articoli che compaiono su IL CINESCOPIO sono 
trattati dalla diretta esperienza di laboratorio e da casi 
concreti di impianti di antenna singoli o centralizzati. 
Scorriamo rapidamente il sommario del primo 
numero. Tra i tanti articoli e servizi riportati, segna- 
liamo: 

TV FLASH, una serie di brevi interventi su televisori 
trattati in sintesi ed illustrati. 
CONSULENZA TV, rubrica di risposte a quesiti posti 
dai lettori. 
SERVIZIO SCHEME per chiunque necessiti di schemi 
eleltrici TV o Servizi Tecnici completi. 
L'INTERVENTO DEL MESE, descrizione ampia e 
analitica di una riparazione di un TV color con alto 
contenuto tecnico e didattico. 
IMPIANTO DI ANTENNA OM1NDIREZIONALE. 
per ricevere emitlenti da tutte le direzioni. 
Altre rubriche in sintesi: SERVIZIO AUTORADIO - 
NUOVI COMPONENTl ELETTRONICI - L'AL- 
TERNATIVA ECG - LIBRI DI RADIOTECN1CA. 

••dalla JCE naturalmente. 
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Acqua calda dal congelatore 

II costo dell'cnergia e aumentato conside- 
revolmente in quesli ullimi anni e non sem- 
bra certo chepossadiminuire. E il memen- 
to di fare qualche passe avanti nella con- 
versazione dell'cnergia in un scttore che, 
fine a poco tempo fa, era preso in conside- 
razione solo a livello accademico. 

Consume energellco del congelatort 

Attualmente, in Inghilterra circa il 47% 
delle abitazioni e dotata di un congelatore. 
Recenlemente si e verificato una calo ven- 
dite annue. II molivosembraessereil note- 
vole assorbimento energetico di questi. 
Come si possono comparare questi con le 
altre apparecchiature di uso domeslico? In 
figura I sono riportate le tipiche richieste 
di energia per la casa. Circa r84%ericava- 
to dasorgenti primarie come gas ocarbone 
e da sorgenti secondarie come eleltricita, 
coke o olio com bust ibile. II 10% viene 
sfruttato per il riscaldamento dell'acqua. 1 
450 milioni di apparecchiature eletlriche 
domestiche comprese radio, televisori e 
impianti di illuminazioneconsumoglobal- 
mente sollanlo il 6% dell'energia lotale. 
Quindi, per quanto le apparecchiature ad 
uso domestico sfruttino solo una percen- 
tuale minima del consume energetico tota- 
le, sono giustificati gli sforzi a livello indu- 
striale per ridurre i consumi di energia. Nel 
1978, il 25% del totaleera dovuto aU'ener- 
gia elettrica ad uso domestico. La figura 2 
mostra le trc apparecchiature di maggiore 
consume nella cucina. II 17% del lotale va 
attribuito a sistemi di refrigerazione una 
potenza non superiore a 100 - 150 W, la 
notevole quantila di energia consumata e 
giustificata dal fatto che questi funzionano 
pressoche continuamenle. L'assorbimento 
totale di corrente puo essere equamente 
suddiviso tra frigoriferi e congelatori. II 
solo consume dovuto ai congelatori (6.5 
GWh ogni anno) corrisponde al consume 
dei macchinari agricoli oppure - per fare 
un'allro esempio - a circa il 70% della ri- 
chiesta per il traffico ferroviario estradale. 
Ci sarebbe, quindi,un notevole migliora- 
mento se si potesse recuperare I'energia 
dispersa nei congelatori. Anchesesolo una 
parte venisse usata per il riscaldamento. si 
tratterebbe comunque di un notevole pro- 
gresso dal punto di vista deU'economia. 
La figura 3 illustra le curve di assorbimen- 
to in funzione della capacila per frigoriferi 
e congelatori. Questi ullimi normalmente 
hanno un maggior rendimento, essendo 
meglio isolati. 

Bllanclo Ira energia e traslerlmento dl calore 

Un congelatore dalla capacita di 300 litri - 
indicate per una famiglia di quattro perso- 

100% totale; 
energia, gas. corrente 
olio combuslibile, 
carbone. 

84% 

6%i 
y/^ 

^ riscaldamento 

^ riscaldamento acqua 

^ illuminazione. 
apparecchiature 
elettriche 

Figura 1. L'uso dell'energia nell'amblenle domestico. 

Le Ire applicazioni che hanno 
il maggiore assorbimento 
di energia elettrica 

acqua calda 12% 

riscaldamento 
51% 

/ 

0000 o 

raffreddamento 
e congelamento 

17% 

Figura Z Assorbimento dl energia In cucina. 

assorbimento d energia 
kWh/giorno 

congelalon 

* l 
2,0 

  N frigoriferi 
.. 

1,0 

volume llitnl 

300 400 500 100 200 

Figura 3. Consume d'energla del congelatori. 
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Or, = 83 °n 

Qn = energia eleltrica assorbita 
Qo = calore assorbito 
Qc = calore teorlco dl considerazione 
Ov = calore prodotto sul condensatore 
Ok = calore prodotto dal compressore Qv - 90 % 

Qr = 183% 

» Qn = 100% Q. = 93% 

Flgura 4. Trasferlmenlo dl calore In un congelatore. 

congelalore  

lubo caplllare 

evaporalore 

compressore - 

boiler 

— riscaldatore aggiunlivo 

condensatore 

Flgura 5. Un congelalore con un slslema dl Irasferlmento del calore. 

92% 

Qn = energia eleltrica assorbita 
Qo = calore assorbito 
Qc — calore teorlco dl condensazione 
Qk = calore disperse sul compressore 
Qv = calore utllizzabile del condensatore 

Qn = 100%%: 

Qr = 192% 
Qv = 172%; 

W.M 

0, - 20 

Flgura 6. Congelatore con slslema dl trasferlmenlo del calore. 

ne - consuma niediarnenie2.3 kWhal gior- 
no. 
Questa energia viene trasformata in calore 
nel compressore e nel circuito di raffredda- 
memo. II bilancio energelico e riportaloin 
figura 4. L'energia eleltrica assorbita Qn 
normalizzata al 100% viene usata come 
lermine di riferimento. Qo viene assorbita 
dall'esterno per mezzo dell'evaporatore. 
Questa quantita normalmente corrispon- 
de al calore che penetra alfinterno del con- 
gelatore attraverso le guarnizioni del por- 
tello, ecc. II calore teorico di considerazio- 
ne Qo rappresenta il calore totale, in misura 
del 183%. Di questo, il 90% e il calore Qv 
emesso dal condensatore. mentre il 93% e 
il calore Qk prodotto dal compressore. 
Questo bilancio energelico mostra come 
sia relalivamente facile trasferire parte del 
calore emesso per riscaldare facqua. A 
questo scopo il condensatore viene sosti- 
tuito con un condensatore a serpentina. 
immerso in unserbatoio per facqua, cosic- 
che il calore Qv puo essere usato diretta- 
mente per il riscaldamento dell'acqua. Un 
riscaldamento addizionale mantiene la 
tcmperalura desiderata, e provvede in caso 
di picchi di consumo dell'acqua calda. 
La sezione trasversale di flgura 5 mostra 
com'e costruito un simile sistema. II con- 
gelatore e collegato allo scaldaacqua per 
mezzo di tubi. nei quali scorre il liquido 
refrigerante. In questo modo, il 90% dell'e- 
nergia assorbita dal congelatore puo essere 
sfruttata per scaldare facqua fino ad una 
temperalura di circa 60°. Usando unasem- 
plice lecnica. e possibile aumentare del 
100% e anche oltre il calore trasferiio. 
Questo e possibile in quanto il sistema si 
comporta in maniera analoga ad una pom- 
pa idraulica. In questo procedimento, il 
compressore gioca un ruolo importante. 
Se questo viene isolato dall'ambiente cir- 
costante, si puo installare un radiatore a 
olio per recuperare circa 1'80% del calore. 
Lo schema di funzionamento di questo 
sistema e riportato in flgura 6. 1 valori 
riportati in questo schema sono abbastan- 
za tipici. La temperalura di considerazione 
Tc = 50' e la temperalura di evaporazione 
To = 30". corrispondono a valori comuni 
per i congelatori. 
Si assume un tempo di lavoro per il com- 
pressore pari al 100%, quindi di continue . 
Qn rappresenta fassorbimento di energia 
eleltrica, normalizzato a 100%. II raffred- 
damento ottenuto, Qc, pari a 92%, e leg- 
germente superiore che nel caso preceden- 
te. in figura 4. Questo poiche le relazioni 
termiche del circuito di raffreddamento 
sono state modificate. Circa il 20%' del 
calore teorico di condensazione Qc, pari a 
192%, va perso a causa di trasmissione e 
irradiazione nel compressore. Resta dispo- 
nibile Qv = 172% a scopo di riscaldamen- 
to. Quindi i! calore effettivamente prodot- 
to e maggiore di un fattore 1.72 delfassor- 
bimento di energia eleltrica. 
II calore in eccesso viene assorbito dal- 
l'ambiente circostante al congelatore. Sot- 
traendo calore, il sistema si puo dimostra- 
re utile per raffreddare le cantine. Un ulte- 
riore vanlaggio e che non sono indispensa- 
bili altre sorgenti di energia. Per evitare 
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raccoppiamento lermico tra congelatore e 
riscaldatore, questi ovviamente devono es- 
sere installali in locali diversi, 
Conslderazlonl economlche 

II condensaiore a serpentina, il compresso 
re isolate con radiatore a olio, vari con- 
irolli e dispositivi di sicurezza vengono a 
costare in totale £ 230.000 circa. Suppo- 
nendo che il sistema in opera consenta un 
rispartnio annuale di circa £ 76.000, questo 
si ripaga da solo in circa 3 anni. Compa- 
randolo con allri sisiemi di riscaldamenlo 
dell'acqua, questo e il piii economico. Si 
ottiene un risparmio anche neU'ipotesi di 
riscaldamento a combustibile. 
La figura 7 presenta I'intero sistema, co- 
m'e attualmente disponibile. Venti sisiemi 
come questo son stati sottoposli a collau- 
do, e funzionano ancora perfetlamente do- 
po circa 18 mesi di lavoro. La figura 8 da 
un'idea dei componenti usati nel congela- 
tore. Sono chiaramente visibili i due lubi 
isolati attraverso i quali il liquido refrige- 
rante trasferisce il calore prodotlo dal con- 
densaiore e dal radiatore a olio. Nei lubi di 
ritorno, il refrigeranle e a lemperatura am- 
biente e quindi non e richiesto I'isolamen- 
to. 
I quatlro tubi sono le uniche connessioni 
Ira il congelatore e il riscaldatore. II bolier 
mostrato in figura, del tipo installato in 
una easa moderna ha una capacita di 290 
litri, (indicate per una famiglia di quatlro 
persone). 
Conslderazlone lecnlca 

Mentre il congelatore non richiede di esse- 
re continuamente raffreddato, la richiesta 
di acqua calda dipende dall'ora del giorno 
e anche dal giorno della settimana (figura 
9). Nel diagramma superiore e riportata la 
dipendenza del consume medio orario per 
una famiglia di quatlro persone in un gior- 
no tipico della settimana. 
Ci sono variazioni considerevoli del con- 
sumo durante la settimana. II grafico infe- 
riore mostra.con un'analisisemplificata, il 
consume totale. Questo e in relazione con 
il giorno della settimana, il consume c il 
rapporto di efficienza del boiler sono 
espressi in kWh, in altre parole e I'energia 
richiesta dal boiler. II grafico evidenzia 
anche I'energia che un congelatore da 300 
litri di capacita pub fornire per il riscalda- 

mento dell'acqua. Con un rapporto nomi- 
nale 1.72, circa 4 kWh corrispondenti al 
46% dell'energia richiesta possono essere 
fornili dal congelatore. La capacita del 
boiler 290 litri, e scelta proporzionalmente 
alia capacita di raffreddamento di 300 litri 
del congelatore. II riscaldatore aggiuntivo 
viene usato esclusivamente per fornire 
I'acqua calda in eccesso richiesta nei picchi 
di consume. 

Ono Koehn. 15' conferenza tecnica AEG- 
Telefunken 

9 

15 

10 

consume acqua calda lilri/ora 

% 

£ 
•4. 

£ 
// 

12 18 20 24 
assorbimento di energia 
per riscaldare I'acqua 
KWh/giorno 

% 
■y, riscaldatore aggiuntivo 
% 
^fornlto dal congelatore 

^ . 
Lu. Ma. Mer. Gio. Ve. Sa. Do. jgiornl 

Figura 9. Rlchleste speclflche dl acqua calda per 
una lamlglla dl qualtro persone. lemperatura ot- 
lenula—60 C. 
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Flgura 1.1 Ire colorl prlmarl vengono sfumall come si vede In questodlagramma:llfisullalo6unalucedl 
InlensllA quasi coslante che scandlsce lo spettro ognl 7 secondl. 

Generatore di colore 

L'uto di luci colorate 

per un display 

d'effetto 

Esistono numerosi circuit! per 
produrre effetti di luci - ma 
questo si differenzia dagli altri. 
Genera una quantity di luce 
praticamente costante, che si 
sposta nello spettro cromatico. 
nell'uso come illuminazione 
Indiretta, produce un piacevole 
effetto che pub essere sfruttato 
in ogni tipo di applicazione: party 
(sia all'interno che in ambiente 
esterno), vetrlne di negozi, e 
come anche "giochl di luci" in 
giardlno. 

W.H.M. van Dreumel 

II circuito e composto da ire sezioni pres- 
soch6 ideniiche. II cuore di ognuna di que- 
sle sezioni e un'inlegralo Siemens, tipo S 
566B*. progettalo per I'applicazione di 
controllo di luce "touch" (vedi Elektor, 
luglio/agosto 79). Quando I'ingresso di 
controllo dell'IC e altivo in modo conti- 
nue, fornisce un segnale di pilotaggio per 
un triac che fa periodicamenle accendere e 
spegnere in modo graduale la lampada. 
II ciclo completo ha una durata di circa 7 
secondi. 
Usando ire di quesli IC e sfasando i loro 
cicli di circa 2 1/3 sec, si ottengono ire cicli, 
parzialmente sovrapposti, come si vede in 
figura 1. Ogni IC controlla una lampada 
con un colore primario diverse: rosso, ver- 
de e blu. Se le ire lampade vengono direlte 
contro uno schermo bianco, il colore risul- 
tante scandisce tutto lo spelt ro dei colori in 
circa 7 secondi. 
Uno schema a blocchi del circuito e ripor- 
tato in figura 2. 

II circuito 
II circuito completo e prcsentato in figura 
3. La configurazione base e simile al con- 
trollo "touch" citato precedenlemente. I 
blocchi coslruili su T4 e T5 generano i 
corretti ritardi di tempo, all'atto dell'ac- 
censione. PI e P2 regolano quesli ritardi 
iniziali a circa 2 1/3 e 4 2/3 secondi rispet- 
livamenle. La circuitazione interna degli 
IC garantisce che questi ritardi vengano 
mantenuli indefinitamente, una volla cor- 
rettamente generati. Notare che questo si- 
gnifica che I'unita deve essere ripetuta- 
mente accesa espenla, per valutare I'effet- 
to della regolazione di PI e P2. Come nel 
circuito originale, Rl e Cl vengono usali 
per ricavare I'alimentaz.ione a 15 volt dalla 
tensione di rete. Un diodo zener, Dl, si 
occupa della stabilizzazione. 
Lo stampato e la disposizione dei compo- 
nenti sono riporlati in figura 4 e 5. Si deve 
prestare attenzione al fatto che tutto il cir- 
cuito e connesso alia tensione di rete. Que- 
sto significa che il circuito deve essere 
montato in un contenitore isolante; parti- 
colare prudenza durante I'operazione di 
taratura dei tempi di ritardo. 

/\ /\ /\ 

_n_ J L 
2.3 • X.Si 

Figura 2 Schema a blocchi. 

• Notare che non si puo usare in questo 
circuito I'integrato NE 566! Questo IC e un 
generatore di furizioni - non ha niente in 
comune con PIC S 566B. H 

Elenco dei componenll 
Resistenze: 
Rl = 330 n/1 W 
R2,R5,R10= 1M5 
R6.R7,R11 = 4M7 
R3.R4.R8.R9.R12.R13 = 470 k 
Rl 4,R16,R18 = 10k 
R15.R17,R19 = 120 SI 
R20.R21 = 100 k 
P1,P2 - 470 k preset 

Condensatorl: 
Cl = 220 n/400 V 
C2 = 47 p/25 V 
C3.C6.C9 = 470 n/400 V 
C4,C5,C7.C8.C10,C11 = 47 n 
C12,C13,C14 = 150 n/400 V 
C15,C16 = 100 n 

Semiconduttori: 
IC1 .IC2.IC3 = S 5668 (Siemens) 

vedi nota! 
T1.T2,T3= BC107B, BC547BO 

equ. 
T4,T5 = BC 177B. BC557B o 

equ. 
Tril ,Tri2 Tri3 = 2 A/400 V triac 

(es: TIC 226D. 
Texas Instruments) 

Dl = 15 V/1 W diodo zener 
D2 = 1N400I 
D3,D4 = 4,7 V/250 mW diodo 

zener 

Varie: 
LI .L2,L3 = 50 uH/2 A nucleo toroidale 
F1,F2,F3 = 2 A fusibile 

ritardato. montaggio c.s. 
La1 = lampada blu max. 400 W 
La2 = lampada verde max. 400 W 
La3 = lampada rossa max. 400 W 
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Per ottenere la massima potenza in uscita da un'antenna trasmittente, 
quests deve essere correttamente accoppiata al trasmettitore. Per 
questo motive, un disadattamento effetlivamente grave pud avere 
effetti disastrosi sullo sladio finale (costoso) del trasmettitore. Per 
questo, i radioamatori spesso usano un misuratore del rapporto di 
onda stazionaria - un VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) meter, o 
anche ROS meter. 
In questo artlcolo, non verra descritta solo la parte teorica - cos'e, 
com'd fatto, e come funziona, viene anche presentato un'esempio 
pratico di un SWR meter, caratterizzato da una larga gamma di 
frequenza. 

Chiunque ha un minimo di esperienza di 
elettronica ha sentito parlare di adatta- 
mento d'impedenza. Ma quanii conosco- 
no realmente il significalo di questo termi- 
ne? Non che sia fondamentale. in molti 
casi - in effetti, sembrerebbe che una delle 
applicazioni piii importanti sia di fornire 
un argomento di discussione agli audiofili 
fanatici, una volta esauriti gli allri argo- 
menti  
C'e tuttavia un settore di appassionati di 
elettronica che giustamente considera I'a- 
dattamento d'impedenza di imporlanza 
fondamentale. I radioamatori! Per loro, 
un disadattamento di impedenza puo cau- 
sare effetti disastrosi. Nell'ipotesi miglio- 
re. la loro portata viene drasticamente ri- 
dotta; nel caso peggiore. possono voler 
bruciare lo sladio finale del loro trasmetti- 
tore. 
Fortunatamente, non e difficile prevenire 
il disadattamento. 
Amettendo di sapere cosa di sia facendo! 
Se si acquista un trasmettitore, I'impeden- 
za di uscita normalmente vienespecificata. 
Lo stesso vale per le anlenne di trasmissio- 
ne: generalmente il costruttore specifica il 
valore delfimpedenza. II principio di base 
e di usare un'antenna con impedenza iden- 
tica a quella del trasmettitore, e collegare 
le due unita con un cavo della stessa impe- 
denza caratteristica. Ad esempio, se I'im- 
pedenza d'uscita del trasmettitore e di 75 
Q. la scelta ovvia e un'antenna da 75 fi e 
un cavo coassiale da 75 O . Purtroppo non 
sempre la soluzione e cosi semplice. 
Molti appassionati non solo autocostrui- 
scono il loro trasmettitore; spesso anche 
I'antenna e il risultato di sperimentazione 
personale. In quesla ipotesi, ambedue le 
impedenze sono incognite, e il trasferimen- 
to di potenza ottimale Ira trasmettitore e 
antenna puo essere ottenuto sollanto per 
via sperimenlale. 

Perche? 
II circuito equivalenle piii semplice di un 
trasmettitore con il carico, e riportato in 
figura 1. Un generatore di tensione ideale, 
U. fornisce potenza al carico, Zo, atlraver- 
so I'impedenza interna, Zi. La potenza ef- 
fetlivamente fornita al carico Zopuo essere 
calcolata con la seguente relazione: 

Pn = — U- ■ Zo 
(Z, + Zo)2 

In questa relazione, U e la tensione del 
generatore; Po e la potenza fornita al cari- 
co. Per un dato valore di Zi, il massimo 
trasferimento di potenza si ha quando Zoe 
uguale a Z.. In altre parole, se I'impedenza 
d'uscita del trasmettitore e di 75 fi , si 
dovrebbe usare un cavo coassiale con im- 
pedenza caratteristica di 75 Q. Analoga- 
mente, il trasferimento di potenza del cavo 
all'antenna e massimo quando I'impeden- 
za dell'antenna e identica a quella del cavo. 
In queste ipotesi, lutta la potenza fornita 
dal trasmettitore viene trasferila all'anten- 
na (le perdile dovute al cavo sono normal- 
mente trascurabili). 
Cosa accade quando I'impedenza dell'an- 
tenna e diversa da quella caratteristica del 
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Figure 1. II clrcullo equlvalente sempllflcalo dl un 
Irasmellllore collegato ad un carlco. Per II massl- 
mo Iraslerlmenlo dl polenza. I'lmpedenza dl carl- 
co Zo deve essere uguale a Zi 

I41 
f U ) zchar| ' 
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Flgura 2- In prallca, I'antenna normalmenle wlene 
collegata al Irasmellllore con un cavo. Alia Ire- 
quenza dl 10 MHz, uncavodl60pledl (20 meld) ha 
una lunghezza equlvalente a un'lntero periodo del 
segnale ad alia (requenza. 

trasmetlitore 
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Flgura 3. II clrcullo WSWR meter per Irequenze dl Irasmlsalone lino a 30 MHz. SI devono usare dlodl al 
germanlo, prelerlbllmenle del llpo 0A91. II Irasformatore 6 avvollo su un nucleo toroldale Amldon. 

cavo? II trasferimento di encrgia tra cavo e 
antenna, in queslo caso non e piu ideale, e 
sul cavo compare un'onda stazionaria. 
Questo concetto puo essere chiarito in 
questo modo. 
Tipicamenle, I'antenna non viene montata 
vicino al trasmetlitore. Puo essere su un 
tetto, su un palo abbastanza alto, o in 
un'allra posizione adatta, Nella maggio- 
ranza dei casi, e posta ad una certa distan- 
za del irasmettitore - quest'ullimo e instal- 
lato in posizione piii comoda, internamen- 
te alia casa. II trasmetlitore e I'antenna 
sono quindi collegati da una cavo. In altre 
parole, la potenza in uscita dal trasmetlito- 
re viene inviata lungo un cavo fino all'an- 
tenna. Tutto chiaro, si potrebbe pensare, 
ma vediamo cosa succede nel cavo. II se- 
gnale eiettrico si sposla nel cavo a velocita 
molto elevata; da 200.000 a 300.000 Km/s 
(oltre 100.000 miglia al secondol). Puo 
sembrare molto veloce, ma vediamo di cal- 
colare quanto tempo impiega il segnale a 
percorrere un cavo di 60 feet (circa 20 m). 
Un semplice calcolo(usando il sistema me- 
trico e piii semplice) da come risultato cir- 
ca 100 ns. Per un radioamatore, 10 MHz 
non e una frequenza alta ma il periodo 
corrispondente e di 100 ns. Questo signifi- 
ca che il generatore AC di figura 2 genera 
un periodo complete prima che il segnale 
sia presente all'altro estremo del cavo, 20m 
piii avanti! Quindi, il generatore non puo 
'vedere' immediatamente se il cavosichiu- 
de sull'impedenza caralleristica. La cor- 
rente "pompata" nel cavo dipende quindi 
da questa impedenza caralleristica. Quan- 
do questa corrente raggiunge I'antenna, il 

comportamento successive dipende dal- 
i'impedenza dell'antenna. 
Se I'intero sistema e adattato, tutta la po- 
tenza fornita dal trasmetlitore va all'an- 
tenna: tensioni identiche su impedenze 
uguali implicano correnti uguali - cioe la 
corrente nel cavo. Se I'impedenza dell'an- 
tenna e piii alia, invece. parte della potenza 
sara "riflessa". Vediamolo in questo modo: 
la slessa tensione su una resislenza mag- 
giore corrisponde a una corrente minore. 
Parte della corrente quindi viene "respin- 
la', e rimbalza indietro verso il trasmetlito- 
re. 
Un risultato simile si ottienese I'impeden- 
za dell'antenna e troppo bassa. La potenza 
riflessa verso il trasmetlitore interferisce 
con la potenza trasmessa in senso opposto. 
II risultato e un'onda stazionaria. Que- 
st'ultima puo essere rilevata con un misu- 
ratore di campo lungo il cavo: in alcuni 
punti si rileva un massimo, e in allri I'in- 
lensita del campo ha un valore minimo. 1 
punti di massimo e di minimo si ripetono a 
intervalli regolari. Se I'antenna non e adat- 
tata, in questo punto I'intensita di campo 
sara bassa - indicando una potenza minore 
sull'antenna slessa. Se I'impedenza del- 
l'antenna e incognita, I'entita del disadat- 
tamento puo essere determinata misuran- 
do I'energia riflessa. Usando accoppiatori 
direzionali, che permettono il passaggio 
della potenza in una sola direzione, la po- 
tenza riflessa puo essere separata dalla po- 
tenza trasmessa aH'antenna. II rapporto di 
queste e una misura del grado di adatta- 
mento. 
Con maggiore precisione, il rapporto tra la 

somma e la differenza della tensione che si 
propaga verso I'antenna (Uf, verso I'anten- 
na) e la tensione riflessa (Ur) viene usato 
come misura: 

VSWR = IJ| + l-1' 
Ut — U. 

Dove VSWR e il rapporto di onda stazio- 
naria. 
E ovvio che il rapporto VSWR vale 1 se la 
tensione riflessa e nulla; diventa infinito in 
caso di completa riflessione. Quest'ultimo 
caso si verifica se I'impedenza dell'antenna 
e nulla o infmita. Si deve verificare se I'im- 
pedenza dell'antenna e riferita alia fre- 
quenza, di trasmissione. Se I'antenna e 
correttamenle progettata per questa fre- 
quenza, e in risonanza e la sua impedenza e 
puramente reale. 

II VSWR Meter 
A questo punto abbiamo un'idea piii chia- 
ra di cosa vogliamo misurare. La domanda 
successive e: come? 
II circuito VSWR meter di figura 3 e ulile 
per frequenze di trasmissione comprese tra 
2 MHz e 30 MHz. L'unita deve essere col- 
legata in serie al cavo coassiale, vicino al 
trasmetlitore. La corrente che si propaga 
verso I'antenna e quella in direzione oppo- 
sta passano sul primario di un irasforma- 
tore. Ambedue le correnti producono un 
flusso di corrente al secondario; il verso di 
questa corrente dipende ovviamente dal 
verso della corrente sul primario. Combi- 
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nando la tensione totale (UrfUr) con la 
tcnsione al secondario opponuno scelta e 
reltificaia a semionda, si possono ricavare 
separatamente Ur e Uf. 
Questi valori (rispettivamente su C1 eC2) 
possono essere misurati con un semplice 
circuito di misura, composto da filiri 
passa-basso (RI/C3 e R2/C4) e uno stru- 
mento eon un trimmer di taratura in serie. 
A frequenze superiori ai 30 MHz, non t 
necessario il trasformatore. Lostessocom- 
pito viene assolto aggiungendo due 'strip' 
parallele al percorso primario. Questa di- 
sposizione e illustrata in figura 4. Le carat- 
leristiche di direzionalita di questo circuito 
sono ottimali se sono soddisfalte le se- 
guenli condizioni: 

= Zu_ 
Zll Za 

P2_ 
ZJL 

:=Zu_ 
Za 

dove Za e I'impedenza previsla per questa 
unit4. 
Ovviamente, le onde elettriche possono 
passare in entrambe le direzioni lungo tut- 
te le 'strip': ma se le precedenti condizioni 
sono verificate, le onde si smorzano molto 
rapidamente in una direzione. Con i diodi 
che conducono in una sola direzione (co- 
me fanno tutti i diodi di buona qualita 
 ), I'onda trasmessa genera una tensione 
su C2 e I'onda riflessa pub essere misurata 
su Cl. Come nel caso precedente, le due 
tensioni possono essere misurate con un 
semplice circuito. La gamma di frequenza 

lOOn 

I SOi. 

trasmettitore 

-mmmmmm ^ mmwmm 

antenna 

82 

III 1000 
13C : 

HI 

v> 

100 11A 

Figura 4. Per frequenze plii alte (100 MHz.... 300 MHz) si pud usare un circuito VSWR meter ancora plu 
semplice. 

i, 

'# # 

a- 

s 

* 
* * 

Figura 5. Lo slesso circuito slampato pub eaaere uaato per ambedue I clrcultl. Da notare che la "strip" cenlrale de*e essere Inlerrotta per II drcullo dl llgura 3. 
come splegato nel leslo. 
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di quesio VSWR meter si estcnde approssi- 
mativamenle da 100 MHz a 300 MHz. g 

II circuito stampato 
Non sono necessari due diversi stampali 
per i due circuiti presentati. Le differenze 
sono talmente poche, ehe lo stesso disegno 
dello stampato vale nei due casi, come si 
vede in figura 5. 
Se si vuol realizzare il circuito di figura 3 
(per misurare fino a 30 MHz), la 'stripline' 
cent rale deve essere divisa in due parti. Lo 
si pud fare con un'incisione nel rame Ira i 
due fori centrali. II trasformatore deve es- 
sere avvolto su nucleo toroidale Amidon. 
L'avvolgimento secondario e di 30 spire; il 
primario ha soltanto l/2spira. il che equi- 
vale ad un ponticello attorno al nucleo. 
II ponte viene saldato sui due fori della 
stripline centrale, e provvede anche al fis- 
saggio del trasformatore. Quesio montag- 
gio e chiaramente illustrato nella fologra- 
fia. 
II montaggio della versione per alia fre- 
quenza (figura 4) e ancora piii facile. Ov- 
viamente la 'stripline' centrale non viene 
incisa. La sola cosa da puntualizzare e che 
vengono omessi C5. C6 e il trasformatore. 

Taratura 
La calibrazione e mollo facile. L'unila vie- 
ne inserita sul collegamento Ira trasmelli- 
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Resislenze: 
R1 .R2 = 1 k 
P1,P2 = 100 fl trimmer 
P3 - 10 k trimmer Figura 6. Ouesto dlagramma evldenzla I'lmportanza del valore VSWR. Nella prallca, al possonoconslde- 

rare buonl I valorl Inferior! a 21 

Condensatori: 
C1 ,C2 = 330 p (ceramico) 
C3,C4 = 100 n 
CS'.CS*,1 10 p (ceramico) 

Semiconduttori: 
01,02 = 0A91 o equivalenli 

Varie: 
strumento 100 pA tondo scala 
Trl" = trasformatore su nucleo 

toroidale Amidon, tipo T50-6 
primario: 1/2 spira, 1 mm Cu Ag 
secondario: 30 spire, 0.5 mm Cul 

S1 = commulalore 1 via, 2 posizioni 

2 conneitorl (BNC.SO 239) 

' Ouesti componenti sono richiesli soltanto per la 
versione a frequenza piii bassa (lino a 30 MHz) 

lore e antenna, vicino al trasmettitore. Si 
deve innanzitutlo mettere il commulatore 
sulla posizione "Ui' e regolare P3 per otte- 
nere una indicazione abbastanza alta sullo 
strumento. Per inciso, ricordiamocheque- 
sti componenti non sono montati sul cir- 
cuito stampato. A questo punto, con il 
commulatore in posizione 'Ur". si regola 
P2 per la minima deflessione dello stru- 
mento. 
Effettuata questa regolazione, il circuito e 
collegalo inversamente: I'uscita antenna e 
connessa al trasmettitore e Pingresso tra- 
smettitore aiPantenna. Si ripetono le cali- 
brazioni precedenti, con una variante: P2 
non viene variato e si regola PI per la 
minima deflessione in posizione'Ur'. Do- 

o aver ripristinato il collegamento origi- 
nalc. si puo conlrollare la regolazione di 
P2; quindi ancora PI, e cosi via fino a 
quando non si hanno ulteriori migliora- 
menli. 

Ottenuta la regolazione ottimale di PI e 
P2, si commuta in posizione "Ui" e si rego- 
la P3 per ottenere il fondo scala. In posi- 
zione "L't". lo strumento dovrebbe indica- 
re I'intensita dell'onda riflessa. Se tulte le 
dipendenze sono adattate correttamente, 
10 strumento dovrebbe indicare zero. 11 che 
corrisponde. come precedentemente spie- 
gato a VSWR=1; in altre parole, la scala 
dello strumento tarata in unita VSWR va 
da I a oo. 
Se si prova un'antenna diversa, lo stru- 
mento dovrebbe dare un'identita VSWR; 
11 fondo scala corrisponde a "oo". 3/4 f.s. a 
"7", la posizione centrale "3", 1/4 f.s. a 
1/10 f.s.a 1.2, 1/20 f.s. a LI e zero corri- 
spondente a "1". In pratica, e da conside- 
rarsi buono un rapporto VSWR inferiorea 
2. M 
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Ricarica rapida degli 

accumulatori NiCad 

Gli accumulatori nicad offrono il 
vantaggio di poter essere 
ricaricatl, e quindi non devono 
essere sostituiti molto spesso, 
come le normal! batterie a secco. 
II solo svantagglo e che la 
ricarlda rlchiede un certo tempo, 
il che § alquanto fastidioso 
quando li si vuole usare 
immediatamente. La soluzione e 
la ricarica rapida, ma questa va 
eseguita con opportuni accorgi- 
menti. 

La ricarica rapida (entro circa un'ora) de- 
gli accumulatori nicad e un argomemo at- 
tuale. E abbastanza normale vedere circui- 
ti per la carica che funzionano a tensione 
costanle. Si tratta di una soluzione piutto- 
sto scadente, in questo caso la carica otte- 
nuta non e prevedibile (anche se il sistema 
pub essere usato per la ricarica di accumu- 
latori non chiusi ermeticamente). 
Tutti i problemi connessi con la carica de- 
gli accumulatori nicad, sono ingigantiti 
con la ricarica rapida. E necessario essere 
certi della completa carica alia fine del 
ciclo; d'altra pane e risaputo che gli accu- 
mulatori sopportano solo moderati eccessi 
di carica. 
Se la carica supera il limite di sicurezza, la 
pressione del gas aH'interno aumenla mol- 
to rapidamente. Se I'accumulatore e prov- 
visto di valvola di sicurezza, questa si apre: 
in caso contrario Paccumulatore pub e- 
splodere. Anche nell'ipotesi della valvola di 
sicurezza. questa non pub che limitare i 
danni: la capacity deH'accumulalore (espres- 
sa in mAh) viene ridotta in modo perma- 
nente. 
Fino a poco tempo addietro, il solo siste- 
ma sicuro di effettuare la ricarica rapida 
consisteva nello scaricare completamente 
gli accumulatori all'inizio, e quindi sotto- 
porli ad un ciclo di ricarica a corrente co- 
stante per un tempo determinato. In que- 
sto modo, si evitava il pericolo di caricare 
eccessivamente gli accumulatori, con tutti 
i rischi derivanti. 

La figura I illustra le relazioni tra tensione, 
temperatura e pressione, durante una cari- 
ca da 0 al 100% - e oltre. Inizialmente, 
tensione, temperatura e pressione cresco- 
no molto lentamenle. Non appena ci si 
avvicina alia completa carica, la tensione 
inizia ad aumentare molto rapidamente. 
Contemporaneamente, una frazione sem- 
pre maggiore dell'energia fornita all'accu- 
mulatore va persa per la produzione di gas 
(ossigeno), invece di essere immagazzinata 
sotto forma di energia chimica negli elet- 
trodi. Questo provoca un aumento della 
pressione imerna; il risultato e che pane 
dell'ossigeno generalo viene riassorbita 
sull'eleitrodo negativo, producendo calo- 
re. 
AH'aumentare della temperatura, la ten- 
sione dell'accumulatore scende: gli accu- 
mulatori nicad hanno un coefficiente di 
temperatura negativo, di circa —4 mV/°C. 
E questo effetto a provocare la 'gobba' 
visibile nel diagramma della tensione: ini- 
zialmente la tensione sale, ma quando I'ac- 
cumulatore e completamente carico, inizia 
a scendere. Questo tipo di comportamento 
vale per tutti gli accumulatori nicad. Ov- 
viamente i valori dati in figura 1 sono pura- 
mente indicativi; dipendono streltamente 
dai dettagli costruttivi dell'accumulatore, 
e quindi variano da tipo a tipo. I costrutto- 
ri specificano sempre per quali dei loro 
prodotli e possibile la ricerca rapida, la 
massima corrente di carica e il massimo 
valore di carica permesso. Per prevenire 
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esplosioni, oppure I'apenura della valvola 
di sicurezza, non si devono superareivalo- 
ri dichiarati dal costruitore. 
Quindi il ciclo di ricarica deve essere inter- 
rotto dopo un certo tempo. Uno o piii 
parametri di figura 1 possono essere usati 
per definire la fine di questo ciclo. La misu- 
ra della pressione interna deH'accumulalo- 
re e in pratica troppo complessa, per cui 
questa soluzione e da scartarsi. La misura 
della temperalura e possibile, ma piuttosto 
laboriosa. Ci resta quindi da prendere in 
considerazione il parametro tcnsione. La 
soluzione e immediata? No, non cosi sem- 
plicemente. 
A causa della dipendenza dalla temperalu- 
ra, non e possibile usare un livello fisso di 
riferimenlo per determinare il completa- 
mento della carica. Comunque I'andamen- 
10 del grafico generalmente e valido - e 
serve come riferimenlo affidabile. 
11 circuito di figura 2 e sensibile alia veloci- 
ta di variazione della lensionedclfaccumu- 
latore. Dalla figura 1 echiaro che la lensio- 
ne inizia a salire rapidamente in prossimifa 
del complelamento della carica. Quando 
questa pendenza e abbastanza forte, si ac- 
cende un LED. In alternaliva, si puo usare 
un relay per disconnellere 1'accumulatore 
in carica. 
La circuilazione e piuttosto 'astuta'. Un 
oscillatore (A4) fornisce un breve impulse 
ogni 10 secondi circa, chiudendo gli inter- 
ruttori eleltronici SI e S2. Quando questi 
inlerruttori sono chiusi, A1 funzionacome 
voltage follower (e C2 viene scaricato), 
quindi CI viene caricato alia tensione pre- 
sente sui piedini d'ingresso 3 di A3. Gli 
offset d'ingresso di A1 e A2 vengono auto- 
maticamente dal circuito, di modo che le 
lensioni d'uscita di A1 e A2 sono idenliche 
in questa fase. 
Alia fine dell'impulso provenientc da A4. i 
due inlerruttori di aprono. A! diventa un 
integratore, eCl vienestaccatodall'uscita. 
A questo punto, le tensioni di Al c A2 
sono ancora identiche. Se invece la tensio- 
ne d'ingresso (ricavala dalla tensione ai 
morsetti deH'accumulatore) aumenta, que- 
sto aumento di tensione viene integrato da 
AL Piii rapidamente aumenta la lensione, 
tanto maggiore sara I'uscita di AL Se la 
differenza di tensione Ira le uscile di AI e 
A2 diventa maggiore della soglia di trigger 
di A3, I'uscita diventa 'alta' e il LED D3 si 
accende, 
II livello di soglia di A3 dipende dal valore 
di RI4 e dalla lensione inizialedi Al e A2. 
Una tensione iniziale maggiore (corrispon- 
dente al caso di piii accumulatori in serie) 
comporta un livello di soglia piii alto. 
Questo significa che e la variazione re/aliva 
di tensione che determina la disinserzione- 
la forma della curva della tensione in figu- 
ra 1, in altre parole. 
II circuito pub essere usato, senza ritaratu- 
re o commutatori, per un gruppo da 4 a 12 
accumulatori - sempreche sia disponibile 
un'alimentazione adatla(lra 12 Ve 18V;il 
parlitore R2/R3 e stato inserito per per- 
mettere di pareggiare la tensione di alimen- 
tazione con la tensione degli accumulatori, 
a patio che si tralli di valori compresi nella 
gamma precedentemente definita. 

o 
</>«o 

TENSIONE 
ACCUMULATOR 

1 •>* 
PRESSIONE 

EMPERATUBA 

Flgura 1. Tensione, pressione e temperalura In un'accumulatore nicad, durante un ciclo dl ricarica 
raplda. 
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Figura 2. Questo circuito per ricarica raplda. con dlslnserzlone automatlca, scatla al rapldo aumento 
della lensione deH'accumulatore quando si ragglunge II 100% dl carica. 

II circuito e stato collaudato in mamera 
estensiva, e funziona perfettamente se gli 
accumulatori caricati conlemporaneatnen- 
te sono scarichi allo stesso punto. Questa 
situazione e normale, ad esempio, quando 
questi accumulatori vengono insieme sulla 
stessa unita. Comunque non abbiamo ef- 
fettuato prove comparative per verificare 
I'effetto della ricarica rapida sulla vita de- 
gli accumulatori. 
Sembra essere sufficientemente affidabile, 
I'industria b piuttosto preparata per fare 
dei passi avanti! Un conosciuto costruito- 
re ledesco fornisce I'unita di ricarica ripor- 
tata in figura 3, ad un prezzo di circa £ 
40.000. In questo esempio viene impiegato 
un'amplificatore operazionale piuttosto 

N-Cl- 

accu 
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Flgura 3. Un rlcaratore veloce Induatrtale che acalla quando la lenslone dell'accumulalore dlmlnulsce, 
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affidabile e a bassa deriva (low-drift) per 
teslare la velocita di variazione della len- 
sione d'ingresso. Quando questa tensione 
aumenla, la tensione aH'ingresso inverten- 
te aumenla ma in rilardo - reslando legger- 
menle inferiore - in quanto C2 deve cari- 
carsi atlraverso una resistcnza di allovalo- 
re (R3). La tensione di uscita di ICl diven- 
ta alta, e il relay viene eccitato. 
Una volla superato il punto massimo della 
curva della tensione (vedi figura I), la ten- 
sione d'ingresso comincia a scendere. An- 
che in quesio caso la tensione all'ingresso 
invertente segue in rilardo questa variazio- 
ne, mail risultalo finale e che questa tensio- 
ne e maggiore di quella al terminate non 
invertente. L'uscila deH'amplificatore ope- 
razionale diventa negativa e il relay viene 

discccitalo. 
Dovrebbe essere chiaro dalla figura I, che 
questo circuito effettua la disinserzione 
piu avanti del ciclo di carica del circuito di 
figura 2. II vantaggio maggiore e che il 
punto di disinserzione e piit determinabile; 
inoltre gli accumulatori sono caricati mag- 
giormente. Solitamenle, un'accumulatore 
deve essere caricato al I20%perraggiunge- 
re una capacila del 100%; caricandolo al 
100% si ottiene solamente una capacila 
dell'80%. Strano, ma vero. 
Tornando alia figura 3: il preset PI viene 
regolalo in modo che l'uscila dell'opera- 
zionale diventi bassa quando la tensione 
all'ingresso invertente e maggiore di 4 o 5 
mV di quelle all'ingresso non invertente 
(piedino 3). Quando il relay viene diseccita- 
to, uno dei contatti di questo relay apre il 
circuito suli'emeltilore del transistor (in 
modo che il realy non possa essere nuova- 
mente eccitato) e scarica C2 predisponen- 
do il tutto alia carica di un nuovo gruppo 
di accumulatori. 
L'altro comatto stacca gli accumulatori 
dal caricatore. 
Per ambedue i circuili, valgono alcune li- 
milazioni: 
— Tutti gli accumulatori devono avere 

circa la stessa capacila (il che e sempre 
veto se gli accumulatori fanno pane di 
una singola unita). 

— Gli accumulatori devono essere adatti 
alia ricerca rapida - si devono seguire le 
indicazioni del costruttore. 

— La temperalura degli accumulatori pri- 
ma della ricarica deve circa essere ugua- 
le alia temperatura ambiente. Accumo- 
lalori "caldi" si raffreddano inizialmen- 
te, la tensione cambia e il punto di di- 
sinserzione pud risultare errato. 

— Gli accumulatori devono essere scari- 
chi ali'incirca allo stesso punto. Se non 
sono stati usati per un po di tempo, si 
scaricano in qualche misura. II livelld 
di scarica pud variare notevolmente da 
uno all'altro anche in condizioni simili. 
Se vengono caricati in queste condizio- 
ni, non raggiungono contemporanea- 
mente la carica completa. Gli accumu- 
latori inizialmente piit carichi possono 
venire danneggiati dalla "ricarica rapi- 
da'. Una situazione similare pud pre- 
sentarsi dopo ripetute 'ricariche rapi- 
de'. Poiche la capacila di vari accumu- 
lator! non pud essere identica, alcuni di 
questi possono essere piit carichi di altri 
dopo numerosi cicli di carica-scarica. 
Per questo molivo econsigliabilesolto- 
porli inizialmente ad una carica 'nor- 
male' (7 ore con una corrente pari al 
20...30% della capacila della cella). La 
volta successiva, quando e necessaria 
la ricarica e possibile la 'ricarica rapi- 
da"; dopo circa cinque "ricariche rapi- 
de', e opportuno un ciclo di 'ricarica 
normale'. 

— Per la ricarica rapida, la corrente deve 
essere pari al doppio della capacila del- 
I'accumulatore. Con correnti inferiori, 
I'andamento tipico della curva della 
tensione pud non essere abbastanza 
pronunciato per attivare i circuit! di 
disinserzione. 



porla logics variabile elektor settembre 1980 — 9-29 

Porta logica variabile 

J. C. Knapp 

La porta logica MC14530 (equelleequiva- 
lenti) non viene usata molto spesso. Que- 
sta porta "doppia, maggioritaria a cinque 
ingressi" e quindi complicata da usare. Tra 
ie varie applicazioni, pud essere usata co- 
me "porta logica variabile" nel modo de- 
scritto: collegando tra di loro alcuni fun- 
zioni, che dipendono dal livello logico pre- 
sente agli ingressi di "controllo". Questo 
fatto pud dimostrarsi utile lanto a scopo 
didaltico, quanto per I'inipiego con i mi- 
crocomputer! La figura 1 rappresenta uno 
schema a blocchi semplificato dell'MC 
14530. Come si pud vedere, ciascuna delle 
due "porte maggiorilarie" ha all'uscila un 
NOR esclusivo. L'uscita M della porla 
"maggiorata" e determinata nel modo piii 
democratico: e uguale al voto maggiorila- 
rio (livelli logici agli ingressi)! Se tre o piii 
ingressi A E sono al livello logico "1", 
l'uscita sard "alta"; se tre o piu ingressi 
sono al livello logico "0", anche l'uscita 
sara "bassa". 
Questo comporlamento corrisponde all'e- 
quazione Booleana; 
M = ABC + ABD + ABE + ACD + ACE 
+ ADE + BCD 4- BCE + BDE + CDE 
La funzione del NOR esclusivo sull'uscita 
d semplicemenle di invertire il livello logi- 
co, quando richieslo. Come si pud notare 
dalla tabella della verita(Tabella I), l'usci- 
ta Z e uguale a M se 1'ingresso di controllo 
W e al livello "1"; altrimenti risulta inver- 
tita. (Z^M). 
La porta logica variabile e ottenuta colle- 
gando insieme due ingressi A e B della 
"porta maggiorata" per formare un in- 
gresso come "X", e in modo analogo colle- 
gando C e D in un ingresso Y (vedi figura 
2). L'ingresso E viene usato come ingresso 
di controllo. 
L'unita completa a questo punto funziona 
come spiegato in Tabella 2. Si pud vedere 
che si possono determinare quattro diverse 
funzioni logiche in dipendenza degli in- 
gressi di controllo E e W. Inoitre, se gli 
ingressi X e Y vcngono a loro volta uniti 
per formare un singolo ingresso, la porla 
funziona da invertitore se W viene mante- 
nuto "basso"; se invece il livello logico e 
"1", si ottiene un "buffer non invertente". 
Infine, sempre con X e Y collegati tra di 
loro (formando un'ingresso comune V), W 
e V possono essere usati come ingressi di 
un NOR esclusivo. Ovviamente. 

wO^f 

r> 
7-OZ 

O^I 

MC 14530 

wO^ 

wo 

EO 1 
1/2 MCI4530 

Tabella 1 

W M 2 comment! 
0 0 1 2 = M 0 1 0 
1 0 0 2 = M 1 1 1 

Tabella 2 ingressi 
di controllo 

ingressi 
logici 

uscita 
combinala 

funzione 
logica 

E W X Y 2 
0 0 1 

0 0 0 
1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
0 

NAND: 2 = X • Y 

0 0 0 
0 1 0 

1 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
1 

AND; 2 = X • Y 

0 0 1 
1 0 0 

1 
1 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

NOR: 2 = XTY 

0 0 0 
1 1 0 

1 
1 

1 
0 
1 

1 
1 
1 

OR; 2 = X + Y 

V 

X 0 0 
1 

1 
0 NOT; 2 = V 

X 1 0 
1 

0 
1 BUFFER: 2 = V 

X 0 0 1 
X 
X 

0 
1 

1 
0 

0 
0 EXNOR;2 = V ® W 

X 1 1 1 

X = indilferente 
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II Consonant e un 
preampliticatore di elevata 
quality, progettato per I'uso con i 
piii modern! final! di potenza. 
Offre caratteristlche quail flltri 
scratch e rumble, controlli di 
tono con possibility di esciusione 
e frequenze di turnover 
commutabili, ed 6 previsto 11 
montaggio di VU meter a LED. 
Tuttl i component!, inclusi 
potenziometri e commutator!, 
vengono montatl su un'unica 
piastra di circuito stampato, 
semplificando notevolmente il 
cablaggio. 
Un preampliticatore fono 
compatlbile, che pud essere 
montato separatamente o inserito 
nella parte posterlore della 
piastra, sard descritto 
successivamente ("Preconsonant"). 

Caralterisliche (vedl leslo) 

risposla In frequenza 
senslbilita d'ingresso 
guadagno 
massima lenslone d'uscita 
lensione d'uscita nominale 
rapporlo segnale/rumore 
massima accettazione d'ingresso 
distorsione armonica lolale 
separazione Ira i canali 
gamma dinamica 
tensione di rumore all'uscita 
caratlerisliohe controlli di tono; 
bassi: turnover ISO Hz 

turnover 300 Hz 
alti: turnover 2 kHz 

turnover 4 kHz 
filtri: 
fillro rumble: frequenza dl taglio 
filtro scratch: frequenza dl taglio 
gamma dl Intervenlo del bilanclamento 
assorbimento di corrente 
(esclusi preampli phono e PPM) 

20 Hz ... 50 kHz (+0 dB, -3 dB) 
147 mV RMS riferlto a 440 mV RMS out 
x 3 (9.5 dB) 
3.5 V RMS (lOVpp) 
440 mV RMS 
> 72 dB riferlto a 440 mV RMS out 
> 15 dB riferito a 440 mV RMS out 
approx. 0.04% (riferlto a 440 mV out) 
> 50 dB (at 1 kHz) 
> 90 d@ 
approx. 0.1 mV RMS 

± 8 dB (a 50 Hz) 
i 10 dB (a 50 Hz) 
• 12 dB (a 10 kHz) 
± 8dB (a 10kHz) 

60 Hz (—3 dB), 12 dB/ ottave 
10 kHz (—3 dB). 12 dB/ottave 
+2 dB. -7 dB 
approx. 30 mA (incluso LED D2) 

Le principali considerazioni che hanno 
portato al progetto del Consonant sono: 

1. Prestazioni e possibilita comparabili a 
quelle del migliori progetli commercia- 
li. 

2. Circuito di semplice costruzione e con 
impiego dei componenti facilmente re- 
peribili. 

3. Controlli disposti in maniera chiara e 
logica per aumentare la facilita d'im- 
piego. 

Schema a blocchi 
In figura 1 e riportato lo schema a blocchi 
di un canale del Consonant, la cui strultu- 
ra segue glischemitipiciperun preamplifi- 
calore di questo tipo. 
II selettore d'ingresso puo selezionare una 
delle tre sorgenti d'ingresso. rispettiva- 
mente phono, sintonizzatore e ausiliare, e 
si puo regolare la sensibilila d'ingresso per 
mezzo di un preset su ogni ingresso (tranne 
il phono). II filtro rumble segue immedia- 
tamente il selettore d'ingresso. Questo e 
posto prima del commutatore di tape mo- 
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nilor, e pud essere usalo per la regisirazio- 
ne su nastro da disco. Non ci sarebbestato 
alcun vantaggio a inserire il filtro rumble 
dopo il tape monitor, in quanto i registra- 
tori sono esenli da questo tipo di disturbo. 
Invece il "rumble" presente all'ingresso 
phono dovrebbe essere filtrato, prima di 
inviare il segnale al registratore. All'uscita 
del filtro "rumble", il segnale della sorgen- 
1e selezionala puo essere inviato al regi- 
stratore. e il commutatore tape monitor 
permette di mandare alia sezione di con- 
trollo del preamplificatore o direttamente 
questo segnale, oppu re il segnale di ritorno 
dal registratore. Questa possibilila e estre- 
mamente utile se il registratore e il tipo a 
tre testine, in quanto il segnale di "monitor" 
e il segnale gia registrato su nastro. Se il 
registratore e del tipo a due testine, invece, 
questo segnale e semplicemenle il ritorno 
del segnale originale. 
II filtro scratch e posizionato dopo il tape 
monitor, in quanto questo filtro e utile sia 
per sopprimere il rumore ad alia frequenza 
del nastro, che per cancellare il rumore 
superficiale dei dischi. Inoltre, poiche mol- 
ti registratori a cassette hanno una risposta 
limitata in alta frequenza. inserendo il fil- 
tro scratch durante la registrazione, all'a- 
scollo di verificherebbe una vistosa perdila 
degli acuti senza una corrispondente ridu- 
zione del rumore del nastro. Quindi, se si 
deve regislrare un disco molto rumoroso e 
di gran lunga preferibile inserire il filtro 
scratch in riproduzione, attenuando sia il 
rumore del disco che quello del nastro. 
Negli stadi di uscita del preamplificatore 
sono inseriti dei controlli di lono per alti e 
bassi, di tipo Baxandall. ed e inoltre previ- 
slo un controllo per Pampiezza delPimma- 
gine stereo, che permette di passare da 

mono a stereo e a "super stereo". 
Sia i controlli di tono che il controllo del- 
Pimmagine stereo, sono provvisti di com- 
mutatori di esclusione. Infine, all'uscita 
del preamplificatore. troviamo il controllo 
di bilanciamento. Comunque. poiche gli 
ingressi sono provvisti di sensibilila rego- 
labile, il controllo di bilanciamento non 
dovrebbe essere molto usato, una volta 
messa a punto Punita, tranne che per cor- 
reggere programmi sonori sbilanciati. 

II circuito completo 
II circuito completo di un canale del Con- 
sonant e riportato in figura 2 e i lettori piu 
attenti noteranno che la sezione controlli 
di tono presenta una nolevole somiglianza 
con quella del preamplificatore Preco. 
pubblicato su Elektor N" 1 e 2. Ad ogni 
modo la sezione d'ingresso del Consonant 
e decisamente piii complessa di quella del 
Preco, avendo i filtri rumble e scratch e il 
tape monitor, che mancano invece al Pre- 
co. 
I segnali d'ingresso. con la sola eccezione 
del segnale proveniente dal preamplifica- 
tore phono, sono connessi ai controlli di 
preset PI e P2, che servono a regolare la 
sensibilita d'ingresso per gli ingressi sinto- 
nizzatore e ausiliario. L'ingresso prescelto 
viene quindi inviato al primo stadio del 
Consonant per mezzo del selettore S1. TI e 
collegato come emitter follower e si com- 
porta da buffer tra gli ingressi e il reslo del 
circuito. Questa circuitazione e migliore 
del collegamento diretto al tape monitor, 
come avviene in alcuni amplificatori, in 
quanto la variazione dell'impedenza di ca- 
rico, che si ha inserendo il tape monitor 
puo moditlcare il livello del segnale se la 

sorgente non e bufferata. Anche il filtro 
rumble e realizzato su TI. Ha una penden- 
za di 12 dB/ott e una frequenza ditaglio (a 
-3 dB) di 60 Hz. Come chiaramente si vede 
dalla figura 4, anche con il commutatore in 
posizione di taglio viene spostata a 20 Hz. 
Questo garantisce che frequenze subsoni- 
che, quali i segnali generali da dischi defor- 
mati o dalla discesa dello stilo sul disco, 
vengano drasticamente attenuate. E una 
caratteristica utile, in quanto queste basse 
frequenze, anche se non udibili, possono 
danneggiare I'unita dei bassi dei diffusori. 
L'uscita del filtro rumble e collegata, per 
mezzo del commutatore tape monitor, al 
controllo di guadagno P4. II segnale deri- 
vato dal controllo di guadagno e bufferato 
da un secondo emitter follower, T2, che 
comprende anche il filtro "scratch". La 
pendenza di questo filtro e di 12 dB/ott, e 
la frequenza di taglio e di 10 kHz. Come 
nel caso del filtro "rumble", anche questo 
filtro non e mai complelamente disinseri- 
to, commutando su "off" con S5, la fre- 
quenza di taglio viene spostata a 50 kHz. 
In questo modo si evita di captare le radio- 
frequenze, cosa che spesso avviene in pre- 
amplificatori a larga banda. 
Inoltre viene anche limitato lo slew-rate 
d'ingresso con segnali a pendenza elevata, 
riducendo il pericolo di intermodulazione 
dinamica (TIM = Transient Intermodula- 
lion) sul finale di potenza. Ovviamenle un 
limite superiore di frequenza di 50 kHz e 
piu che sufficiente per la riproduzione ad 
alia fedelta. 
II circuito di controllo dei toni e molto 
simile a quello impiegalo nel Preco, le dif- 
ferenze principal! consistono nel commu- 
tatore di esclusione S8, che disinserisce le 
reti selettive attorno a P5 e P6, e i commu- 
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laiori S6 e S7 cheselezionano le frequenze 
di turnover, inserendo dei condensatori 
addizionali, C14 e CI6, nelcircuilo. Si puo 
notare come i commutalori dei filtri e delle 
frequenze di turnover abbiano in parallelo 
delle resistenze di alto valore. Queste man- 
tengono identica la lensionesui condensa- 
tori, inseriti e non. Queslo accorgimento 
elimina i "click" che invece si verificano 
durante la carica dei condensatori al mo- 
mento della loro inserzione. 
II guadagno totale del Consonant (x3) e 
fornito dai transistor della sezione dei con- 
trolli di tono, T3 e T4. 
All'uscita del Consonant il controllo di 
bilanciamento P7. R33 e P7 sono accop- 
piati in alternata al collettore di T4 per 
mezzo di C20, e quindi coslituiscono parte 
del carico di collettore che determina il 
guadagno di questo stadio, Ruotando P7 
in senso antiorario, il suo valore resistive 
aumenta, aumentando la resistenza di col- 
lettore di T4, e quindi il guadagno del ca- 
nale sinistro. P7', il controllo di bilancia- 
mento del canale destro, e collegato in ma- 
niera opposta, e quindi quando la mano- 
pola viene ruolata in senso antiorario, la 
sua resistenza diminuisce e diminuisce an- 
che il guadagno del canale destro. Ruotan- 
do il controllo di bilanciamento in senso 
orario, la resistenza di P7' aumenta mentre 
quella di P7 diminuisce, quindi il guada- 
gno del canale destro sale, e quello del 
canale sinistro scende. Con il controllo di 
bilanciamento in posizione centrale, la re- 
sistenza di P7 e identica a quella di P7', di 
conseguenza il guadagno dei due canali e 
lo stesso. 
Questa configurazione presenta dei van- 
taggi rispetto a quella con un potenziome- 
tro singolo, che compie una simile funzio- 
ne nel Preco. A causa della resistenza di 
contatto tra il cursore e la traccia, nel Pre- 
co e possibile la diafonia, durante la corsa 
completa del potenziometro di bilancia- 

mento. Con I'uso del potenziometro dop- 
pio, questo inconveniente e evitato nel 
Consonant. E comunque possibile, volen- 
do, impiegare un potenziometro singolo. 
come verra spiegalo piit avanti. 
L'ultimo controllo da esaminare e il con- 
trollo deU'ampiezza dell'immagine stereo. 
Sono gia slate date su Elektor varie spiega- 
zioni sul funzionamento di quesli control- 
li, per cui ci limiteremo ad una breve de- 
scrizione. Con S4 chiuso i canali destro e 
sinistro sono collegati attraverso R35 e P3. 
R35 congiunge gli emettitori di T4 e T4" e 
quindi convene questi due stadi in un sin- 
golo amplificatore differenziale. II segnale 
presente sul collettore di T4 non e solo il 
canale sinstro, ma L -kR, dove k e una 
coslante determinata dai parametri del cir- 
cuit©. In altre parole il segnale sul canale 
sinistro consisle del segnale originale sini- 
stro piit una frazione in controfase del se- 
gnale destro, questo spiega il segno meno. 
Analogamente, il segnale sul canale destro 
vale R - kL. 
L'effetto della frazione in controfase del 
canale destro sul canale sinistro e di far 
sembrare il canale destro ancora piit spo- 
slato aU'esterno, e un effetto simile e pre- 
sente sul canale sinistro, in altre parole 
I'immagine dei segnali in fase tra i due 
canali, vale a dire i segnali L + R e R L. 
I'esatta frazione di ogni segnale che passa 
sul canale opposto dipende dalla regola- 
zione di P3. Con P3 regolato al minimo si 
ha la completa miscelazione dei due canali 
e si ottiene un'uscila mono. Regolando P3 
per la massima resistenza l'effetto di mi- 
scelazione e minore e il risultato della mi- 
scelazione delle componenti in controfase 
e rimmagine stereo espansa o "super ste- 
reo", Naturalmente e possibile ottenere la 
normale immagine stereo disinserendo il 
controllo dell'immagine per mezzo di S4, 
eliminando ogni interconnessione tra i ca- 
nali destro e sinistro. 

Flgura 1. Schema a blocchl dl un canale del Con- 
sonant. 

Flgura 2. Clrcuilo complete del canale sinistro del 
Consonant, Includendo rallmentazlone che 6 unl- 
ca per i due canali. II canale destro e Identlco. 

Flgura 3. Rlsposta In trequenza del Consonant, 
escludendo I (illrl e i controlll dl tono. 

Flgura 4. Intervento flllri scratch e rumble. 
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Allmentazlone 
II preamplificatore richiede un'aliment?- 
zione stabilizzata di circa 21 V, che e realiz- 
zata con il diodo zenerDl eil transistor T5 
di figura 2. Lo stesso fornisce Talimenta- 
zione al preamplificatore phono. E previ- 
slo anchc Tinserimento di un regolatore 
integrato. per i 15 V eventualmente neces- 
sari per alimentare un'indicatore si puo 
scegliere il voltmetro PPM con I'UAA 180 
descritto su Elektor 4 Settembre 1979. 

Prestazioni 
I risultati delle misure effettuale sul Con- 
sonant sono illustrati nelle figure 3 ... 8, e 
nella tabella delle caratterisliche. 
La figura 3 mostra la risposta in frequenza 
del preamplificatore, escludendo i fillri e i 

controlli di tono. In figura 4 e riportata la 
stessa curva, con sovrapposte le caralteri- 
stiche dei fillri rumble e scratch. Le curve 
di risposta dei controlli di tono, che illu- 
strano anche I'effelto delle frequenze di 
turnover commutabili, sono in figura 5. 
I diagrammi della diafonia, canale sinistro 
sul destro e viceversa, sono riportati in 
figura 6. Come prevedibile, la separazione 
tra i canali e migliore a basse frequenze e 
peggiora progressivamente alPaumentare 
della frequenza, a causa dell'accoppia- 
mento capacitivo tra i due canali. Comun- 
que, la diafonia a I kHz e un rispettabile 
valore di — 50 dB riferito a 0 dB = 775 mV 
RMS a 1 kHz. Lievi differenze tra canale 
destro e sinistro sono causate daU'inevila- 
bile asimmetria nella disposizione sullo 
stampato del canale sinistro e destro. 
la distorsione di seconda armonica misu- 

rata a tre diversi livelli, —10dBm,0dBme 
+ 10 dBm, e riportata in figura 7. Anche ad 
un livello di + 10 dBm, con I'uscita del 
preamplificatore a 2.45 V RMS ovvero 
6.92 Vpp, la distorsione di seconda armo- 
nica per qualsiasi frequenza non supera lo 
0.23%! Ai normali operalivi la distorsione 
di seconda armonica e, come prevedibile, 
considerevolmente piii bassa, minore dello 
0.07% a 0 dBm e inferiore allo 0.04% a 
—10 dBm. 
Inoltre la distorsione del Consonant e pre- 
valentemente di seconda armonica, quindi 
meno fastidiosa, come si vede in figura 8. 
La distorsione di seconda armonica relati- 
va al livello 0 dBm = 775 mV e rappresen- 
tata sulla traccia superiore, mentre la trac- 
cia inferiore e la distorsione di terza armor 
nica corrispondente.-inferiore allo 0 02% a 
tutte le frequenze. 



8 Co 3- 
No 5, 

o 
CQ 

r- Q) 
O 
2 
o 

NO 
-ti 

o 

m 

(A Mil 
O 
3 
<t» 

m 

o 
*• 

0 

1 
2 

8 
s 
r-~ rn 
5 
5 
Co 
8 
li 
33 
33 m 

i 
8 

X 
> 
z 
o 
> x 



UJ 
a 

o 

0) 
E o 

QJ 
E o c O) o 

CJ 

Q- 
< 
d 

CJ) 
03 
o "D 

c UJ 
2 CJ *~3 
© «3 

o c ra tn 73 r^- 0 CM LO c 
— 0 cn 2 2 w CO ra 
w 

o Q. _o 
o Q "0 Q V3 
o "5) •X 'c 

"N. U > o 
  c eg c 03 73 o O o o o 
c eg 0 5 i 
E E T to CN <s> 
o o > > O 
o o ra 

o 0 (0 > 3 3 CO _J 0 0 
5r 0 

0 0 T3 
o o CO 
X X > 

TJ 
03 

O Q. 

T3 C 
E 

03 3 a 

n a □ □ 



consonant elektor aettembre 1980 — 9-35 

Bruel & Kjcrr 
Measuring Ob| 

 apa. 

Ret No  
Dale Sign QP' 

-w^ 

iff 

W 

T 

•o ?n M/ ioo Jno 

11 » » .» I j I ■ ' T 7 « 1 

4— 

7000 6000 10000 7C00O 5000' 0 c • 
n c i- 

B'uel A K(«' 
M®«auring Obj 

Rec No 
Dale   
Sign  £10 

* » T" 

rrr 

f* 

: : 

W Hi 5 300 1000 6000 W006 20000 '' <0000 0 A B C Un. 
(1612/2112) A B C Lin 

9045 8 

Costruzione 
In questo progetto e stato dato mollo spa- 
zio alia semplicita di realizzazione, con il 
risultato che tutti i component! sono mon- 
tati su un'unica piasira di circuito slampa- 
to, senza complessi cablaggi per polenzio- 
metri e commutator!. Inoltre sono stali 
evitali comandi di difficile monlaggio sul- 
lo stampato. Tutti i potenziometri e i com- 
mutatori vengono fissati al circuito stam- 
pato usando le loro boccoledi fissaggio, e i 
collegamenti elettrici con lo stampato ven- 
gono eseguiti con ponti abbastanza corti. 
Questa soluzione, oltre a semplificare no- 
tevolmenle il monlaggio, ha il vantaggio 
che i valori di diafonia sono decisamente 
piu prevedibili, in quanto non influenzali 
dalla strultura del cablaggio. 
In figura 9 sono riportati il circuito stam- 
pato e la disposizionedei componenti, ma 

e necessario qualche chiarimento. 
Una disposizione suggerita per il pream- 
plificalore complete e data in figura 10, e 
mostra anche il posizionamenlo della 
scheda phono (Preconsonant) e delle sche- 
de per I'indicalore di livello a LED. Per 
prevenire loop di massa e possibili ronzii, 
si dovrebbe seguire fedelmente lo schema 
di cablaggio indicate. Si dovrebbe usare 
cavetto schermato per tutti i terminali di 
segnale. Lo schema dei cavi non dovrebbe 
venire collegalo al telaio sulle prese di in- 
gresso/uscita; per prevenire I'interferenza 
RF, lo schermo di ogni cavo dovrebbe es- 
sere disaccoppiato dal telaio in prossimita 
della presa, usando un condensatore da 1 
nF. 
La figura 11 mostra due cablaggi alternati- 
vi, per il potenziometro di bilanciamento 
singolo o doppio, mentre la figura 12 spie- 

Rgura 5. Inlervenlo del conlrolll dl lono, rlspeltl- 
vamente In masslma esaltazlone, poilzlone cen- 
trale, e masslma altenuazlone, evldenzlando an- 
che I'elletlo della selezlone delle Irequenze dl tur- 
nover. 

Figura 6. Dlagramma della dlatonla L su R, e R su L 
In funzlone della trequenza. relatlva a 0 dBm = 
775 mV a 1 kHz. 

Figura 7. Dlstorslone dl seconda armonlca In lun- 
zlone della (requenza. a q- 10 dBm, 0 dBm e -10 
dBm. 

Figura 8. Queslo dlagramma Indlca che la dlstor- 
slone dl terza armonlca 6 slgnlllcallvamenle Inle- 
rlore a quella dl seconda armonlca. 
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Flgura 9. Clrculto slampalo e dlsposlzlone del 
componentl per II Consonant (EPS 9945). I com- 
ponent! del canale destro sono conlraddlsllntl 
dall'apostrofo. 

Flgura 10. Dlsposlzlone e cablaggio suggerlll pet 
II Consonant. Notare I condensatorl dl dlsaccop- 
plamenlo RF da 1 nF, monlall Ira II lelalo e lo 
schermo del cavo. In prosslmlUi dl ognl presa. 

Flgura 11. Cablaggl allernatlvl per 11 controllo dl 
bllanclamenlo con polenzlomelro dopplo e son- 
golo. 

Flgura 12. L'lndlcatore a LED vlene llssato sulla 
scheda usando del lermlnall rlgldl, I LED luorle- 
scono da opportune llnestre rlcavate nella sche- 
da. 

Flgura 13. Pannello Ironlale per II Consonant. 

11 

9945 lib 

12 
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Elenco del component) 

Resistenze: 
R1 ,R1 '.R2-R2',R13,R13'. 
R17,R17' = 3M3 
R3,R3',R6,R6' = 330 k 
R4,R4' = 22 k 
R5,R5',R16,R16'.R18.R18'. 
R27,R27' = 1 k 
R7,R7',R31 ,R31' = 330 n 
R8,R8' = 6k8 
Rg.Rg' = 100 k 
R10,R10' = 8k2 
R11,R11'= 390 k 
R12,R1 2',R14,R14', 
R29.R29'= 33 k 
R15,R1 5' = 47 k 
R19,R19' = 27 k 
R20,R20',R22,R22' = 18 k 
R21,R21',R24.R24' = 1 M 
R23,R23'fR30.R30' = 4k7 
R25,R25',R32,R32' = 3k3 
R26,R26' = 56 k 
R28,R28' = 470 k 
R33,R33' = 820 n 
R34,R34' = 100 n 
R35 = 560 fl 
R36 = 1 k/'/J W 
R37 = 1k8/1 W 
PI ,P1 ',P2,P2' = 100 k preset 
P3 = 220 k potenziomelro 

singolo 
P4 = 22 k potenziomelro 

doppio 
P5,P6 = 47 k potenziomelro 

doppio 
P7 = 4k7 (5 k) lin potenziomelro 
singolo o doppio (vedi teslo) 

Condensatori: 
C1 ,Cr.C3,C3'= 18 n 
02,02',C4,C4' = 47 n 
05,05' = 4p7/16 V 
06,06',021,021',023= 100 n 
07.07'.09,09' = 56 p 
08,08',010,010' = 270 p 
011,011',019,019' = 1 p/16 V 
012,012',C13,013', 
014,014' = 39 n 
015,015",016,016' = 1 n2 
017,017',020,020'= 10M/16 V 
018,018' = 1 n5 
022,022',024,025 = 10 M/25 V 
026 = 220 M/40 V 
027 = 1000 p/40 V 

Semicondutlori: 
T1 ,T1 ',T2,T2',T3,T3' = BO 179B, 

BO 559B o equivalent! 
T4,T4' = BO 1090, BO5490 

o equivalenti 
T5= BD 1 37, BD139 

o equivalenti 
101 = 7815 (TO-220 contenllore 

vedi teslo) 
D1 = zener 22 V/400 mW 
D2 = LED 
B1 = 4 x 1 N4001 or B80 0400 

Varie; 
SI = due vie, 3 posizloni 
S2,S5,S8 = 4 vie, 2 posizioni 
S3,S4.S6,S7 = inlerrutlore bipolate 
S9 = double pole on/off 

(250 mA) 
Trl =trasformatore 24 V / 250 mA 
F1 = fusibile rilardato 250 mA 
5 condensatori da 1 nF 
per la soppressione 
di interlerenze HP 

* 

d 

I' I i 

I 

S 

a 

ga come fissare la schcda dcirnJcntilicato- 
re a LED alia piastra del preampliflcatore 
usando terminali di tipo rigido. 
In figura 13 & presentalo un pannello fron- 
tale per il Consonant. In questo pannello 
d'acciaio sono ricavati quatlro fori di pas- 
saggio, che corrispondono ai fori degli an- 
goli del circuitostampato. Sfruttandoque- 
st! fori e possibile montare la piastra sul 
pannello frontale usando viti, dadi e di- 
stanziatori. Per prevenire la flessione dello 
stampato, di lunghezza considerevole, so- 
no previsti nella pane centrale altri due 
fori, ma sul pannello frontale non esistono 
i corrispondenti perchesarebbero risultati 
brutti a vedersi. Quindi le viti di fissaggio 
devono essere cementale sulla parte posle- 
riore del pannello frontale. usando adesivo 
epossidico. 
II pannello frontale provvede anche alia 
schermatura dello stampato, e deve essere 
collegato a massa, altrimenti e possibile 
che venga captato del ronzio quando si 
agisce sui comandi. 
II pannello frontale e piii lungo di quanlo 
indicate in figura 13 (infatti ha una lun- 
ghezza di 418 mm). Questo permette di 

inscrtre il Consonant in numerosi npi di 
contenitori, dovendo semplicemente ac- 
corciare il pannello lino alia lunghezza vo- 
luta. M 
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Un invilo a conoscerc. spcrimentare, migliorare 
idee inleressanti ma imperfelte. 

II lipo d'imcrfercnza imeressaia c del lipo "spike': im- 
pulsi brcvi a intcrvalli di lempo rclativamente lunghi. 
spesso di livello molto maggiore del segnale uiile. Que- 
sto lipo di intcrfcrenza c gcncralmeme causaio da scin- 
tille eleliriche - in moiori elettrici.sislemi d'acccnsione 
di moiori. e anchc fulmini . £ normalmcnic difficile 
sopprimerli in modo soddisfacente. poichegli alti livcl- 
li e le alle frequenze tipichc tendono a far saiurarc i 
riccviiori. provocando distorsione d'imermodulazio- 
nc. 
II normalc filtraggio non e di grande aiuio con qucsio 
lipo di inicrfcrenza. poiche lo speltro di quest i disiurbi 
si esiendc dalla coniinua fino a 200 MHz o quasi. 
Anchc sopprimendo le componenii al di fuori dclla 
banda audio, resia un'impulso in banda audio pur se di 
ampiczza. durala e slew rale modificali. 
Tuliavia e possibile una sopprcssionc cfficace. sc gli 
impulsi sono piii brcvi del semipcriodo dclla piii alia 
frcquenza di segnale ulile (vedi figura I). Duranic il 
'lempo di spike" Ts. si intcrrompe il percorsodcl segna- 
le; di conseguenza I'impulso d'imcrfcrenza vicnc bloc- 
caio. Ma vienc bloccalo anchc il segnale. ovviamente 
(figura 2a); comunque il fillraggiopassa-bassoall'usci- 
la lo ricostruiscc in manicra soddisfacente (figura 2b) - 
fondamcntalmcnic i lo stesso principio del campiona- 
menio. 

Applicazioni 

PWM 

Figura 1. In queslo caso si suppone che I'impulso 
dl dlsturbo sla piii breve del semlperlodo del se- 
gnale utlle. Queslo slgnlllca che pud essere sop- 
presso. semprechd sla possibile rllevarlo! 

V\N 

Sono possioili numerose applicazioni per 
il sislema PWM (Pulse Width Modulation 
= Modulazioni di ampiezza di Impulsi) 
autooscillante presenlato su Elektor 10, 
Marzo 1980. In questo articolo vengono 
trattati due esempi inleressanti: un 
soppressore d'interferenze e un controllo 
di volume multicanale. II soppressore 
d'interferenze (in pratica, una "trappola 
per disturbi impulsivi") e estremamente 
efficace; il controllo di volume offre il 
vantaggio di un buon accoppiamento per 
qualsiasi numero di canali. 

Un sislema rmgllore per riempirc il 'vuolo* dov'era 
prescnic lo 'spike", c di mamenere costanic il livello del 
segnale duranic lutta la durala dello 'spike'. Si pud 
oitenere queslo risulialo usando un circuilo sample- 
and-hold lungo il percorso del segnale, ccontrollando 
gli impulsi di campionamenlo. inlcrrompcndoli quan- 
do viene riievato uno "spike". 
Qucsio conccilo c illuslraio in figura 2c. Ancora me- 
glio sarebbe sialo inlcrpolare con una tinea il valore 
pnma e dopo lo "spike", come in figura 2d; la reali/za- 
zione sarebbe risullala piuuoslo coslosa, richicdendo 
almcno una linea di ritardo. 
In ogni caso, si deve Irovare il sislema per rilevarc la 
presenza di un'impulso di inlerferenza. Normalmeme 
la rilevazione si basa sul livello: I'ampiezza di spike 
vcramenle fasijdiosa e molto maggiore dell'ampiezza 
del segnale. I disiurbi avenli un'ampiezza uguale o 
minore del segnale non vengono rifcvali. 
Hsislc un'allro sislema per sbarazzarsi dcgli "spike'; 
usarc circuili con slew-rale relaiivamenie basso-appe- 
na sufficienlcperlrasmellcrelagammaaudio. 1 fianchi 
piuuoslo ripidi dcgli "spike" vengono limilali dallo 
slew-tale, e poiche la durala e pmllosio limilala. la loro 
ampiczza vienc draslicamenie ridoila. II vaniaggio di 
queslo sislema e di Irailare idenlicamenic luili gli spi- 
ke. indipendemememe dal loro livello rispcilo al se- 
gnale audio. Lo svaniaggio piii significaiivo e che gli 
spike non vengono soppressi complclamemc - ma an- 
chc gli allri sislemi lasciano qualchc lipo di "gobba" o 
"depressionc" ncl pumoincui e'era lospike. Un'ullerio- 

rc svaniaggio di molii sislemi a slew-rale c che sono 
asimmelrici; si comporlano sul Tronic si salila c di 
discesa dello spike. 
II sislema PWM auiooscillame dcscrillo nel numero di 
Marzo puo essere usalo come modulo base per un 
soppressore di inlerfercnze a slew-rale, come si veda in 
figura 3. Finchc ramplificalore PWM. Al, non viene 
sovraccaricalo(da un segnale d'jngressodielevala am- 
piezza c/o frcquenza) il segnale d'uscila uo segue I'in- 
gresso Ui. Con una differenza: il segnale in uscila consi- 
slc di una scquenza di gradini di lensionc. che appros- 
simano la forma del segnale d'ingresso. L'uscila puo 
vanarc di un solo gradino per ogni pcriodo del clock 
inlero. 
Queslo sislema funziona meglio per spike di breve 
durala, come si pub vedcre dai programma di figura 3. 
Maggiore e la durala dello spike rispcilo al periodo di 
clock inicto, maggiore c il suo effdlosul segnale d'usci- 
la. 

II circuilo 

II circuilo di figura 4 e un'cscmpio pralico di applica- 
zione del principio descrillo. 
E sialo previslo specificamcnle per la riduzione dcllc 
inlerfercnze da sislemi di accensione. duranle I'ascollo 
da auioradio VHF-FM. 
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II scgnale d'ingrcsso viene amplificaio da AI ad un 
livello apponuno per il corrello funzionamenio del 
sisiema PW (A2, A3). Queslo sisicma c piii efficace per 
scgnali d'ingrcsso compresi Ira 3 e 6 Vpp, 
La frcquenza di clock intero c dcicrminala da P2; per 
I'uso con una autoradio VHF-FM, la frequenza "clock' 
deve esserc almeno 106 kHz per prevenirc I'effelto 
'alea'. E !o slesso principio del campionamcnlo; la 
frequenza di clock (scmpling rale) deve esserc almeno 
doppia della massima frequenza del segnalc <53 kHz 
pet le apparccchialure FM siercoL 
D'allra pane, il circuilo perdc pane della sua efTicacia 
aH'aumenlarc della frequenza di clock, per i motivi 
spicgati in prcccdenza. Quindi, la soluzionc miglioresi 
e dimosirala quella di tcgolarc la frequenza di clock a 
38 kHz. Se e prcscnic un segriale stereo, il clock si 
sincronizza con la sotioponanle (il tono pilota a 19 
kHz, per esscre precisi); I'effello "alea" in queslo caso 
provoca una parziale demodulazione delle componenii 
differenza del segnalc slereo. invece di causare una 
sgradcvole dislorsione. 
La laralura ollimalc di PI, P2 e P3 e compromesso Ira 
la soppressionc dcH'interferenza e la qualiid del segna- 
lc. Se si prclendc una clevaia sonora, si deve accetiarc 
una soppressionc delle inlerferenze piu ridona; se si 
richicde un'ascollo limilalo a 'nolizic sui Iraffico'. e 
vinualmcnic possibile la complcia soppressionc. Si de- 

"•p® 

r <9 

ft 

•0007 3 

Flgura 3. Schema a blocchl del soppressore dlnterferenze PWM. II livello del segnale del condensatore, 
pu6 varlare soltanto a gradlnl. Uno spike dl breve durala non pub Incremenlare II segnale dl ollre un 
gradlno. All'aumenlare della durala dello spike, la variazlone pub essere dl plii gradlnl, dlventando 
sempre plu evldenle. 
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t— 
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Flgura 2. Conslderando un segnale con due brevl 
spike d'lnterlerenza, e supponendo dl poler rlle- 
vare questl spike, cl sono le seguenll posslblllta dl 
soppresslone: a) inlerrompere II percorso del se- 
gnale per lutla la durala degll spike. Questa solu- 
zlone lascla un 'buco' nel segnale d'uscila. b) co- 
me nel caso a), ma con I'agglunla dl una rele 
d'lntegrazlone (ad esemplo un flltro passa-basso) 
per rlemplre II Vuoto'. c) In queslo caso, II livello 
del segnale vlene manlenulo coslanle per I'lnlera 
durala dello spike, e II rlsultalo 0 una zona 'plalla' 
nel segnale d'uscila. Queslo segnale. dopo I'lnle- 
grazlone, rlsulla mollo mlgllore che nel casl pre- 
cedentl. d) mollo buona come soluzlone, ma an- 
che mollo costosa; I llvelll dl segnale prima e dopo 
lo spike vengono comparall, e si esegue una Inler- 
polazlone llneare Ira quesll due valor). Queslo 
slstema rlchlede una llnea dl rllardo analoglca, 
polche II clrculto non pub lornlrell segnale d'usci- 
la voluto se non dopo la concluslone dello spike. 
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Flgura 4. Clrculto compieto di un soppressore d'interferenze per rlcevltori VHF-FM (e anche a onde 
corte). 
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Flgura 5. Se la frequenza dl clock Intero dell unltd PWM puO varlare In funzione del segnale d'lngresso 
(ad esemplo, Implegando un OTA), si pud ottenere un soppressore dlnamlco dl rumore e Interlerenze. 

A1,A2 - XzTLOSA 

Flgura 6. Schema a blocchl di un controllo dl volume multlcanale. La tensione dl controllo. Uc, 6 comune 
a piu unltd; fa varlare contemporaneamente tuttl I llvelll d'uscita, con un'eccellente accopplamento. 

ve nolarc chc il segnale audio va prcso pnma dclla rele 
di dcenfasi del riccvitorc. Sc non c possibilc. bisogna 
rimuovcrc la rele di deenfasi csislcmc; ncllo schema 
riporlalo. R9 e C6 provvedono opporiunamente al 
laglio. 
Lo stesso circuito puoesserc usaioper riceviiori aondc 
corlc. sc la larghezza di banda IF e maggiore della 
massima frequenza di modulazionc. In pratica, qucsio 
significa che il circuito c adallo per il normalc ascolto 
di irasmissioni a ondcconc. 
La costruzione del circuito non c criiica. 
Per rinstallazionc. comunque. ci si deve ricordare che il 
segnale di clock inicro c mollo ricco di armomche. 
Quindi, il circuito deve csscre adcguatamcnte scherma- 
lo. 

Allre appllcazlonl e mlglloramentl 

Non 0*6 motivo per cui qucsio lipo di soppressione di 
inierfcrcnze debba cssere limitato a sisicmi audio. Sesi 
pensa che un'immagine TV accetlabilc richiede una 
larghezza di banda di I. 2 MHz. scmbra ovvio come 
progeiiarc uno 'spanineve* per riccviton TV, Tutlavia. 
quesio richiede un'adcguata conoscenza delPapparcc- 
chiatura TV in quesiione. per slabilirc il puniodi inser- 
zionc ncl circuilo e manlcncrc il livello corrcllo c I'a- 
dailamenio d'impedenza. 
Tornando allc applicazioni audio, il circuito puo cssere 
miglioralo permcltcndo di variare la frequenza di clock 
in dipendenza dal segnale d'ingrcsso. 11 circuilo e ripor- 
lalo in flgura 5. La frequenza di clock e conirollala 
dalla correntc di polarizzazione labc di un OTA (Ope- 
rational Transconduciancc Amplifier = Amplificalore 
Operazionalc di Transconduiianza). Qucsia corrcnte 
di polarizzazione deve csscre conirollala dal segnale 
d'ingresso. Con un po di cura, il risuliato puo esserc un 
soppressore dinamico di rumore e inicrferenze. 

Controllo dl volume multlcanale 

II circuilo base e quello di flgura 6. II segnale audio 
viene cohvertiio in un segnale PWM. e qucsl'uliimo 

"vicne usaio per pilotarc un inicrruliorc cletlronico. 
Quando I'inicrruuore. S. e chiuso, la lensione ira i 
punii A e B vale zero. Quando finierruilore viene 
apcrio. invecc, la lensione vale (1 - RI/R2) x Uc. 
Quindi la lensione di uscila c proporzionalc alia lensio- 
ne di conirollo Uc; se la stessa lensione di conirollo 
vicne usala per piu canali. qucsii sono accoppiati csai- 
tamentc. Mollo ulile! 
La gamma di conirollo dipende dalle carallerisiiche 
deirinterrullorc clcllronico. Sia la diafonia ira ingres- 
so e uscila che I'impedenza non nulla dcll'inicrruliore 
'chiuso' (ad cscmpio la lensione di saturazionc di un 
transistor in commulazione) limiian'o la massima sop- 
pressione ollcnibile. 
Un esempio di circuito praiico illustra il principio di 
funzionamento. In flgura 7, AI c A2gencrano il segna- 

le PWM.TI el'inicrruilorceleltronico.e A3,smussa'il 
segnale dell'interruttore; si noli come I'ampiczza istan- 
ica determinata da due segnali: il segnale PWM dcriva- 
lo dal segnale d'ingrcsso c la lensione di controllo Uc. 
Per espandere la gamma delle possibili applicazioni, c 
siata aggiunta una caraltcrislica addizionale. La len- 
sione di conirollo Uc vicne applicaia anchc all'ingrcsso 
non invcrlcnie di A3. Vcloci fluttuazioni del segnale di 
conirollo provocano la modulazionc in ampiczza del 
segnale d'uscita. 
La gamma di controllo di quesio circuilo e data da; 

20 log Uc(Uc=12V)>;n,HR 
Uo(Uc = 0V) 

La distorsione dipende dalla frequenza del segnale 
d'ingresso c dal valore Uc - da qucsl'uliimo in panico- 
larc. a causa delle carallerisiiche di commulazioni non 
oltimali di Tl. Ad esempio. con un segnale d'ingresso 
di 1.8 V ad una frequenza di 6 kHz, una lensione di 
conirollo di solo 0.12 compona una disiorsione prossi- 
ma all'1%. 
Ovviamenle quesio circuilo pud csscre ulleriormeme 
miglioralo oppurc semplificaio, in funzione dell'appli- 
cazione richiesia. 

15V PI M 

! S '0. C5 R9 
n UcQ 1-. 

I 
IPS 

IhV A3 
I 151 

A 3 mi i.; 
'«■ BF 

494 
il | IQOhK 6n8 C9 

16V 

A1...A3 = IC1 = y4TL084 

Flgura 7. Uno schema prallco dl volume mulllcanale. In quesio caso, d slata aggiunta una caratterlstlcaaddzlonaleiunacomponenlealtemata.sovrapposla alia 
lensione continua di controllo (Uc) provoca la modulazlone In amplezza del segnale d'uscita. 
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In molti glochi a quiz e 
importante stabilire chi e il primo 
a rispondere ad una domanda. 
Per evltare dispute e splacevoli 
discussion! familiari, II sistema 
plu sempllce 6 ricorrere ad un 
arbitro elettronico Quizmaster. 
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Figure 1. Schema a blocchl aei quizmaster. 

Flgura 2. Usando ques'.a sempllce comblnazlone 
dl porte i posslblle comporre una porta NAND a 6 
Ingressl (escludendo I'ingresso reset). 

Flgura a Maschera delle piste e dlsposlzlone del 
component! peril circltostampato del Quizmaster 
(EPS 79033). 
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Elenco del componenll 

Semiconduttori: 
Resistenze: FF1 . . . FF4 = 4013 
R1 . . . R8,R17 = 2k2 N1,N2= 4012 
R9 . . . R12 = 22 k T1 ... T4 • TUN 
R13 . .. R16 = 330 n DI .. . D4= LED 

Condensatori: Varie: 
C1 .. , C4 = 4n7 SI . . . S5 = interruttore e pulsante 

In figura 1 e riporiato lo schema di un 
circuito adatto. Laconfigurazionemostra- 
la e per 4 giocatori, tuttavia il progetto puo 
essere esteso ad un numero qualsiasi di 
giocatori. I! funzionamento del circuito e 
estremamente semplice. 
Ciascuno dei moduli di figura I consistedi 
un flip-flop che viene settato per mezzo di 
un pulsante. L'uscita Q di ogni flip-flop e 
collegata tramite una porta NAND all'in- 
gresso di reset di tulti gli altri flip-flop. 
Non appena uno dei flip-flop viene settato, 
tutti gli altri flip-flop vengono inibiti, 
avendo I'ingresso reset a livello alto. L'u- 
scita Q dell'unico flip-flop settato diventa 
alta, il transistor associato va in conduzio- 
ne e il relativo LED si accende, dando 
un'indicazione visiva di quale pulsante e 
stato premuto per primo. II circuito viene 
resettato per le prove successive, premen- 
do il pulsante S5. 
La rete RC all'ingresso di ogni modulo e 
semplicemente un formatore d'impulsi, 
che previene stati logici indefiniti provo- 
cati dalla contemporanea altivazione (li- 
vello alto) degli ingressi set e reset dei flip- 
flop. 
E semplice espandere il circuito per oltre 4 
giocatori. Per ogni persona in piii si deve 
aggiungere un flip-flop, e il numero di in- 
gressi delle porte NAND va aumentato di 
conseguenza. 
11 circuito stampato e stato disegnato in 
previsione dell'uso di un CD 4068, che e 
una porta NAND a 8 ingressi (MC140I2, 
CD 4012), e un semplice sistema per espan- 
dere il numero di ingressi e mostralo in 
figura 2. Questa configurazione equivale a 
un NAND a 6 ingressi, escludendo I'in- 
gresso di reset, equindi puo essere utile per 
7 giocatori. 
Si deve ricordare che gli ingressi non usati 
devono essere collegati aH'alimentazione 
positiva. 
La costruzione del circuito non presenta 
problemi. Volendo, si possono collegare i 
pulsanti allo stampato per mezzo di cavi, 
anche lunghi. 
L'impedenza relativamente bassa della re- 
te formatrice di impulsi, garantisce una 
sufficiente soppressione del ronzjo e di al- 
tri tipi di interferenza induttiva. E possibi- 
le ridurre i valori delle resistenze di queste 
reti fino a Ik. H 
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I vocoders 

ogg" 

La musica "che parla" 

e una realta. 

F. Visser 

CJ 

L'interesse per i vocoter 6 cresciuto in maniera sorprendente. 
Soprattutto per quanto rlguarda quelli commerciali, il numero di 
costruttori e di modelti sembra aumentare con legge esponenziale, ed 
e ancora difficile prevederne gli sviluppi. 
Esistono quindi numerose ragioni per interessarsi al fenomeno dei 
vocoder - soprattutto ora che abbiamo raggiunto il risultato di poter 
presentare un circuito vocoder, espressamente progettato per 
I autocostruzione! Maggiori dettagli a questo riguardo nel prossimo 
numero; per cominciare, faremo un breve riassunto dei principi 
fondamentali dei vocoder, in modo che chiunque possa capire di 
cosa si sta parlando. 

Non e sorprendente che i vocoder siano 
divenuli cosi popolari. nel giro di pochis- 
simo tempo. Questo e sicuramente awe- 
nulo nel campo della musica elettronica, 
dove l'interesse per ogni tipo di effetto 
artificiale e rapidamente cresciuto nel giro 
di pochi anni. 
Unendo a questo il fascino di "qualcosa" 
che puo produrre artificialmente la voce 
(niente di nuovo: l'interesse esiste da seco- 
li!). si hanno due motivazioni sufficienti 
per questo vocoder. 

Storia 

Per quanto la sinlesi della voce non sia in 
realta un compito del vocoder, i primi 
esperimenti in questo senso possono essere 
visti come il primo stadio della nascita del 
vocoder. 
Von Kempelen fu il primo ad ottenere ri- 
sultati positivi in questo campo. All'incir- 
ca nel 1970, costrui una complessa macchi- 
na costiuita da un'insierae di campane. 
membrane, risonanti e tubi. 
Lo si creda o no, questa macchina produ- 
ceva un suono simile alia voce umana! 
All'inizio di questo secolo, Stewart realiz- 
zo il primo sinletizzatore elettrico di sem- 
plici suoni lipici della voce umana. Questo 
sinletizzatore della voce forni I'ispirazione 
a Homer Dudley, dei laboraori Bell in 
USA; la sua invenzione fu brevettata nel 
1936. Egli diede il suo analizzatore/sinte- 
tizzatore della voce il nome "Vocoder" - 
da VOice enCODER-decoder. 
Questo vocoder era slato progettato per la 
trasmissione della voce, con una banda 
passante il piii possibile ridotta. Ad esclu- 
sivo uso delle telecomunicazioni, quindi. 
Inevitabilmente, I'organizzazione militare 
mostro notevole interesse per il vocoder. 
Questo, infatti, non solo permetteva di 

usare una banda di trasmissione mollo 
"stretta", ma offriva anche la possibilitadi 
codificare la voce - in modo da renderla 
inintelleggibile. 
Attorno al 1950 apparve in registrazione 
su disco, una delle prime applicazioni mu- 
sicali del vocoder, "il pianoforte parlan- 
te". L'effetlo era piutlosto impressionan- 
te, soprattutto considerando lo stato del- 
I'arte tecnologico a quei tempi, ma il fatto 
passo quasi inosservato. Fu tranquilla- 
mente considerate come un'ulteriore pro- 
dotlo della "misteriosa arte dell'elettroni- 
ca". Lo slesso disinteresse fu dimostrato 
quando Radio Luxembourg introdusse la 
sua ben nola sigla sonora, ed ancora quan- 
do i Beatles usarono un vocoder EMI per 
ricavare alcuni effetti sonori decisamente 
sofisticati. 
Fu solo verso il 1975 che I'alone di mislero 
che circondava il vocoder inizio a dissole- 
varsi. Fino ad allora, il vocoder veniva 
impiegato soltanto in alcuni laboratori im- 
portanti (Bell, Siemens, EMI, Philips, 
Sennheiser). Anche per un motivo impor- 
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Figure 1. L'aumenlo del modelll dlsponlblll sul mercalo llallano e la dlmlnuzione del prezzl sono lllustratl chlaramenle in queslo graflco. 

tante: questi vocoder erano cosi ingom- 
branli che alcuni di essi occupavano un'in- 
tera stanza. E interessante comparare !o 
sviluppo dei vocoders con quello dei com- 
puter. Questi ultimi erano inizialmente 
considerati "spaventose" macchine di 
enormi possibilita. Solo 25 anni fa, si pen- 
sava che due computer sarebbero slati suf- 
ficienti per tutli gli USA: uno per la East 
Coast e uno per la West Coast. Oggi, sia- 
mo prossimi al momento in cui la popola- 
rita dei vocoder ha avuto uno sviluppo ben 
diverse. Comunque, come precedent! in- 
venzioni "rivoluzionarie" (ferrovia, auto- 
vetture, computers, sinletizzatori musicali 
elettronici), sembra che stia conquistando 
diversi campi applicalivi, piu di quanto 
non si potesse pensare alia sua origine. 
Analisi, sinlesi, identificazione della voce, 
ingresso e uscita vocali per sistemi a com- 
puter, e ultima, non per importanza, I'ap- 
plicazione per la musica eletlronica: i vo- 
coders vengono usati in tutli questi campi, 
ed e difficile prevederne gli sviluppi. 

II mercato 

11 1975 puo essere considerato I'anno deci- 
sive nella storia del vocoder. In quell'an- 
no, un costrutlore inglese di sinletizzatori 
e apparecchiature simili introdusse sul 
mercato un vocoder, progettato da Tim 
Orr. La EMS era gia considerata una ditta 
che sapeva prevedere gli sblocchi futuri: 
era una delle piii importanti nel settore 
della musica eletlronica. In quel case, era 
stata la prima a lanciare uno strumento 
musicale completamente nuovo: il voco- 
der. E al di fuori dello scopo di questo 
articolo analizzatore la filosofia di marke- 
ting degli attuali costruttori di vocoders. 

Tabella 1 

prezzi appross 
in mlgiiaia 

(IVA esclusa) 

EMS 2000 Vocoder L 3.180 
Roland VP 330 L. 2.500 
Roland SVC 350  L 1.050 
Sennheiser VSM 201   L 20 000 
Korg VC 10 L 1,270 
Microlono M Col   L 165 
Electroharmonl*  L 900 
Voco Strings Diamond L 1 442 

Tabella 1. Un elenco del modelll vocoder 
allualmenle dlsponlblll sul mercalo llallano ed 
II relative prezzo (Indicallvo). 

ma un solo esempio puo chiarire il clima di 
confusione e di incertezza - da entrambe le 
parti, costruttori e musicisti - che divenne 
evidente dopo la presentazione del voco- 
der EMS. 
II Dr. Robert A. Moog, il "padre" dei 
sinletizzatori musicali, costrui nel 1970 il 
suo primo vocoder. Era costituito da una 
miriade di filtri, rivelatori di inviluppo e 
amplificatori controllati in tensione, e fu 
usalo da Walter Carlos per I'arrangiamen- 
to del Corale di Beethoven nella colonna 
sonora dei film "Clockwork Orange". 
A quei tempi, Moog non prevedeva un 
futuro commerciale per una versione sem- 
plificala di quell'apparecchiatura. E fu do- 
po I'apparizione del costoso vocoder EMS 
che pochi costruttori dimostrano un certo 
interesse (Sennheiser, Synton, Bode). Que- 
slo fatto costrinse Moog a rivedere la pro- 
pria posizione: la sua estesa gamma di 
strumenti musicali era incompleta senza 
un vocoder. 

Comunque, I'altuale vocoder Moog non e 
progettato dalio slesso Moog: e costruito 
su licenza. II diritto aspetta ad Harold Bo- 
de, che per un certo tempo ha commercia- 
lizzato il suo vocoder (brevetlato). Questo 
brevetto sara traltato piii avanti. 
La concorrenza Ira i costruttori, e la co- 
stante diminuzione dei prezzi dal 1975, so- 
no illustrati in figura 1. 
Negli ultimi due anni, in particolare si puo 
notare la comparsa di un nuovo costrutlo- 
re - o al minimo di un nuovo modello -ogni 
pochi mesi! 
Per coloro che sono piu interessati ai 
prezzi, che alia data di produzione, in 
tabella 1 sono elencati i modelli europei 
disponibili con i relalivi prezzi indicativi. 

Applicazloni 

I primi sistemi vocoder complessivi pre- 
sentati (EMS Vocoder. Sennheiser VMS 
201, Syntovox 221) si collocavano all'e- 
stremo superiore del settore. Erano molto 
costosi - ben al di sopra delle possibilita dei 
singoli musicisti e anche di piccoli studi di 
registrazione - e cosi complessi da usare, 
da rendere difficile I'acquisizione di risul- 
tati apprezzabili dal punto di vista artistico 
... II loro impiego era limilato a grandi 
studi di registrazione, stazioni radio, regi- 
strazione di colonne sonore e ad alcuni 
noli gruppi pop e compositori forniti di 
studio di registrazione personale. 
Inoltre, un sislema con ottime caratteristi- 
che di intelleggibilita e precisione, si pre- 
stava bene a ricerche sulla voce. 
Restava scoperta una larga fetta di merca- 
to: musicisti e gruppi alia ricerca di nuovi 
effetti sonori, un "suono diverso". Ci si 
aspettava che fosse 1'industria giapponese 
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per prima ad offrire un vocoder ad un 
prezzo abbordabile ai musicisti di medie 
possibilita economiche. 
Cera da aspetlarselo ma non e awe- 
nuto! 
Nel novembre 1978, ad un'esposizionc 
I'Audio Engineering Society a New York, 
la ditla americana Electroharmonix pre- 
sentb un sistema vocoder ad un prezzo di 
circa 800 dollari. Anche un costruttore 
giapponese (Korg) ha presentato un voco- 
der - ma ad un prezzo decisamente supe- 
riore. 
Entrambi questi erano di difficile uso, e i 
settori commerciali delle ditte di trovaro- 
no di fronte al problema di spiegare il fun- 
zionamento di queste complesse unila ad 
una larga schiera di potenziali acquirenti. 
A complicare ultcriormenle lecose, i pochi 
che sapevano qualcosa di queste apparec- 
chiature, non riuscivano a sviluppare a 
fondo le effetlive possibilita: erano inleres- 
sati soprattulto agli effetli "talking mu- 
sic". 
Esiste anche un campo d'applicazione 
completamente diverse: il training vocale 
per gli handicappati. Un vocoder puo in- 
falli generare suoni elementari, o addirit- 
tura intere parole. Queste possono essere 
usate comparate con roriginale. 
Un'ulteriore, teoricamenle importante, 
applicazione del vocoder, t il training 
espressivo. La modifica del suono con la 
voce, ha spesso un'effetto di gruppo. Gli 
effetti piu inleressanti - e divertenti! - si 
ottengono nel superamento delle inibizio- 
ni iniziali, di fronte al gruppo. 

Appllcazioni musical! 

Un vocoder permette di sovrappore le ca- 
ralterisliche della voce al suono di uno 

strumento musicale (Electric Light Orche- 
stra, Herbie Hancock) o ad un'altrosuono 
di base. 
Ma si puo fare di piu. E infatti I'apparec- 
chiatura ideale per modificare il limbro di 
un suono, sovrapponendo ad esempio una 
colorazione "vocale". 
Ci sono poche limitazioni che devono esse- 
re tenute in considerazione. In particolare 
due motivi reslringono la scelta delle sor- 
genti sonore. Innanzitutto e fondamentale 
che i due suoni siano contemporanei - il 
Irattamento "vocoding" e infatti un condi- 
zionamento del segnale di tipo immediato 
- ed inoltre gli spettri di frequenza delle due 
sorgenti sonore devono essere il piii possi- 
bile sovrapposti. Alcuni esempi sono ri- 
portati in figura 2 e in flgura 3. 
La colorazione del suono di uno strumen- 
to musicale non e la sola possibilita. II 
volume sonoro dell'uscita e controllo dal 
volume del segnale vocale. Questa possibi- 
lita e utile anche sola. 

Le fasi di attack e decay del suono possono 
essere variate modulando la voce: stru- 
menti che hanno normalmente un "at- 
tack" relativamenle lento possono ricava- 
re accordi dal suono di un organo, ed e 
possibile "colorare" e anicolare ritmica- 
mente sinletizzatori polifonici e gruppi di 
archi con brevi toni di voce, alia cadenza 
voluta. 
Tutto queslo richiede ovviamenie una cer- 
ta pratica. Gli effetti musicali ottenibili 
con un vocoder dipendono in larga misura 
dalle capacita vocali (e dal fiato!) dell'uti- 
lizzatore del vocoder. 
Una delle applicazioni piii importanli del 
vocoder in campo musicale e come inter- 
faccia tra il musicista e lo strumento musi- 
cale. II vocoder e I'ausilio ideale per i musi- 
cisti che vogliono raggiungere un suono 
personale, con un'importante"unica" nel- 
le ioro esecuzioni. II musicista ha a dispo- 
sizione un'apparecchiatura "real time" (in 
tempo reale), che pud sfruttare per modifi- 
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Flgura 2 e 3.1 due segnall d'lngresso dl un vocoder "voce" e "porlanle", devono avere spettri dl frequenza sovrapposti (flgura 2). Inoltre, devono essere piu o 
meno slmullanel (flgura 3). Piu sono sovrapposll, mlgllore e I'elfefto. Le figure 2a e 3a mostrano una buona sovrapposlzlone le figure 2d e 3d hanno un rapporto 
accettablle. Invece, considerate Insleme, la flgura 2b e 3b non danno buonl rlsullall, a causa della dltferenza dl tempo; analogamenle, le figure 2c e 3c 
rappresentano un caso In cul non 6 soddlsfatta la sovrapposlzlone In frequenza. 
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care istantaneamenle, durante I'esecuzio- 
ne, la completa sinmura tonale. Puo ren- 
dere il suono stridente. pieno, morbido, 
percussive. I risultali sono valutabili im- 
medialamente, quindi avviene autoinati- 
camente un processo di retroazione: I'ese- 
cutore puo ascoltare immediatamente il 
risultato e modificare di conseguenza il 
controllo "vocale". II risultato, con le ov- 
vie differenze operative, e simile all'uso di 
uno strumento a tastiera, oppure il preciso 
movimento delle labbra con uno strumen- 
to a fiato. 
Anche in quesli casi il risultato finale e 
determinalo da un meccanismo simile di 
retroazione. 
Si deve notare che questo effetto e quasi 
assente nell'uso di strumenti elettronici, in 
quanto la programmazione, i preset e i 
controlli similari possono essere modifica- 
ti soltanto intervenendo su un'apposilo 
controllo manuale o a pedale. Questo mo- 
do operative non permette una manipola- 
zione cosi precisa ed immediata del suono, 
ed e molto difficile per il musicista ricavare 
esaltamente il suono voluto. 

Progettazlone di un vocoder 

Non 4 facile progettare un vocoder che si 
presti alia produzione di serie. Comunque, 
prima di addentrarci nel problema, e me- 
glio chiarire i principi fondamentali. 
Fondamentalmenle, un vocoder consiste 
di due gruppi di filtri identici; uno di questi 
gruppi usato per suddividere lo spettro 
della voce in bande strette, e da ognuno 
viene ricavato un segnale per il controllo 
gruppo di filtri. che ricostruiscono lo spet- 
tro vocale. II tut to pu6 sembrare inutile - 
usare la voce per ricomporre la voce - ma la 
differenza fondamentale e che il secondo 
gruppo di filtri riceve un segnale ben diver- 
se daU'origine, per la generazione della 
voce. 
II primo gruppo di filtri costituisce il bloc- 
co "analizzatore", il secondo il blocco 
"sintetizzatore". 
II segnale d'ingresso del blocco sintetizza- 
tore e chiamato "portante", o "eccitazio- 
ne" oppure ancora "segnale di sostituzio- 
ne". 
Come si puo vedere dallo schema a blocchi 
di figura 4, la sezione analizzatrice e molto 
simile ad un equalizzatore grafico, con una 
differenza importante: le uscite dei vari 
filtri non vengono sommate. 
Ciascuna ^ seguita da un rettificatore e da 
un filtro passa-basso. In questo modo, un 
segnale audio puo essere convertito in 
un'insieme di tensioni di controllo (Vc) per 
il pilotaggio del blocco sintetizzatore. 
Anche il secondo gruppo di filtri, il sinte- 
tizzatore, ha una notevole somiglianzacon 
un'equalizzatore grafico (figura 5), In que- 
sto caso, ogni filtro t seguito da un VCA 
(Voltage Controlled Amplifier = Amplifi- 
catore controllato in tensione); le uscite dei 
VCA vengono successivamente sommate 
per generare I'uscita finale. Questo siste- 
ma. in questa versione semplificata, sem- 
brerebbe soddisfare le esigenze di un voco- 
der. Punroppo, intelleggibilita e dinamica 
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Figura 4. M blocco analizzatore del sislema vocoder consiste In un Insleme dl tlllrl e rellillcatorl con red 
passa-basso (rlvelalorl dl Invlluppo). Questo blocco rlcava una serle dl tension! dl controllo dal segnale 
(voce) d'ingresso: una Vc per ognl banda dl frequenza. 

lascerebbero molto a desiderare. Numero- 
si test e analisi hanno fornito una lista di 
indicazioni per i vari blocchi dello schema 
trattato. 
Le effettive esigenze dipendono stretta- 
mente dall'applicazione prevista per il vo- 
coder. 
In generale, se si deve sovrapporre la voce 
ad altri tipi di suono, dovrebbero essere 
sufficienti dei filtri che coprono una gam- 
ma da 300 Hz fino a circa 3 kHz. Owia- 
mente impiegando un numero maggiore di 
filtri e con una banda totale maggiore, si 
ottiene una migliore "definizione". 
I sistemi EMS, Sennheiser e Synton impie- 
gano circa una ventina di filtri, con una 
gamma di frequenze da 200 Hz fino a 8 
kHz. Nella banda interessata, sia per un 

blocco analizzatore che per il blocco sinte- 
tizzatore vengono usati dei filtri passa- 
banda. Le frequenze inferiori ai 200 Hz e 
superior! agli 8 kHz vengono trattate ri- 
spettivamente da un filtro passa-basso e da 
un passa-alto, quindi il vocoder manipola 
tutta la banda audio, da 30 Hz fino a 16 
kHz. 
Quando si usano molti filtri, non e un 
grosso problema decidere la suddivisione 
della banda. Tuttavia in questa ipotesi, il 
progetto dei filtri e critico: si richiede una 
banda passante stretta e ben definita, e le 
frequenze centrali devono essere molto 
precise. 
In vocoder come quelli citali, e pressoche 
obbligalorio 1'uso di filtri a terzi d'ottava 
(o circa equivalenli). 
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Figure 5. L'altro blocco dl base del vocoder 0II slntetlzzatore. Un gruppo dl tlllrl vlene usalo per separare 
II segnale "portanle" (ad esemplo, muslca) In numerose bande si frequenza. II llvello d'usclla dl ognl 
banda 6 controllato dalla tenslone appllcata agll ampllflcatorl VCA: quesll segnall dl controllo (Vc) 
vengono normalmenle rlcavall dal blocco anallzzatore. 

I vocoder che impiegano un numero nuno- 
re di filtri, possono evidentemente avere 
una spaziatura maggiore Ira le frequenze 
central! dei filtri - in quanto la stessa banda 
complessiva deve essere suddivisa in un 
numero minoredi filtri passa-banda. Inol- 
tre, i filtri possono avere bande passanti 
diverse I'uno daH'allro, permettendo un'a- 
nalisi e una sintesi piu accurata nelle gam- 
me di frequenze che maggiormente in- 
fluenzano I'intelleggibilita della voce. 
II numero di filtri usati (e la loro spaziatu- 
ra) impongono la banda passante richiesta 
e la pendenza di attenuazione. Filtri con 
gamme di frequenza prossime, e con un'in- 
sufficiente pendenza di attenuazione com- 
portano una notevole sovrapposizione 
nell'invertento. II risultato e che la voce 
appare confusa e "impastata". 
Questo problema si presenta inevilabil- 
mente se si usano equalizzalori grafici, co- 
me nello schema descritto. 1 filtri degli 
equalizzalori non sono adatti per questa 
applicazione, 
11 sistema piii semplice ed economico per 
ottenere un filtro con elevate pendenze 
d'attenuazione e I'uso di un giratore, ma ci 
sono alcuni inconvenienti. Questo tipo di 
circuilo manifesta una spiccata tendenza 
alia sovraoscillazione ed inoltre compaio- 
no frequenze non desiderate; entrambi 
questi effetti influenzano gravemente I'in- 
telleggibilita. 
Potremmo orientarci su tipi similari, ana- 
lizzando vari tipi di filtri, ma questa ricerca 
non servirebbe a molto; in pratica esiste un 
solo tipo di filtro adatto, e come ci si puo 
aspettare, non e il piu economico. 
Per avere un'intelleggibilita ottimale, la 
pendenza del filtro dovrebbe essere di circa 
50 .... 54 dB/oct, Questo tipo di filtro viene 
usato nel Synton Syntovox 221. Purtrop- 

po, il largo impiego di componenti a bassa 
tolleranza ne preclude I'uso nei vocoders 
di costo limitato. II Sennheiser VSM 201, 
usa filtri a 36 dB/oct; nel sistema EMS i 
filtri sono a 30 dB/oct. 
L'allo prezzo dei sistemi vocoder profes- 
sionali, e una diretla conseguenza degli 
elevati costi per i componenti ed il cablag- 
gio, richiesti dall'elevato numero di filtri di 
alta precisione. 
Ma la quality dei filtri non e il solo proble- 
ma. 
Nel blocco analizzatore, ogni filtro e segui- 
to da un rivelatore di inviluppo, costituito 
da un rettificatore di precisione e da un 
filtro passa basso. In questo caso letensio- 
ni di offset in uscita sono il maggior moti- 

ve di preoccupazioni: possono compro- 
mettere la dinamica dell'intero sistema. Ci 
sono due sole soluzioni; usare componenti 
accuratamente selezionati oppure preve- 
dere dei punli di taralura. 
Un'altro punto da tenere presente e la fre- 
quenza di taglio dei filtri passa basso. Non 
e un'idea buona quella di usare filtri con 
frequenza di taglio identica per tutli: la 
frequenza di taglio dovrebbe essere deler- 
minata in relazione alia frequenza centrale 
del filtro analizzatore corrispondente. 
I problemi non sono ancora esauriti. 
II blocco sintetizzatore pone prestazioni 
ancora piii critiche. 
Ogni filtro sintetizzatore deve essere ese- 
guito da un'amplificatore controllato in 
tensione (o in corrente). Se stendete un'e- 
lenco di lutte le possibili circuitazioni per 
realizzare un VCA, concludete che la scel- 
ta piii opponuna e un OTA (Operational 
Transconductance Amplifier = Amplifi- 
catore operazionale di transconduttanza). 
Cio non significa che questo componente 
sia ideale - anzi. La tolleranza del valore gm 
di transcoduttanza e alia, ma ci sono altri 
due problemi. In primo luogo, gli OTA 
sono rumorosi, "soffiano". 
Non e un difetto particolare di questi com- 
ponenti - ci sono molti altri operazionali 
molto rumorosi - ma il problema e aggra- 
vate dal fatto che si deve limitare il livello 
di segnale se si vuole contenere la distor- 
sione, e quindi il rapporto segnale-rumore 
peggiora. 
Inoltre ladiafonia traingresso di controllo 
c uscita del segnale e spesso considerevole. 
Si potrebbe incolpare il costruttore dell'O- 
TA (CA 3080); questo parametro non i 
specificato sui fogli dei dati, e effettiva- 
mente in molte applicazioni non e di pri- 
maria importanza. Per un vocoder, invece, 
questo parametro i fondamentale; se non e 
piii che buono di controllo passano sull'u- 
scita, anche in assenza del segnale "por- 
tante". Questo fatto e perlomeno fastidio- 
so, per non dire peggio  
Come nel caso precedente, la soluzione 
consiste o nella scelta accurata dei compo- 

II 

Le lotogralle rlportate presentano alcuni commerclall dl vocoder, dl varl costrultorl. La lotogralla che 
mostra I'lnterno dl un vocoder d8 un'idea del grado dl complesslta ragglunto nel modelll piii sollstlcatl. II 
modello in questlone i un vocoder a 20 canall, del tipo 221, coatrulto dalla Syntovox. 
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nenti, o nella possibilita di calibrazione. 
Per i migliori risultati, dovrebbero essere 
previste conlemporaneamente le due solu- 
zioni. 
Nel progetto costrutlivo che verra descrit- 
to nel prossimo numero, sono inclusi, per 
quest! motivi, numerosi punt! di calibra- 
zione; 6 inoltre prevista una procedura di 
test per scarlare gli "OTA" di prestazioni 
insufficienti per questo scopo, che dovreb- 
be migliorare ulteriormente le prestazioni 
del sislema. 
Fino ad ora, abbiamo preso in considera- 
zione soltanto i blocchi essenziali del siste- 
ma vocoder: I'analizzatore e il sintetizzato- 
re. Usando questi, e possibile sovrapporre 
la voce ad altri segnali. Piu precisamenle 
alcuni tipi di suoni, i suoni detti voiced (ad 
esempio le vocali). La completa sintesi del- 
la voce, includendo i suoni unvoiced (s, f, p 
ecc) non e possibile con questo sistema. 
Allo scopo sono necessari un generatore di 
rumore e un rivelatore "voiced'V'unvoi- 
ced", e quest'ultimo in particolare e piut- 
tosto complesso. E nostra intenzione pre- 
sentarlo in un prossimo numero. 
Se si vuole impiegare il vocoder perappli- 
cazioni musicali, il sistema descritto e per- 
fettamente adeguato allo scopo. 
Anche per questo motivo, la maggioranza 
del vocoder di costo limitatosonosprovvi- 
sti del rivelatore "voiced'V'unvoiced", 
soprattutto per ragioni di costo. 
Se il vocoder viene usato con strumenti 
musicali superiori, si puo ottenere una ra- 
gionevole approssimazione dei suoni "un- 
voiced", senza usare il rivelatore e il gene- 
ratore di rumore associato. 

Brevettl 

Una rapida ricerca sugli elenchi dell'uffi- 
cio rivela che esistono centinaia di brevelti 
relativi ai vocoder in maniera diretla, e 
ancora di piu ne esistono perle applicazio- 
ni: brevetti in settori come I'identificazione 
della voce, la ricerca delle frequenze fon- 
damentali ecc. 
II brevelto piii recente porla il nome di 
Harold Bode, costruttore del vocoder 
omonimo (prodotto su licenza anche da 
Moog). 
La caratterislica principale di questo bre- 
vetto e un piccolo, ma ingegnoso dispositi- 
vo, che Bode usa nei suoi vocoder per mi- 
gliorare rintelleggibilitii della voce - in 
quanto i filtri impiegati hanno una pen- 
denza di solo 24 dB/oct. 
Come spiegato in precedenza, I'intelleggi- 
bilitS della voce dipende dal tipo di filtro 
usato: dalle caralteristiche general! e dalla 
pendenza di attenuazione al di fuori della 
banda passante. 
Se il vocoder non e previsto per la sintesi 
della voce - applicazione in cui t nsioni 
esterne di controllo generano in uscita del- 
le parole comprensibili - e possibili miglio- 
rare I'intelleggibilita, per applicazioni mu- 
sicali, sommando la gamma superiore del- 
la voce all'ingresso (oltre i 3 kHz) al segna- 
le d'uscita. Questo segnale ad a'ta frequen- 
za contiene il rumore e i transifori, deriva- 
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ti da consonanti come la k, la p e la t. 
II principale inconveniente di questo siste- 
ma, e che il tutto deve essere pilotato dalla 
voce naturale: impiegando segnali di con- 
trollo artificiali, va perso il contenuto di 
alte frequenze all'uscita. 
Inoltre questo tipo di bypass di controllo 
produce un'effetto simile alia diafonia del 
segnale di controllo attraverso il vocoder. 
Nonostante questi inconvenient!, I'effetto 
ottenuto e interessante; vale lapena dispe- 
rimentarlo durante la costruzione del vo- 
coder. 

II future 

E difficile prevedere i fuluri sviluppi del 
vocoder. Attualmente, non pare probabile 
la realizzazione della versione digitale. 11 
vocoder analogico convenzionale, offre la 
caratterislica unica di lavorare "in tempo 
reale". II segnale d'ingresso e analizzato 
immediatamente, e I'uscita dell'analizza- 
tore controlla siraultaneamente la sintesi 
d'uscita. Nonostante i problemi connessi 
all'uso di filtri analogici ad elevata pen- 
denza (sfasamenli), sembra improbabile 
falternativa digitale a prezzo contenuto. 
almeno nel prossimo future. 
Naturalmente, per la sintesi digitale della 
voce. il discorso e molto diverso. Ci sono 
numerosi apparecchi di tipo digitale per 
questo problema. La restrizione fonda- 
mentale che si pone al possibile costruttore 
di vocoder digital! e I'analisi, il piu possibi- 
le rapida ed accurata, di segnali complessi 
come la voce, per ottenere un vocoder di 
elevata efficienza operativa. 
II vocoder ha un future brillante nelle ap- 
plicazioni musicali. 
II numero di modelli e di coslruttori 
aumenta molto rapidamente, e questo ha 
causato la discesa dei prczzi. Comunque, 
molto difficilmente nel prossimo futuro, i 
vocoders scenderanno nella categoria di 
prezzo delle "unita per effetti". II vocoder 
e troppo complesso, rispetto a questa cat' 
goria di apparecchiature. e se vengono 

chieste prestazioni ottimali, impiega una 
notevole quantita di componenti di preci- 
sione. Questo fatto, e il notevole tempo di 
lavorazione per almeno un po di tempo la 
possibilita di vocoder a basso costo e pro- 
dotti in grande serie. 
Si pud supporre in un futuro non molto 
lontano, i vocoder verranno incorporati 
negli organi elettronici. Nel giro di pochi 
anni, la maggioranza negli organi saranno 
provvisti di un lasto "Vocoder", offrendo, 
con la semplice pressione di un dito, uno 
degli effetti piu complessi e creativi attual- 
mente disponibili. 
Quale prossimo futuro? II mese prossimo? 
Una cosa almeno puo essere prevista con 
certezza; per la prima volta, per quanto ci 
risulta, un progetto di un vocoder ideato 
pensando al costruttore. 
Costruilevi il vostro vocoder! M 
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Sistema 

d'allarme 

centralizzato 

II sistema d'allarme centralizzato 
(CAS = Central Alarm System) 
fornisce una segnalazlone 
d'allarme da numerose stazioni 
remote ad una stazione 
centralizzata su un bus comune a 
tutto 11 sistema. 
E provvlsto di segnalazlone 
acustica detla condizione di 
allarme, oltre ad un'indicazione 
visiva di quale stazione ha 
segnalato I'allarme. Le 
applfcazioni per questo sistema 
sono limitate solamente dalla 
fantasia del lettore. 

4 

Lo schema a blocchi del CAS e riportato in 
figura I. Si pud notare che ogni stazione e 
semplicemenle collegata ad un bus a tre 
linee. Quindi non e necessario collcgare 
ogni stazione alia stazione centrale per 
mezzo di una linea separata, con evidente 
semplificazione del cablaggio e una ridu- 
zione dei costi nell'ipotesi di numerosesta- 
zioni remote a notevole distanza dalla sta- 
zione centrale. 
Si possono aggiungere in un secondo tem- 
po altre stazioni remote, conneltendole 
semplicemenle al bus gia esislente. 
Owiamenle, e un problema semplice in- 
viare un scgnaie d'allarme su una linea di 
tre fili, ma come e possibile individuare la 
stazione che ha inviato il segnale? La solu- 
zione del problema e il multiplexing a divi- 
sione di tempo dei segnali. Come si pud 
vedere dallo schema a blocchi piii detta- 
gliato di figura 2, ogni stazione include un 
contatore a decade che conta in sincronis- 
mo con il contatore della stazione centrale. 
Ogni stazione viene quindi indirizzata in 
un certo inlrvallo di tempo, durante il qua- 
le pud inviare una segnalazione d'allarme 
alia stazione centrale. La prima linea del 
bus del sistema e semplicemenle la linea di 
massa, la seconda e la linea di allarmesulla 
quale vengono inviate lesegnalazioni d'al- 
larme alia stazione centrale, elaterza linea 
serve per trasmettere dalla stazione centra- 
le alle stazioni remote i segnali di sincro- 
nizzazione e di clock. Una caratteristica 
ingegnosa e che questa terza linea viene 
anche sfrultata per alimentare le stazioni 
remote, caricando con gli impulsi di sin- 
cronismo e di clock un condensatore inclu- 
so in ogni stazione remota. Quindi le sta- 
zioni remote funzionano con la tensione 
immagazzinata in questo modo. 
Oltre all'indicazione sulla stazione "ma- 
ster", sono previste stazioni di indicazione 
"slave", che possono essere installate 
ovunque sul bus del sistema. Queste sta- 
zioni "slave" sono simili alia stazione 
"master". Iranne per il fat'.o che ricevono 
impulsi di sincronizzazione e alimentazio- 
ne esattamente come le stazioni remote 
d'allarme. 

Segnale di sincronizzazione 
e clock 
II segnale di sincronizzazione e clock e 
illustrate in figura 3. Gli impulsi di clock 

sono ricavali dalla frequenza standard di 
ogni nazione. 
All'inizio di ogni treno di impulsi di clock e 
inserito un'impulso di sincronismo della 
durata di 300 msec, che viene usato per 
resetlare lutti i contatori del sistema, ga- 
rantendo la sincronizzazione di tutti i con- 
tatori con il contatore della stazione "ma- 
ster". Questo impulse e seguito da una 
sequenza di 9 impulsi di clock, che fanno 
avanzare ogni contatore da I a 9. Ogni 
stazione d'allarme e identificata da un nu- 
mero, e la corrispondente uscita del suo 
contatore e collegata, per mezzo del circui- 
to del sensore d'allarme. alia linea d'allar- 
me. 
Quindi, considerando ad esempio la sta- 
zione numero 5, I'uscita 5 del contatore 
dovra essere collegata al controllo della 
linea di allarme, di conseguenza la stazione 
5 puo inviare sulla linea un segnale di allar- 
me solo quando I'uscita 5 del contatore e 
alta. In pratica e possibile ridurreicompo- 
nenti collegando due sensori d'allarme ad 
un'unica stazione, come si vedra piii avan- 
ti. 

Stazione d'allarme 
Per comprendere il funzionamento di tutto 
il circuito, e preferibile iniziare con la de- 
scrizione della stazione di allarme, il cui 
circuito e riportato in figura 4. Gli impulsi 
positivi caricano C13 altraverso il diodo 
D25, e la tensione cosi ottenuta ai capi di 
CI3 alimenta la stazione completa. 
Impiegando integrati CMOS. I'assorbi- 
mento di corrente del circuito e molto limi- 
tato, e un valore di 68 pF per CI3 e suffi- 
ciente nella maggioranza dei casi. Ad ogni 
modo, anche I'alimentazione per i sensori 
puo essere ricavala da questo punto, e se 
questo ulteriore assorbimento provoca 
un'eccessivo ripple deH'alimeniazione, al- 
lora il valore di C13 deve essere adeguata- 
mente aumentato. 
II segnale di sincronismo e di clock viene 
inviato anche all'ingresso del contatore 
1C16, e al rivelatore di sincronismo, che h 
un mullivibratore monostabile retriggera- 
biie realizzalo con i trigger di Schmitt N49 
e N50. Quando sono presenti gli impulsi di 
clock, I'uscita di N49 divenla alternativa- 
mente alta e bassa alia frequenza di 50 Hz e 
C14 si carica altraverso D29, mantenendo 
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d'allarme 
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Flgura 1. Schema a blocchl del Sistema d'Allarme 
Centrallzzato (CAS), che illustra I Ire divers! tipi dl 
stazioni al bus del sistema. 

Flgura 2. Schema a blocchl dettagliato che mostra 
la stazione master, una stazione slave e una sta- 
zione d'allarme. 

Flgura 3. li segnale di clock/slncronizzazlone. 
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1N4148 

allo I'ingresso di N50. Duranle queslo pe- 
riodo 1C16 conta regolarmente gli impulsi 
di clock. Invece. durante I'impulso di sin- 
cronismo di 300 msec I'ingresso di N49 
resta alto, I'uscita bassa e C14 si scarica 
attraverso R41. Quando viene raggiuntala 
soglia inferiore di N50, I'uscita di N50 di- 
venta alta e questo impulso, attraverso 
CIS viene applicalo al reset di lCi6. 
1 punti X e Y sono i due ingressi per i 
sensori d'allarme. Queslo accorgimento 
permette il collegamento di due sensori ad 
una singola stazione di allarme, il che puo 
dimostrarsi utile quando si hanno due sen- 
sori sufficientemente vicini, in quanto ri- 
duce il costo del sistema. 
Ogni sensore e identificato da un numero, 
e un'ingresso della porta corrispondentee 
collegato alia corrispondente uscita di 
1CI6. Nell'esempio in figura, I'ingresso di 
N 52 e collegato all'uscita 5 di IC16. L'usci- 
ta di N52 e naturalmente alta. Se una se- 
gnalazione di allarme porta a livello il pun- 
to Y quando anche I'uscita 5 di lCI6ealta, 
I'uscita di N52 diventa bassa. II risultato e 
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che un'iinpulso negativo di allarme viene 
inviato sulla linea di allarme, ogni volta 
che la sequenza di impulsi di clock ha rag- 
giunio il conieggio 5. 

Stazione master 
II circuito della stazione master e riporlato 
in figura 5. Gli impulsi di clock vengono 
ricavati da una sorgente a 6 V AC. rettifi- 
cata a semionda da D2 e squadrata dal 
trigger di Schmitt N2. TI e T2 fanno da 
buffer per I'uscita di N2. per avere un pilo- 
taggio a bassa impedenza sulla linea. 
II contatore della stazione master, IC2, 
conta gli impulsi di clock ricavati sull'e- 
metlitore di T2. Quando viene raggiunto il 
conteggio zero, I'uscita '0' di IC2 diventa 
alta, portando alto attraverso C2,1'ingres- 
so di Nl. L'uscila di Nl diventa bassa. 
quindi anche il piedino 9 di N2. egli impul- 
si di clock vengono bloccati. 
C2 si carica fino a quando, dopo circa 300 
msec, la tensione aU'ingresso di Nl non e 
diminuita fino alia soglia inferiore, a que- 

sto punto I'uscita di Nl diventa alia e gli 
impulsi di clock passano nuovamente al- 
I'uscila di N2. Ogni uscila di IC2 (esclusa 
quella '0') e collegata ad uno degli ingressi 
delle porte N4 ... NI2. Gli altri ingressi in 
queste porte sono collegati tra di loro e 
all'uscita di N3. il cui ingresso e connesso 
alia linea di allarme. Normalmente la linea 
e al livello logico alto, quindi I'uscita di N3 
sara bassa e le uscite di N4 ... NI2 altc. 
Se si verifica una condizione d'allarme, ad 
esempio dal sensore 4, la linea di allarme 
va al livello basso quando la sequenza di 
conteggio raggiunge il numero 4. A questo 
punto I'uscita di N3 diventa alta. Anche 
I'uscita 4 di IC2 e alta, quindi entrambi gli 
ingressi di N7 sono al livello basso e I'usci- 
ta alia. II LED 7 viene quindi acceso, per 
mezzo del buffer NI6. 
Naturalmente. il LED resta acceso soltan- 
to per la durata di un'impulso di clock, e 
poiche la sequenza di clock di ripete circa 
due volte al secondo, il LED lampeggia ad 
una frequenza di 2 Hz. 
Una segnalazione acustica d'allarme e for- 

Figura 4. Schema dl una stazione d'allarme. 

Figura 5. Schema della stazione master. 

Figura 6. Schema dl una tensione slave. 
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R41 = 220 k 
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Condensatorl; 
CIS* = 68 M/16 V 
C14= 220 n 
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Elenco componenll dl flgura 9 

Resislenze: 
R1.R2= 1 M 
R3 = 2k7 
R4.R16 = 4k7 
R5.R18,R19= 100 k 
R6 ... R14 = 820 fl 
R15 =2k2 
R17 = 15k 
R20 = 470 k 
PI = 220 O (250 il) 

Condensatorl: 
C1 = 1000 M/1 6 V 
C2 = 100 n 
C3,C4 = 10 n 
C5 = 680 n 

Semiconduttori: 
T1 = BC107 
T2= 2N3055 
T3 = TUN 
Dl .D2.D13=1 N4148 
D3= 1N4001 
D4 .. . Dl 2 = LED 
IC1 - 4093 
IC2- 4017 
IC3,1C4,IC7 = 4011 
IC5.IC6 = 4050 

Varie: 
LSI = altoparlante, 

impedenza 15 £2 o maggiore 
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nita dal mullivibratore astabile N47/N48, 
che pilota per mezzo di T4 un altoparlante. 
Normalmente il piedino I di N47 e basso e 
1'astabile ^ bloccalo, ma non appenasono 
presenti gli impulsi sulla linea di allarme, 
1'uscita di N46 diventa alternativamente 
alia e bassa, caricando C12 attraverso il 
diodo D27, e attivando I'allarme acustico. 

Stazlone slave 
La figura 6 riporta lo schema della stazio- 
ne slave, una via di mezzo tra la stazione 
master e la stazione di allarme. 
I blocchi di visualizzazione e di segnalazio- 
ne acustica di questo circuito sono identici 
a quelli della stazione master, mentre i 
segnali di sincronismo e di clock e I'ali- 
mentazione sono derivati dal bus come per 
le stazioni d'allarme, e viene usato un rive- 
latore di sincronismo identico. 

Sensorl 
I circuit! per i sensori possono variare da 
configurazioni estremamente semplici fino 
ad altre relativamente complesse. 
In ogni caso, devono fornire un livello lo- 
gico alto all'ingresso X o Y della stazione 
d'allarme, quando viene rilevata una con- 
dizione di allarme. In figura 7 sono presen- 
tati alcuni tipi di sensori. La figura 7a rap- 

presenta un sensore per il livello dell'ac- 
qua. 
Normalmente I'ingresso della stazione di 
allarme viene mantenulo al livello basso 
da una resistenza da 1 MOhm, ma quando 
entrambe le sonde sono a contatto con 
I'acqua, o altri liquidi condultori, I'ingres- 
so diventa alto. 
La figura 7b e invece un rivelalore di inter- 
ruzione dell'alimentazione, e usa un relay. 
Finche I'alimentazione e presente, il relay e 
eccitato e il contatto e chiuso; se I'alimen- 
tazione viene a mancare. it relay si disecci- 
ta e il contatto si apre. portando al livello 
alto I'ingresso della stazione di allarme. 
La figura 7c e lo schema di un sensore di 
lemperalura. AH'aumentare della tempe- 
ratura, la resistenza della NTC diminuisce. 
la lensione d'ingresso della stazione d'al- 
larme aumenta fino a quando non supera 
la soglia superiore dei trigger di Schmitl 
N51 e N52. 
La temperatura di intervento vieneregola- 
ta con il potenziometro da 220 k. Si puo 
ottenere un sensore per temperature infe- 
riori ad un minimo preslabilito,scambian- 
do semplicemente di posizione il potenzio- 
metro e il termistore. 
Infine, la figura 7d rappresenla un sensore 
per le chiamate telefoniche. il segnale. cap- 
tato dalla bobina installata sulla cornetta 
telefonica, viene amplificato da T1 e T2, 
quindi rettificato da un diodo per fornire 

Figura 7. Alcuni tipl dl sensori d'allarme. a. Senso- 
re dl livello dell'acqua. b. Rivelalore dl Interruzio- 
ne dell'alimentazione. c. Allarme dl sovralempera- 
lura. d. Rivelalore dl chlamata telefonica. 

Figura 8. Circuito slampato e disposlzlone dei 
componentl per la stazione d'allarme. 
Nolare che se uno del due ingressl 'X' e 'Y" non 
viene usato. lo si devecollegarealla massa. Un'in- 
gresso aperto in questo punlo, pud lacllmente 
causare "lalsl allarml"l 

Figura 9. Circuito stampalo e disposlzlone del 
componentl per la stazione master, 
Teorlcamenle, II pledlno 3dl IC6 dovrebbe essere 
collegato al pledlno 1.1 perfezlonlsll possono ag- 
glungere un ponte 
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Elenco del componenti di (Igura 10. 

Resistenze: Semiconduttori; 
R21.R25,R37,R38= 100 k T4 = TUN 
R22 = 220 k D14 = 1 N4001 
R23 = 47 k C15,D16,D1 7,D27 = 1 N4148 
R24 = 1 M 018 . . . 026= LED 
R26 . . . R34 = 820 Jl 108 = 4093 
R35 = 4k7 109 = 4017 
R36 = 15 k 1010,1011,1014 = 4011 
R39 = 470 k 1012,1013 = 4050 
P2= 220 n (250 U) preset 

Varie: 
Condensatori: LS2 = alloparlame, impedenza 
C6- =470 M/16 V 15 O 0 maggiore 
C7 = 220 n 
C8 = 22 n 
09 = 1 n 
C10.C11 = lOn 
012 = 680 n 

la tensione continua da applicare all'in- 
gresso della stazione d'allarme. 
Si tralia solo di pochi eseinpi di sensori che 
possono essere usaii in questo sistema, le 
possibilila sono limilate solamente dalla 
fantasia del coslruttore. 

Costruzione 
I circuiti stampati dei componenti per la 
stazione d'allarme, la stazione master e la 
stazione slave sono riportale rispettiva- 
mente in figura 8, 9 e 10. 
La stazione master richiede ovviamente un 
trasformatore da 6 V d'uscita per ricavare 
I'alimentazione e gli impulsi di clock e di 

sincronismo, necessari alia stessa e al resto 
del circuito. 
Poiche ogni stazione slave ha un'assorbi- 
mento di circa 50 mA quando vienesegna- 
lata comprende piu stazioni slave, I'au- 
mento del valore di C1 nella stazione ma- 
ster. E anche consigliabile aumentare il 
valore di C6, se il ripple d'alimentazione 
diventa preoccupante nelle stazioni slave 
piii lontane. La correnle nominale del tra- 
sformatore deve essere sufficiente ad ali- 
menlare tutte le stazioni del sistema, pre- 
vedendo circa 50 mA per la stazione ma- 
ster ed ogni stazione slave, e pochi mA per 
ogni stazione d'allarme. 
Se vengono usate molte stazioni slave, e 

Figura 10. Clrcullo slampato a dlsposizione dei 
componenti per la stazione slave. (EPS 9950 - 2) 

preferibile fornire ciascuna di queste di 
una propria alimentazione indipendente. 
Questo viene realizzalo semplicemente 
slaccando I'anodo e la linea di massa. 
Per il cablaggio del sistema si puo usare 
qualsiasi cavo a trecondullori, adesempio 
pialtina Ressibile a 3 condutlori per illumi- 
nazione (3 A). 
La schermatura del cavo e indispensabile 
normalmente, comunque e possibile im- 
piegare del cavo bipolare audio schermato 
(stereo), in questo caso lo schermo deve 
essere collegato alia linea di massa. M 
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I culturisti principianli pretendono un 
programma di allenamento veramente ef- 
ficace. ma devono eviiare di sforzare ecces- 
sivamente il loro corpo ancora inprepara- 
lo. II circuito presentato in questo articolo 
e un ausilio veramente utile: da un'indica- 
zione dello sforzo da esercitare duranie un 
programma di allenamento. Ovviamenlc 
si tratta di un riferimento indicativo, ma 
comunque adeguato alle normali esigenze. 
Tutti gli specialisli sono concordi su un 
punlo: il principio fondamentale e la rego- 
larita deH'allenamento, e sono richiesti so- 
lo pochi esercizi opportunamente scelli. 

esercizio e altri 30 secondi di pausa, e cosi 
via. All'inizio sono sufficienli 5 cicli di un 
minuto ogni giorno. Dopo circa quattro 
settimane, si aggiunge un'allro minuto; 
quindi si aggiunge un minuto ogni due 
settimane, fino a giungere. dopo 12 setti- 
mane, ad un totale di 10 minuti di esercizio 
inlenso (con cinque minuti di pausa). E 
sufficiente - e anche consigliabile - esegui- 
re questi esercizi ogni due giorni, ovvero 
tre volte alia settimana. 
Se si desidera solo un'efficienza fisica ge- 
nerate. non e necessario superare i dieci 
minuti. Si possono eseguire tutti gli eserci- 

AUenatore domestico 

Anche gli antichi Roman! conoscevano Timportanza 
deM'efficienza fisica: 'mens sana in corpore sano', 
come dichiarava Giovenaie. Oggigiorno, 
la quantity di programmi di allenamento 
disponibili sembra indicare un notevole 
sforzo nella progettazione della preparazione degli 
altri. Probabilmente non si tratta esattamente di 
quanto intendeva Giovenaie, ma ci sono argomenti 
a favore della "ginnastica programmata" - in 
quanto, se non allro, un buon programma di 
allenamento pub servire a migliorare I'efficienza 
fisica con uno sforzo minimo. Questo risultato 
appare molto importante in una societa altamente 
efficiente come la nostra. 

V« " r..'f> miUmi ^ 

L'allenatore descritto si basa su un siste- 
ma sviluppato presso TUniversita di Le- 
eds (Inghilterra) il cosiddetlo Training 
Circuitale. Questo sistema ha duecaratte- 
ristiche positive: aumenta la resistenza fisi- 
ca e sviluppa i muscoli piu importanti. Ne 
esistono numerose varianti, e una delle piii 
conosciute viene applicata in questo cir- 
cuito. 
II principio fondamentale e questo: un mi- 
nuto di sforzo intenso, seguito da una pau- 
sa di 30 secondi; quindi un'altro minuto di 

zi che meltono in azione almeno un sesto 
dei muscoli piii importanti: ad esempio, 
sollcvamenti, piegamenti sulle ginocchia, 
toccare le punte dei piedi, salti e cosi via. 
Owiamente si possono usare anche appa- 
recchiature speciali per allenamento (alle- 
natori di vario tipo ad uso casalingo). 
Owiamente e preferibile eseguire diversi 
tipi di esercizi - quindi un minuto per cia- 
scuno. 
Duranie il minuto di esercizio, sisuppone 
che vi sforziate veramente. Controllare To- 
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rologio in c|ueste condizioni e tult'altro 
che facile. E a questo punto che entra in 
gioco I'Home Trainer. Alia fine del primo 
minuto questo segnala (fmalmente? ..) che 
e giunto il momento della pausa, quindi 
un'ulteriore segnalazione vi richiama al la- 
voro e cosi via. Vengono usale due diverse 
frequenze, quindi il rischio di confuzionee 
ridolto al mininio. II segnale ha una durata 
di due secondi. In caso di dubbio, due 
LED indicano chiaramente cosa dovete 
fare; verde per partire rosso per fermarsi. 
Esatlamente come un semaforo. 

II clrculto 
Dalla precedente descrizione, ci si puo 
aspettare un circuito abbastanza semplice. 
E cosi e. Un tinier 555 e pochi integrati 
TTL eseguono il lavoro richiesto. II timer 
555 fornisce gli impulsi di clock, a interval- 
li di un secondo. Un contalore, coslituilo 
da due IC 7490, ricava da questi impulsi gli 
intervalli di 60 e 30 secondi. Un minuto 
dopo I'accensione, I'uscita della porta 
NAND N7 va allo zero logico. Questa va- 
riazione fa scattare il monoslabile MMV1 
(IC4). Durante I'impulso di uscita, della 
durata di due secondi, di MMVl.un multi- 
vibratore (N5 e la circuiteria associata) 
fornisce un segnale a 750 Hz che indica 
Tinizio della pausa. Conlemporaneamen- 

te, lo 0 logico all'uscita di N7 setta - o 
resetta? - - un flip-flop (N3 e N4) facendo 
spegnere il LED verde e accendendo il 
LED rosso. Come delto in precedenza, il 
rosso invita a fermarsi .... 
Dopo altri 30 secondi, il contatore (IC2 e 
IC3) si resetta. Ofa e I'uscita di N8 che va 
allo 0 logico. Questa transizione fa scattare 
il monostabile MMV2 (ICS), attivando un 
segnale di "al lavoro!" a 1500 Hz e reset- 
tando il flip-flop composto da N3/N4 (se 
era settato, ora si resetta e viceversa) che 
quindi fa accendere il LED verde. Due 
chiari e inconfondibili inviti a rimettersi in 
esercizio. II solo punto di taratura del cir- 
cuito e il potenziometro di preset da 100 K 
del generatore di clock. II procedimentodi 

Tabella 

1-4 settimana 
5 - 6 settimana 
7 - 8 settimana 
9-10 settimana 

10-11 settimana 
dopo la 13 settimana 

5 * 1 minuto 
6x1 minuto 
7 x 1 minuto 
8x1 minuto 
9 x 1 minuto 

10 x 1 minuto 

NOTAisolo perl patlti! Per gli altri, mantenereSx 
1 minuto ogni due giorni. 

calibrazione e piuttosto ovvio: si regola PI 
fmo a quando la durata del ciclo di eserci- 
zio non e esattamenledi un minuto. Qual- 
che secondo di scarto piii o meno non 
diminuiscono Tefficacia del programmadi 
allenamento. 
Un semplice circuito alimentalore, come 
quello moslrato, e sufficiente. L'assorbi- 
mento totale di corrente e inferiore a 150 
mA, quindi e sufficiente un trasformatore 
per campanelli elettrici. 
L'uso del circuito e ancora piii semplice 
della taratura. Dopo I'accensione, SI viene 
posto in posizione 1 - reset - per azzerare i 
contatori. Dopo aver indossato un'abbi- 
gliamento adatto, e aver spostato i mobili, 
SI viene spostato in posizione 2. Inizia il 
primo faticoso minuto: I'operazione "effi- 
cienza fisica a ritmo d'orologio" einiziata. 
Lo spietato controllore vi fa sapere quan- 
do smettere e quando ricominciare. II solo 
esercizio mentale richiesto all'ardente (su- 
dato!) allievo e di tenere il conto dei 
"round" effettuati. Come e stato spiegato 
in precedenza, cinque cicli da un minuto 
possono ricavare il loro programma dal- 
Tallenamento dalla tabella allegata. 
Per concludere un avviso: coloro che han- 
no dubbi sulla propria salute devono con- 
sultare un medico prima di impegnarsi in 
qualsiasi esercizio affalicante. M 
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Pritna di addentrarci nell'esame del circui- 
to, e bene spiegare brevemente come fun- 
zionano quesli piccoli motori in CC. Come 
varia la caduta di lensione al variare del 
carico? 
Normalmenle viene applicata al molore 
una lensione coniinua dal valore presso- 
che costante. Senza carico, la velocila 
aumenla fino a quando la polenza assorbi- 
ta eguaglia esatlamente le perdite elettri- 
che e meccaniche del motore. Quando il 
motore viene caricalo, la velocita scende. 
Queslo riduce la forza controeleitromolri- 
ce, quindi la corrente nel molore aumenla: 
viene raggiunto un nuovo stato di equili- 
brio, quando la polenza assorbita, mag- 
giore che nel caso precedenle, e uguale alia 
somma delle perdile eleiiriche e meccani- 
che, minori di prima. e della polenza forni- 
la al carico. Inalire parole, il motore forni- 
sce al carico la polenza richiesia - ma a 
velocita piii bassa. 
Ovviamente c'e un limite: se il motore vie- 
ne sovraccaricato, si ferma. Se si vuole 
mantenere costante la velocila al variare 
del carico, la tensione ai morsetti del moto- 
re deve essere aumentata aH'aumeniare del 
carico. In queslo modo, la corrente (e la 

nc che stabilisce la tensione di uscila. Co- 
noscendo qucsto, non e difficile compren- 
dere il funzionamento del circuilo effetti- 
vo, present ato in figura 2. 
Quando il molore viene caricato, la sua 
velocila lendc a diminuire. La corrente nel 
molore aumenla. aumentando la caduta di 
tensione su R2. A queslo punto il regolaio- 
re riprisiina la differenza di tensione Ira it 
terminale di controllo e il terminale comu- 
ne. e quindi la tensione di uscita aumenla. 
Queslo significa che al molore viene forni- 
ta una potenza maggiore-annullando I'ef- 
fetto di diminuzionc della velocita. 
Fondamenlalmente, si Iratta di un sistema 
reazionalo - con reazione positiva. in que- 
sto caso. 
Per un funzionamento corretto, si deve 
regolare accuratamenle la quantita di re- 
azione. Una possibile soluzione e I'uso di 
un potenziometro di preset al posto di R2- 
Questa soluzione purtroppo non e facil- 
mente attuabile: dove reperire un poten- 
ziometro da 4.7 Ohm, che possa agevol-. 
mentc sopportare correnti fino ad I A? 
L'na soluzione estremamente piu valida e 
I'aggiunta di P2. Con il cursore completa- 
mente ruotato a destra, il circuito equivale 

Controllo di velocita per 

mini - drill 

I trapani elettrici mini-drill sono 
disponibili ormai da tempo. La 
maggioranza di questi sono 
alimentati a batteria. Per lavori di 
precisione e preferibile poter 
disporre di un controllo di 
velocity se 6 possibile avere una 
velocity regolabile, e indipendente 
dal carico, ancora meglio. 
Questi due obiettivi possono 
essere raggiunti in maniera 
semplice, usando un regolatore 
di tensione integrato. 

polenza sul carico) possono variare senza 
modificare la velocita. 
Nello schema descritto in queslo articolo, 
il componente atlivo fondamentale e un 
regolatore di lensione integrato, di tipo 
79G. Si Iratta di un regolatore di tensione 
negativo; e stato scelto poiche la lensione 
di uscita puo essere regolata fino ad un 
minimo di —2.23 V. La minima tensione 
d'uscita del regolatore positive duale. il 
tipo 78G, e di 5 V. L'estensione della gam- 
ma di regolazione di lensione verso I'estre- 
mo basso e imporlanle, poiche quasi tutti i 
trapani mini-drill sono alimentati a tensio- 
ni basse - e prevista normalmente I'alimen- 
tazione a batteria. Questo circuito permet- 
te di alimentare motori da 2.5 12 V, con 
una corrente massima di circa 1A. 
Come si puo vedere dalla figura I, lo sche- 
ma base di regolatore di tensione, impie- 
gando queslo integrato, e mollo semplice. 
La tensione di uscita e determinata dal 
rapporto Ira le due resislenze, con questa 
relazione: 

Uout =RI + R2 x li contro| 
R2 

Per il tipo T9G,U control vale —2.23 V. 
Si puo nolare che la lensione di uscita 
dipende dalla tensione sull'ingresso di con- 
trollo - quindi la lensione al nodo di con- 
nessione Ira Rl eR2in figura 1. Per essere 
piii precisi. e la differenza di tensione tra il 
terminale di controllo e il terminale comu- 

a quello di figura I, con un funzionamento 
ben diverso da quello voluto; infatti la ten- 
sione di uscila viene mantenuta costante. 
Ruotando il cursore di P2 in senso oppor- 
tune, viene aggiunta una quantita sempre 
maggiore di reazione positiva. Con un'op- 
ponuna regolazione di P2, la velocita del 
motore resta pressoche costante, indipen- 
denlemente dal carico. 

Costruzione 
Un possibile esempio di circuito stampato 
e riportato in figura 3.1 soli montati ester- 
namente sono il trasformatore di alimen- 
tazione, il fusibile e il potenziometro PL 
Una volta realizzalo il circuito, e preferibi- 
le un'opportuno controllo, prima di colle- 
gare il motore. II cursore di P2 deve essere 
ruotato completamente in senso orario, 
Quindi si alimenta il lutto, e si regola PI 

1 Uin[)G>- 
79GU o 

I 

zt--0^uo 

* 

-t—® 

Figura 1. Nello schema base del regolatore, TIC 
regola la lensione d'uscita In modo da mantenere 
costante a —2.23 V la dl differenza dl tensione tra I 
lermlnall dl controllo e comune. Quindi la tensio- 
ne dl uscita viene determinata da Rl e R2. 
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per la massima resisienza - corrispondcnic 
alia massima tensione d'uscita. Questa 
tensione (Ira i terminali d'uscita "+" e 
deve essere misurata. Dovrebbe essere. per 
sicurezza, inferiore di circa il 20% al valore 
di massima tensione applicabile al motore. 
Se il valore misurato si discosta notevol- 
mente da questo, si deve modificare il valo- 
re di Rl: aumentando Rl, la tensione 
aumenta, e ovviamenle diminuendo Rl 
anche la tensione diminuisce. 
Compiute queste operazioni, si regola PI 
circa a meta, e si collega il Irapano. II 
preset P2 deve essere regolato accurata- 
mente fino a quando la velocita del motore 
lende ad aumentare. II principio di base e 
che troppa reazione positiva provoca 
un'aumento della velocita, non conlrolla- 
bile. E possibile, con alcuni motori, che la 
minima regolazione di P2 non sia suffi- 
ciente: la velocity scende, non appena il 
motore viene caricato. In questa ipotesi, si 
deve aumentare il valore di R2 e ripetere 
I'operazione di taralura. 
Ovviamenle il circuito non puo compiere 
miracoli: se il motore viene ulteriormente 
caricato con la tensione di conlrollo gia al 
massimo, la velocita non pud non scende- 
re. Questo e comunque un fattore positive 
una tensione maggiore della massima ap- 
plicabile puo bruciare il motore. Per que- 
sto motive e importanle scegliere per RI il 
valore opporluno valore che delermina la 
massima tensione di uscita applicata al 
motore. E consigliabile controllare questa i 
tensione una volta regolato P2:si regola PI 
al massimo, e si misura la tensione aumen- 
tando progressivamenle il carico. Non do- ' 
vrebbe superare di oltre il 20% la tensione 
nominale del motore; in caso ordinario, si 
vede ulteriormente aumentare il valore di 
Rl. Comealternativa,sipuocollegarea PI 
una resistenza - riducendo il massimo va- 
lore di resistenza presettabile con questo 
potenziometro. 
Non e necessario proteggere il circuito in- 
tegrato regolatore - questo infalti e inter- 
namente protetto contro cortocircuilo e 
sovraccarico termico. H 
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Elenco del componentl 

Resistenze: 
Rl" = 2k2 
R2* = 4.7 n/5W 
PI - 10 k lin. 
P2 = 100 SI potenziometro di preset 

Condensatori. 
C1 = 2200 M/35 V 
C2 = 2p2/35 V lantalio 
C3= IOOM/16 V 
C4,C5 = 1 m/25 V lantalio 

Semicondultori: 
IC1 - 79GU 
Dl - 1N4001 
B1= B40C1500 

Varie: 
Tr= 18 V/1 A _trastormatore 
F = 100 mA fusibile rilardato 
dissipalore per IC1 

'vedi testo 
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Flgura 2. II circuito complelo. PI regola la velocity del motore; II potenziometro dl preset P2 viene 
regolato per mantenere costante la veloclti del motore al varlare del carico. Con alcuni llpl dl trapanl, si 
ollengono rlsultatl mlgllorl riducendo II valore dl C1 e/o C2. Un caso llmlle, uno del modelll dl trapanl 
provatl lunzlona megllo omettendo addlrltlura I condensatori. 
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Flgura 3. Circuito slampalo e dlsposlzlone del componentl. SI pud nolare che P2 6 collegato In due soil punll; II collegamenlo Ira II cursore e I'allro lermlnale 
viene elletlualo dlrellamente sul potenziometro. 
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Moderne circuitazioni per la 

regolazlone della tenslone 

Come usare 

i regolatori 

"switching" 

Per ottenere le migllorl 
prestazionl, e opportune 
Implegare regolatori di tenslone 
nel slsteml elettronlcl dl 
progettazlone moderna. 
Normalmente, quest! regolatori 
sono dl tlpo convenzlonale, 
basatl sul transistor dl controllo 
in serle. Quest) tlpl presentano 
pochi problem), sla nella fase dl 
progettazlone che dl 
reallzzazione; tuttavla, non si 
contraddistlnguono certo per 
I'efflclenza. Questo Inconvenlente 
ha portato ad un costante 
aumento nell'uso dl allmentatori 
"switching", che sono dl gran 
lunga plii efflclentl. In questo 
artlcolo dare un'occhiata a 
vantaggl e svantaggl del 
regolatori 'switching' dal punto di 
vista pratlco. 

o... r.* 

j- 

.c-, Ci> 

Negli alimentatori convenzionali, il transi- 
stor di controllo in serie lavora in zona 
lineare. in un punto posto Ira i due estremi, 
interdizione e saturazione. II transistor si 
comporta da resistenza variabile e deve 
dissipate potenze relativamenle elevate, a 
causa della caduta di tensione ai suoi capi. 
La potenza dissipata aumenta proporzio- 
nalmente aumentando la corrente nel cari- 
co o la differenza di tensione tra ingresso e 
uscita. 
Questo e lo svantaggio maggiore dei rego- 
latori di tensione convenziali. Invece, il 
transistor in un'alimentatore "switiching" 
lavora solamente o in saturazione o in in- 
terdizione. vale a dire o conduce completa- 
mente o non conduce per niente. Queste 
condizioni di lavoro sono quelle ottimali. 
Come si sa, I'efficienza e il rapporto tra la 
potenza d'uscita e quella d'ingresso. Gene- 
ralmente, un regolatore di tensione con 
transistor serie raggiunge un'efficienza di 
circa il 50%. mentre i regolatori "swit- 
ching" possono ottenere valori del 75% (e 
a volte anche maggiori). Questo risultato 
puo apparire di poco migliore, ma un'ana- 
lisi piii dettagliala pud chiarire la suaeffet- 
tiva importanza, 
Prendiamo in considerazione un'alimenla- 
tore dimensionato perun'uscitadi 10 Watt 
(5V, 2A). Con un'efficienza del 50%, la 
richiesta di potenza in ingresso e di 20 
Watt - il doppio delia potenza in uscita. La 
differenza tra i due valori, 10 Watt, deve 

essere dissipata dal circuito. 
Per la stessa unita, usando un regolatore 
"switching" con un'efficienza del 75%. la 
dissipazione richiesta ai circuito e di 3-3 
W, con un miglioramento del 300%! Que- 
sto permette I'uso di un dissipatore di di- 
mensioni piii contenute, e di un trasforma- 
tore con un ingombro pan circa ai due 
lerzi di quello richiesto in un sistema con- 
venzionale. 

II rovescio della medaglia 
Comparandolo con i regolatori conven- 
zionali, si deve ammettere che i pregi dei 
sistemi "switching" sono oscurati da alcuni 
svantaggi. II ripple d'uscita e notevolmen- 
te maggiore (anche centinaia di millivolt) e 
la risposta pu6 provocare fruscii e sibili 
sulle apparecchiature e inoltre, e soggetta 
alia irradiazione di interferenze RF, a cau- 
sa del procedimento di commutazione ad 
alta velocity. Tutto questo, evidentemente 
puo avere effetti negativi sugli altri circuiti 
del sistema. L'efficienza degli alimentatori 
switching si affida in gran pane alia veloci- 
la di commutazione e quindi, diventano 
transistor (e diodi di conseguenza) molto 
"veloci". La selezione di questi dispositivi 
deve essere accurata, con il dovuto riguar- 
do ai parametri interessati. Vengono pro- 
dotti tipi adatti a questo scopo, ma sono 
piuttosto costosi. Un'altro problema so- 
prattutto per gli hobbisti, e I'esigenza di 

Folo 1. Una presentazlone non molto buona dl un 
clrcultol Dovrebbe comunque essere chlaro. 
Questo circuito pud fornlre 5A a 5V. 

DM 
J. 

—o 

! Ca 

I 

Flgura 1. Schema a blocchl dl un regolatore "switching". S d un Interrullore elettronico, ad esemplo un 
transistor da commutazione partlcolamienle veloce. L Immagazzlna energla flnchd S d chluso, e la 
restltulsce quando S si apre. 
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una induttanza, e di tipo particolare. Alcu- 
ne note su questo sono riporlate piu avan- 
li. 

Come funzionano i regolatori 
switching? 
Vengono usati due tipi fondamentali di 
regolatori "switching". Uno schema a 
blocchi della versione piii semplice e ripor- 
tato in figura I. La circuiteria di controllo 
si differenzia da quelle normali per il fatto 
che I'interruttore elettronico SI commuta 
la potenza in uscita senza dissipare ener- 
gia. 
11 circuilo inoltre impiega un diodo e 
un'induttanza, il cui scopo sara chiarito 
piii avanti. 
Lo schema di principio mostrato in figura 
2 approssima il funzionamenlo ideale. In 
questo, la tensione di rete viene rettificala 
direttamente ed applicata ad un circuito di 
commutazione, con un sislema che forni- 
sce una correnle alternata a tensione con- 
trollata, a frequenza molto piu alta di quel- 
la di rete, Questa tensione regolala viene 
ridotta al livello voluto in uscita, e quindi 
rettificala e filtrata. In questo caso il 
trsformatore e di tipo particolare, in fer- 
roxcube, progeltato per lavorare ad alle 
frequenze, all'incirca 25 kHz, ed e molto 
piii piccolo di un trasformatore di rete di 
potenza simile. 
Si deve notare a questo punto, che in prati- 
ca, i regolatori "switching" non usano 
un'onda quadra simmetrica, ma una for- 
ma d'onda che tipicamente ha un duty- 
cycle con rapporto 6:1, questo rapporto si 
e mostrato il piii valido ed e efficiente. 
I sistemi "switching" sono in grado di pro- 
durre non soltanto tensioni inferiori. Pos- 
sono fornire anche uscite negative, ma la 
caratleristica piii importante rispetto agli 
alimentatori convenzionali e di poter for- 
nire tensioni all'uscita maggiori di quelle 
all'ingresso! Questa caratleristica permet- 
te di ricavare varie tensioni positive e nega- 
tive da una sola sorgente, usando diverse 
circuitazioni. Le figure 3, 4, 5 illustrano i 
vari principi di funzionamenlo e si pub 
notare che i componenti usati sono gli stes- 
si, cambiasolamente la topologia circuita- 
le. 

Descrizione del circuit! 
Le figure 3a e 3b mostrano il funzionamen- 
lo di un regolatore stepdown (cio6 con 
uscita minore dell'ingresso). La tensione 
non regolata viene applicata ai terminali 
d'ingresso Um e I'uscita stabilizzata viene 
fornita ai capi di Ri.Con I'interruttore S 
aperto nessuna corrente scorre all'ingres- 
so, e sui contatti deU'interrultore e presen- 
te tutta la tensione d'ingresso. Quando S 
viene chiuso (figura 3a), tutta la tensione 
d'ingresso viene applicata su D (non in 
conduzione) e appare inoltre sul terminale 
"alto" dell'induttanza L. Benche inizial- 
mente tutta la tensione sia ai capi dell'in- 
duttanza, la corrente in quest'ultima pub 
solo crescere esponenzialmenle per carica- 
re C2 e aumentare la tensione d'uscita. 
Non appena la tensione d'uscita su Rz e Cz 
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Figura 2. Un'eleganle condgurazlone. che ellmlna II masslcclo trasformatore dl rete sosllluendolo con 
uno df plccole dimension), reallzzato con un nucleo che pub lavorare a (requenze molto piii alte. Questo 
schema non e raccomandalo per I'aulocostruzlone, per ragione dl slcurezza. 
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Figura 3. Le prestazlonl dl un regolatore "switching" sono slretlamenle correlate alle proprteli dell'in- 
duttanza L. Le correnll nelle Indullanze lendono a mantenersl, esaltamenle come le tensioni sul 
condensatorl. 
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raggiunge un livello prestabilito, S viene 
fatto riaprire e blocca il flusso di corrente 
all'ingresso (figura 3b). La corrente in L 
non puo andare isiantaneamente a zero, 
poiche i'energia magnetica immagazzinata 
deve essere trasferita: come si vede dalle 
frecce in figura 3b, la corrente ora scorre in 
D (in conduzione) continuando a caricare 
C2 e alimentando Rz. Quando la corrente 
in L diventa inferiore alia corrente richie- 
sla dal carico, C2 fornisce la differenza e, 
scaricandosi, abbassa la tensione d'uscila. 
Non appena quest'ultima scende al di sot- 
to del livello prestabilito, lo switch S ri- 
chiude e il ciclo si ripete. Per aiutare i 
leltori che richiedono informazioni piu 
precise, idiagrammidi figura3C mostrano 
le forme d'onda delle varie correnti e ten- 
sioni nel circuito. Numerosi costruttori 
producono circuiti integrati dedicali agli 
alimentatori "switching". 
Un tipico esempio e presentato in fotogra- 
fia 1. Questo regolatore da 5V e 5A impie- 
ga un integrato Fairchild SH 1605 e sola- 
mente 5 altri component!. 
Alcune caratteristiche sono significative: 
- tensione d'ingresso tra 12 e 18 V; 
- uscita 5 V, max 5 A; 
- minima corrente d'uscita 1A 
- ripple 100 mV 
- efficienza: 70% 
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Figura 4. Uaclle con polarity,a tenslonl magglorl o mlnorl dell'lngresso, sono posslblll con questa 
conflgurazlone. 

Inverslone dl polarity 
Con pochi cambiamenti della precedente 
configurazione (compresa I'inversione del 
diodo), si pub far operare il regolatore in 
modo da invertire la polarita d'ingresso. 
La figura 4 presenta un'applicazione prati- 
ca, usando un'integrato Texas TL 497. 
II principio di funzionamento dovrebbe 
risultare chiaro: I'energia magnetica t im- 
magazzinata in L finch6 S e chiuso. Quan- 
do S viene aperto, L genera una corrente, 
che carica G2 ad una tensione negativa 
attraverso il diodo D. Quando C2 e carico 
fino ad un livello di riferimento I'interrut- 
tore S di chiude nuovamente, e cosi via. 

Step - up 
I circuit! riducono la tensione d'ingresso o 
invertono la polarita. Tuttavia come si e 
detto, i regolatori "switching", hanno la 
possibilita di elevare la tensione d'ingres- 
so. La figura 5 illustra questo principio. 
Con I'interruttore S chiuso, la corrente 
pub scorrere solamente attraverso I'indut- 
tanza L. Chiudendo i'interruttore S, (vedi 
figura 3b) viene indotta una tensione L, 
che carica il condensatore C2 attraverso il 
diodo D. Quando la tensione su C2 rag- 
giunge il livello voluto, I'interruttore viene 
racchiuso di nuovo. In figura 5 i riportato 
un circuito di uso pratico, che impiega 
un'integrato Fairchild pA 78S40. Questo 
componente, come pure gli integrati della 
Texas gii citati, pub essere usato per tutte 
le tre configurazioni di base, cioe step- 
down, invertente e step-up. 
Con un ingresso di 10 V, questo circuito 
pub fornire 160 mA a 25 V con una effi- 
cienza del 79%. II pA 78S40 permette di 
controllare correnti fino a 1.5 A. La cor- 
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TTWCAL STZP-UP OPERATIONAL PERPORMANCI 
TA - 25*C 

CHAHACTCRISTIC CONDTTION TYPICAL VALOi 
OUTPUT VOLTAGE lour - SO mA 25V 
LINE PEQULATION 5V « V,N « 15V 4.0 mV 
LOAD "COULATlON 5 mA « 'oof « '00 mA 2.0 mV MAX OUTPUT CURRENT VQUT " 2375 160 mA OUTPUT RIPPLI •our - 50 mA 30 mV 
IPPICIINCV 'OUT " 50 mA Tf* 
•TANOtY CURRENT 'OUT • 50 mA 16 mA 

60044 4c 

Figura 5. Questa conflgurazlone lomlsce una tensione d'uscila magglore delfusclta reltlllcata dopo II 
trasformatore. 
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Flgura 6. Oueslo dlagramma speclflca II marglne dl slcurezza dl potenza tralerlblle, In funzlone delle dlmenslonl del nucleo (In ferroxcube) dl un'lnduttanza. 

rente d'uscita corrispondenle e circa la me- 
ta. vale a dire 750 mA. Si deve notare 
comunque, che il diodo interno (Dl) non 
puo sopportare piii di 300 mA. Le presta- 
zioni possono essere tultavia migliorate, 
aggiungendo un diodo e un transistor di 
commutazione esterni. 

Ulterior! dati tecnici 
Sono state Irattate solo alcune applicazio- 
ni dei circuit! integrati per alimentatori 
"switching". La bibliografia alia fine di 
questo articolo fa riferimenlo ai "dati she- 
els" dei costrultori, peri lettoriche voglio- 
no progetlare le loro apparecchiature. 

Alcuni suggerimentl 
La costruzione di un alimentatore "swit- 
ching" e per alcuni aspetti simile alia co- 
struzione di circuiti per alta frequenza. I 
tianchi ripidi della forma d'onda di com- 
mutazione. e il conseguente contenuto di 
alte frequenze, richiedono una certa cura. 
E pressoche obbligatorio conlenere al mi- 
nimo la lunghezza dei cavi e delle piste che 
porlano correnti di commutazione. II cir- 
cuito deve essere collegalo con un singolo 
punto di massa. II condensatore d'uscita 
determina il ripple d'uscita e sono racco- 
mandali condensatori al tantalio, preferi- 
bili per le alte frequenze implicate. Come 
alternativa ad un solo condensatore di alia 
capacita, la capacita totale richiesta puo 
essere ottenuta dal paralielo di normali 
condensatori elettrolitici. Qualche possibi- 
le ulteriore miglioramento puo essere otte- 
nuto usando condensatori con tensione di 
lavoro pari al doppio della lensione d'usci- 
ta. 
Purtroppo la maggioranza dei comuni dio- 
di da rettifica non e adalto a funzionare in 
un sistema "switching". Lo slesso incon- 

veniente esiste per i transistor di commuta- 
zione: se non sono sufficientemente "velo- 
ci". dissipano molta potenza, riducendo 
I'efficienza del regolalore. 

Costruzione delle induttanze 
Molli hobbisti preferiscono essere infor- 
mati dei problemi connessi al progetto e 
alia costruzione delle bobine. Pur essendo 
disponibili in commercio, talvolta e inevi- 
tabile dover calcolare e costruire personal- 
mentele induttanze. Fortunatamenie, non 
e poi cosi difficile; comunque e meglio for- 
nire qualche suggerimenlo. 
Le induttanze in questione normalmente 
vengono avvolte su un nucleo di ferroxcu- 
be come il Siemens N27 o il Philps 3C8, che 
soddisfano i requisiti richiesti per il merito 
delle basse-perdile alle alte frequenze usa- 
te, da 20 a 50 kHz. 
Per semplificare il calcolo, verrannoconsi- 
derali solo due parametri. esaltamenle il 
massimo campo magnelico permesso nel 
nucleo e il valore di induttanza desiderate, 
il grafico di figura 6 presenta la massima 
potenza Irasferibile in funzione delle di- 
mensioni nucleo. Per intensita di campo 
magnetico superior! al valore di sicurezza, 
I'induttanza decresce con conseguente 
aumento della corrente. Questa, sovrac- 
correnle non solo puo rapidamente di- 
struggere il transistor di commutazione eil 
diodo della tensione d'uscita. Per questi 
molivi, 4 importante usare nuclei sovrad- 
dimensionati. II diagramma indica che nu- 
cleo a sezione circolare di 30 mm di diame- 
tro puo sopportare potenze di 30 W. 
Una volta scelta la sezione del nucleo, si 
puo ottenere I'induttanza voluta. Allosco- 
po, si deve ricavare il parametro A i dell'in- 
duttanza. Questo parametro e funzione del 
tipo di materiale magnetico, della sezione 
del nucleo del traferro, eviene comunicato 

dal costrultore. nella maggioranza dei casi 
e possibile un compromesso Ira i vari para- 
metri che permettono di avvolgere un nu- 
mero relativamente modesto di spire, da 
50 a 100. 
Un numero minore di spire puo sembrare 
piii conveniente, ma si deve ricordare che 
generalmente questo implica maggiori 
perdile dell'indultanza. La massima effi- 
cienza viene ottenuta usando il filo, di dia- 
metro maggiore, che permette la completa 
copertura del nucleo. L'induttanza risul- 
tante e uguale al prodotto del parametro 
Ai; espresso in nanohenry, per il quadrato 
di spire; con un nucleo con Al di 400 nH e 
per un induttanza di 300 pH si otliene: 

 =27 spire 
V 400 • 10 ^ 

Riferimenli: 

Philips: Data Handbook "soft ferri- 
les" 

Siemens: Daiabook "Ferrile" 
FairchUd: Data Sheet SH 1605 

Data Sheet pA 78S40 
Application note SH 1605 
Application note pA 78S40 

Texas Instruments; Applications: Report 
"designing switching voltage regulators 
with TL 497" 
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Generatore d1 

generators dl Impulal regolablle 

impulsi regolabile 

Molte applicazioni in campo 
digitale richiedendo I'uso di un 
generatore d'impulsi di cui si 
possa regolare non solo la 
frequenza, ma anche il duty- 
cicle. Un problema tipico di 
alcuni generator! d'impulsi 
semplificati 6 che variando il 
duty-cicle vlene modificata anche 
la frequenza. II circuito descritto 
In questo artlcolo, che impiega 
una "manciata" dl component!, 6 
esente da questo difetto; la 
frequenza e il duty-cicle sono 
regolablll indipendentemente, 
senza influenzarsi. La gamma di 
frequenza si estende da circa 1 
kHz a 20 kHz, mentre il duty- 
cicle pub essere regolato 
pressoche da 0% fino a 100%. 

K. Kraft 

Figure 1. M circuito del generatore d'impulsi rego- 
lablle Impiega soltanto due IC, pur consentendo 
la regolazlone Indlpendente delta frequenza e del 
duty-cycle. 

Figure 2. Questo dlagramma del tempi lllustra co- 
me II duty-cycle del segnale d'usclta sla delerml- 
nato dalla tenslone dl riterlmentodelcomparatore 
(Ur.f). Inoltre (acendo variare la coslante HC della 
rete Integralrlce In accordo con quella del multlvl- 
bratore, i posslblle renders II duty-cycle Indlpen- 
dente dalla frequenza. 

Lo schema complete del generatore d'im- 
pulsi regolabile e riportato in fig, 1. Come 
si pub vedere, il circuito e di estrema sem- 
plicitb. Gli impulsi sono generati da un 
multivibratore astabile assemblato attor- 
no a Nl. Questo multivibratore fornisce 
un'onda quadra simmelrica (duty-cycle = 
50%), la cui frequenza pub essere regolata 
per mezzo di Pla. L'onda quadra viene 
"ripulila" da Nlbdisponibilesu un'uscita. 
Per permeltere di regolare il duty-cycle 
senza influenzare la frequenza dell'onda 
quadra, il circuito impiega una rete inte- 
gratrice (Plb/R2/C2) e un comparatore 
(IC1). La coslante di tempo RC della rete 
integratrice (C2 = 1/6 • Cl) e scella in 
modo che la tensione ai capi di C2 possa 
variare approssimalivamente tra il 20 e 
l'80% della tensione di alimentazione, Ut. 
Quando la tensione supera la tensione di 
riferimento presente all'ingresso inverten- 
te del comparatore, I'uscita di quest'ulti- 
mo cambia stato, II risultato e quindi 
un'onda quadra (Ux), il cui duty-cycle e 
determinato dalla tensione di riferimento 
(Urcf) del comparatore. Questo processo e 
chiaramente illustrato nel "liming" di fi- 
gura 2. Variando la tensione all'ingresso 
invertente del comparatore, equindi possi- 

bile regolare arbitrariamente il duty-cycle 
dell'onda quadra senza modificare la fre- • 
quenza. 
Rimane ancora in sospeso il problema di 
cosa accade al duty-cycle quando si varia 
la frequenza dell'onda quadra. Solitamen- 
te il duty-cycle viene influenzato dalla va- 
riazione della frequenza tuttavia in questo 
circuito. grazie aH'impego di un potenzio- 
metro doppio (Pla/Plb), la costante di 
tempo RC della rete integratrice varia con- 
temporaneamente alia frequenza del mul- 
tivibratore. Se la frequenza, f, del multivi- 
bratore, viene aumentata di un fattore x, il 
periodo dell'onda quadra risultante viene 
ridotto di un fattore x, quindi il duty-cycle 
dell'onda quadra all'uscita del comparato- 
re rimane inalterato. Non e difficile ren- 
ders! conto che modificando la costante 
RC della rete integratrice non si influenza 
la curva di carica di C2, e quindi il dia- 
gramma di figura 2 resta valido per ogni 
frequenza x-f. Di conseguenza il rapporto 
T1/T2 e quindi il duty-cycle (= T1/T2 x 
100%) sono costanti. 
1 valori di R3, R4 e P2 sono scelti in modo 
che la tensione di riferimento sull'ingresso 
invertente del comparatore possa variare 
tra il 13 e r87% della tensione di alimenta- 
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zione. Come si e gia detto, la tensione ai 
capi di C2 puo variare tra il 20 e I'80% della 
tensione di alimentazione. Quindi risulta 
possibile variare il duty-cycle del segnale 
d'uscita vinualmente tra 0% (vale a dire 
uscita 0) e il 100% (tensione continua in 
uscita). 
Le due porte a Trigger di Shmilt rimanenti 
di 1C2, vengono usate all'uscita invertita, 
E chiaro che se all'uscita di N3 e presente 
un'onda quadra con un duty-cycle del 
30%, I'uscita di N4 e un'onda quadra di 
frequenza identica, ma con un duty-cycle 
del 70%. Con i valori dei componenti di 
figura 1, la gamma di frequenzc si estende 
all'incirca da 1 kHz a 20 kHz. 
La gamma di frequenze puo essere modifi- 
cata, se si vuole; i parametri fondamentali 
del circuito sono dati dalle seguenti equa- 
zioni: 

Cl = 6 x C2 
Pla = Plb e RI = R2 

Piccoii Aimunci 
io inso'ziom tJovranno assjofci inviate uhhzzando l apposile carwhna 

insenlg nelia nviata 

f = 1 
(Pla + Rl) • Cl ■ 0.4 

E anche possibile controllare I'ampiezza 
del segnale d'uscita collegando un poten- 
ziometro da 22k tra I'uscita di N3 oN4ela 
massa. 11 segnale d'uscita. in questo caso, 
verrA ricavato dal terminale centrale del 
potenziometro. 
La tensione di alimentazione per questo 
circuito non deve essere necessariamente 
stabilizzata, comunqueseci sono restrizio- 
ni per quanlo riguarda la stabilila di fre- 
quenza, ampiezza o duty-cycle, e meglio 
usare un regolatore di tensione. Poiche il 
circuito completo ha un'assorbimento di 
20mA. la scelta piu ovvia e un regolatore 
della serie 78 L. A seconda della tensione 
scelta i regolatori 78L05, 78L06, 78L09 e 
78L0I0 si dimostrano adatli allo scono 
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Cerco o icamblo materiale di 
documentazione merente la musi- 
ca eietiromca, m particolare sche- 
mi di VCO VGA etc Garantisco 
nmborso spese, nspondo a tutte le 
proposte ragionevoii V'ttono l/a/s 
- Via B Cerretti 32 ■ OOWORoma - 
Te/ 06 5800761 
Vendo circuito stampato Micro- 
computer basic EPS 79075 nuovo 
cost come fornilo da Elektor piu 3 
nviste iilustranti il progelto a meta 
prezzo cioe £ 12 000 - Damfo Bau 
Via Etlore May n - 20064 PmefOlo 
- Tel 0121 70073 
Vendo personal computer al mi- 
glior offerente composto da sche- 
da CPU C800 Motorola con 256 x 0 
RAM monitor su ROM da 1 x 0con 
possibilita di geslione floppy disck 
6820 I/O seriate iniertaccia TTY 3 
schede RAM statistlche 2102 per 
un tolale di 0 x 12K interfaccia 
video Mostek con tasuera 53carat- 
ten bus 5 sched^ e adattatore per 
cassette +- manuali van Giuhano 
Adam- - v<a Folio - S Srelano 5i - 
31040 Valdobbiadene - Tel 0423 
70262 
Vendo o camblo con piatlo Tbo- 
rens. alimentaton Power one 5V3V 
professional! transistor Power 
modulo contatore 4 c'lre -f memo- 
na ecc contattare per altri chian- 
menti e per alln piatti simili Amo- 
mo Marotta - Via P Boschi 46 - 
02100 Rieii - Tel 0746 4566 "nr 29 
ore B-14 
Vendo microcomputer MMDI 
come nuovo . Bugbook V e VI 
£ 300 000 Franco Gigante - Via 
Siho itahco 56 D - 80124 Napoh - 
Tel 081 7603056 
Coopertllva tecmci elettromci in 
rapida espansione per amplia- 
menti quadn cerca soci elettro- 
nici. laureati. diplomat) assicurati 
duraturo lavoroedotnmi ulili Scn- 
vere o Telefonare a Gybercop - 
Via Garessio id - 10126 Torino - 
Tel 011 679443-6963675. 
Offro organo batlena eleltromca 
con caratienstiche semtprofessio- 
naii a condiziom molto vantag- 
giose Per piu informazioni scnve- 
temi subito Rispondo a lutti, ma 
ncordate 6 un'offerta molto buona* 
Mauro Galhcei - Pzza Medaii 1 - 
10052 Bardonecchia 
Glovane appassionato di radiotec- 
mca prossimo SWL vorrebbe corn- 
spondere con interessati nel cam- 
po Giorgio Bnda ■ V le F Chabod 
40 - 11100 Aosia 
Vendo calcoialore Tl 57 program- 
mabile. 50 passi di programma. 80 
istruzioni. 41 funzioni da lastiera. 
perfetta. completa di istruzioni 
accumulalore ncancabile, alimen- 
tatore a £ 35 000. Gianni Pornom - 
Via Pier Lombardo 30 - 20135 
Milano - Tel 02*5450493 
Eseguo per ditte o privati, antenne 
cilofom interfonici. assistenza ra- 
dio TV. progelti e montaggi elet- 
tromci, telefonare ore serali a 
Mano Tel 081/7562314 oppure 
7561210. Mano Nespola - Via Luigi 
Volpicella 385 - 80147 Barra 
Vendo smtomzzatore stereo UK 
541 perfettamente funzionante, 
gamma 88-108 MHz sensibilita 1,5 
mV - £ 45 000. Per accord! scrivere 
a Guzzlm Giorgio - Via Moniirozzo 
30-60100 Ancona- Tel 07U52176 
Vendo micro Z80 RIV NE LX 381 - 
382 - 384 - 385 - 386mancaalimen- 
tatore monlalo funzionante circa 
£ 350 000 Tratlo con chi ha la pos- 
sibilita dl provvedere al ritiro del 
materiale Colhva Pietro - Via 
Navile 4 - 40131 Bologna - Tel 
051/372535 

Convegno Nazionale 

"IL MICROCOMPUTER AL SERVIZIO 
DEL RADIOAMATORE" 

Orgamzzalo dalla Sezione dl Lucca 
F tli Veccbiacchi" net giorni 11 e 12 ottobre 1980 

Nel corso dl tale manlfeslazione che si terra a Lucca, 
saranno premiati i lavon ptu menlevoh. 

inerenlt al lema del convegno, 
che verranno presenlati e discussi dal parleclpanii 

PROGRAMMA 
Sabalo 11 ottobre 
ore ISInconlro dei partecipantl presso I localt del C.I S C U Muta 

Urbane 21 (Baluardo S Paolino). 
— Esposlztone e presentazione delle realtzzaztonl 

Domentca 12 ottobre 
ore 9 Ritrovo dei parlecipanli presso i locali del C.I.S.C.U. 

— Saluto agli Intervenutl 
— Introduzione ai lavori da parte dell'lng Claudio Boarlno 15 

BVM 
— Descnzione del lavori presentatl. a cura dei reallzzalon 

stessi 
— Dibaltilo sulle appllcazioni del Microcomputer in campo 

radianlistico. 
— Premiazione delle realizzaziom 
— Pranzo e conclusione del Convegno 

SURPLUS CB e PRODOTTI ELETTRONICI 
Societa grossista britannica 

CERCA 
Scrivele o telefonate a 

TRADAPARTS 
22 Orange Hill .Road 

Prestwich 
Manchester M25 5LS, Inghilterra 

Telefono 061-773 4708 o 061-737 2587 

Pntete chiedere alle societa il suo 
catalogo piu recente. 

Vendo generatore di segnali per 
TVC Unahom EP6a6B multimetro 
digitate Simpson nuovissimi a 
£ 650 000 Furlan, Ehgio - Via A 
Robino 95 / - 16142 Geneva - Tel 
010'880083 
Vendo radiotelevisione 2" JVC 
nceve VHP UHF AM DIM 53 x 148 * 
187 mm novitd. con accesson 
£ 280 000 senza £ 260 000 Alfon- 
so Cinelh - Via Starza 97 - 82019 S 
Agata dei Goti 
Vendo amplificatore per radio 
libere 400 Watt Vendo anche 
amplificatore 100 Wan FM a transi- 
stor. moduiatore a smtesi 10 Watt 
antenna 4 dipoli, lutto con garan- 
zia Telefonare dopo le ore 22 - 
Adriano Cau - Via Monte Grappa 
€'A - 07100 Sassari - Tel 079 
272028. 

Vendo provavalvole S R E . Volt- 
metro, generatore di barre TV pre- 
amplificatore e piatto giradischi 
Prezzt £ 15 000. £ 20 000. £ 30 000. 
£ 40 000 e £ 35.000 Massimo 
Simonato - V<a Le Villetie 24 ■ 
11013 Courmayeur - Tel 0165 
841515. 

Vendo coppia diffuson HI-FI come 
nuovi. costruisco apparecchiature 
elettromche, Master. CSa fotomci- 
sione a nchiesta o su disegno: 
Vendo mobile HI-FI Luciano De 
Bo noli - Via Carducci 22 - 20123 
Milano - Tel 02*8051160 pomeng- 
gio 

Causa reaiizzo Vendo generatore 
di rnmi e organo eietlromco 
Roberto Ga/eazz- Via A Volta 
101 B - 21047 Saronno - Tel 
02 9601167 

Vendo trasmettitore CB 23 canali 
quarzati piu rosmelro piu antenna 
boomerang e per macchma lltutto 
per £ 120 000 trattabih Come 
nuovo. a nchiesta per £ 15 000 ali- 
mentatore 2 A 12 V Pietro Scalzittl 
- V;a del Ridotto 9- 10147 Torino • 
Tel Oil 250930 telelonare di po- 
menggio 

Eseguo montagg eletlromci su 
C S per ditte a domiciiio. impianti 
antiturto. massima seneta Telefo- 
nare ore pasti Waller Celsi - V 'a 
Fulvio Testi 70-20126 Milano - Tel 
02 642552 

Annundo per atlivitd lavorativa 
come riparatore TV e radio dt qual- 
siasi lipo Claudio Parmunian - Via 
Prah 2 - 37017 Lazise - Tel. 
045 643046 

Vendo minutena pezzi di 'est- 
stenze condensaton gruppi EAT 
e pezzi van Scuola Radio Bettra 
Libn riviste di eleltromca e aitro 
materiale radio eietlromco Walter 
Brusati • Via Ercole Ferrano 6 - 
20144 Milano - Tel 02/487538 ore 
serali 
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Psofometro digitale miniaturizzato 

II PMP-20 della Wandel & Goliermann e 
uno psofometro di dimensioni ridoltissi- 
me, the consente di misurare il rumore in 
un canale telefonico e di pesarlo secondo la 
raccomandazione CCITT P. 53 al variare 
della frequenza. 

■'> 

temperatura supcrficiale di niateriali con 
una precisione garantila di ±1%. Sono di- 
sponibili versioni special! concepile speci- 
ficatamente per la misura di temperature 
di film trasparenti, temperatura di vetro. 
misure di temperatura in presenza di ri- 
scaldatori infrarossi ed applicazioni che 
richiedono I'insensibilita del sistema alia 
presenza di fiamme e gas caldi di combu- 
stione, Tutli i sistemi della serie 4000 sono 
contraddistinti daH'impiego di moduli 
eleltronici che consenlono un'ampia scelta 
di segnali linear! di uscita per pilotare indi- 
cator!. registratori e/o autoregolatori. So- 
no anche disponibili moduli inseribili in 
qualsiasi momento con circuit! memoriz- 
zati del valore di picco o inscguilori del 
valore minimo. La possibilita di variare il 
tempo di risposta consente di adattare 
quest! strumenti ad applicazioni specifi- 
che. Gli alimentatori sono intercambiabili 
come pure Ic teste rivclatrici per cui i fermi 
di produzione, in caso di guasli accidenla- 
li, sono contenuti in tempi minimi. 
Esistono versioni speciali che sono provvi- 
sle di doppia scala a commutazione elet- 
tronica che aumentano le possibilita di 
quesli strumenti praticamente duplican- 
done le preslazioni. 

Burlena Apparecchi sciemifici 
Via Fiori Oscuri II 
20100 Milano 
Tel: 02/865961 

Lo strumento funziona nel range di fre- 
quenza da 15 Hz a 20 kHz, e dotato della 
facility di autoranging, e ha un grande di- 
splay a cristalli liquidi, facile da leggere. 11 
range del livello puo variare da-70 dBm a 
+10 dBm, con una risoluzione di 0.1 dB. E 
anche possibile misurare tensioni continue 
da 0 a ±100V. L'impedenza di ingresso e 
commutabile tra 600Q e 100 KQ. Lo stru- 
mento si spegne automaticamente ed e 
contenuto in un robusto case a prova di 
urti. ideale per il service esterno. 

Wandel & Goliermann 
Poslbox 45 
D-7412 Eningen u.A. 
W. Germany 

IIEIW 

Controllo di temperatura 
a distanza 

La serie 4000 Williamson e un sistema per 
la misura senza contatto (quindi a distan- 
za) di temperature concepito per applica- 
zioni industriali, il laboratorio esperimen- 
tali che comportano il controllo di tempe- 
rature di processo da 25 A 1900"C. Queste 
apparecchiature pirometriche misurano la 

r 

Multimetro per fibre ottiche 

La Photodyne ha introdotto sul mercalo 
un tipo di strumento di misura di polenza 
ottica OPTICAL MULTIMETER 22XL, 
particolarmente utile per misure di tipo 
autoranging su fibre ottiche, con dinamica 
di misura da 1 pW fino a 2W. 
Lo strumento. dotato di molteplici tra- 

rTTT 

sduttori. e in grado di misurare radiazioni 
di lunghezze d'onda fra 220 e 1800 mm. 
accetla due teste di misura e puo quindi 
misurare sia potenze assolutecherapporti 
di potenza (attenuazioni). con risoluzione 
di 0,1 o 0,01 dB. e letture di dBm (decibel 
sono 1 mW) o dB pm (decibel sotto I pW). 
Lo strumento e dotato di adattatori per 
tutli i principali lipi di fibre ottiche in com- 
mercio, ma opera per qualsiasi misura su 
radiazioni UV, luminose. IRieinterfaccia- 
bile verso registratori e calcolatori. E di 
piccole dimensioni ed e alimentato da bat- 
terie ricaricabili- 

Vianello 
Via T.da Cazzaniga 9/6 
20100 Milano 
Tel: 02/3452071 

Oscilloscopio a memoria digitale 

L'oscilloscopio Tektronix 468 aumenta il 
Iimite della banda passante memorizzabi- 
le. riconosce segnali "fantasma", corregge 
gli errori di inviluppo e di jitter, pur essen- 
do dotato di memoria digitale. 
II 468. in funzionamento convenzionale, 
ha le medesime caratteristiche del modello 
standard 465B, portatile da 100 MHz. II 
funzionamento in memoria e ottenuto pre- 
mendo semplicemente un pulsante; la for- 
ma d'onda viene acquisita e memorizzala 
cosi come e vista sullo schermo, senza ne- 
cessita di regolare nuovamente il livello di 
intensita in memoria. Queste caratteristi- 
che in unione al signal average e ai cursori 
per differenze di tempo e tensioni. lo ren- 
dono particolarmente facile da usare. 
II 468 ha un digitalizzatore da 8 bit a 25 
MHz ed utilizza una singolare tecnica di 
interpolazione sul display, per raggiungere 
una banda passante, in memoria, di 10 
MHz. 
L"'inviluppo" utilizza un doppio campio- 
namento e registra il massimo e il minimo 
di un segnale in memoria, con scansioni 
selezionabili da 2 a 256 oppure continue. 
Puo catturare impulsi brevi su fenomeni 
lunghi (glitch), vedere le escursioni di un 
segnale e smascherare i segnali (fantasma) 
sottocampionati. 
11 "segnal average", opzionale, consente di 
eliminare il rumore non sincrono con il 
trigger. 
La memoria di 1024 parole puo contare 2 
segnali x 512 parole, oppure 4 segnali per 
256 parole. 
Le preslazioni di questo strumento lo ren- 
dono particolarmente adatto in campo 
medico, industriale e telecomunicazioni. 
Come ulteriore caralleristica e prescnte un 
dispositive di auto-test che consente di 
controllare il corretto funzionamento del- 
lo strumento. 

Tektronix 
Via Lampedusa 13 
20141 Milano 
Tel: 02/8466946 
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Amplificatore booster allo stato 
solido 

L'amplificaiore RF di potenza a larga ban- 
da, funzionante da 30 a 88 MHz, modello 
EWA 3088-13/4568 della Microware Po- 
wer Devices, e in grado di fornire in uscita 
una potenza nominale di 1000 W su SOD 
con un VSWR di 2,5:1. 
L'unita e dotala di prolezioni eletlroniche 
contro i danni provocati da un VSWR sul 
carico troppo alto, da un'eccessiva poten- 
za del segnale in ingresso e possiede un 
circuito BITE complete per una rapida 
diagnosi dei guasti, 
L'amplificatore funziona con un'alimen- 
tazione di 24-32Vcc fornita dalla batteria 
degli aulomezzi, con un assorbimento di 
80A e ha gia incorporate un ventilatore 
per il raffreddamento. L'EWA-SOSS trova 
il suo principale impiego come amplifica- 
tore booster, Questo amplificatore in clas- 
se AB, grazie alia sua robustezza e affida- 
bilita, e adatto anche per applicazioni sui 
veicoli mililari, potendo operare in un ran- 
ge di temperatura da -510C a +520C. 
Accetta in ingresso sia segnali EM che CW 
e presenta un contenuto di armoniche di 
-70 dB. 
Le dimension! deiramplificatore sono 16,4 
x 30,5 x 35,6 cm. 

Romagnoli Eleuronica 
Via Firenze 130 A urelia Km 319 
57100 Livorno 
Tel: 0586/407301 

Tirlstorl a turn-off veloce 

La Philips ha presentato due liristori a 
turn-off veloce. Quesli disposilivi sono in- 
dicati per inverter ad alta frequenza, cir- 
cuit! di commutazione, controlli di molori, 
falsh elettronici, sistemi che funzionano ad 
impulsi, alimentatori e circuit! di deflessio- 
ne per televisori, 
I liristori BT 153 e BT 154 sono caralteriz- 
zati dall'elevata affidabilita e dalle ottime 
preslazioni termiche. Quesli risultatisono 
stati ottenuti grazie alia tecnica di saldatu- 
ra eutettica e alia passivazione con vetro. 
La saldatura eutettica migliora altresi le 
prestazioni termiche permettendo di otte- 
nere una resistenza termica piii bassa ri- 
spetto a quella ottenibile con la tecnica di 
saldatura tradizionale. 
II BT 153 e in grado di commutare (in 
conduzione) una corrente media di 4A alia 
temperatura ambiente di 95°C. La tensio- 
ne nominale e di 500 V (massimo). 
II tempo di turn-off e pari a 20 ps. 
II BT 154 ha la configurazione di un SCR a 
struttura simmelrica (ASCR) ed e dotato 
di caratteristiche di blocco in senso diretto. 

Puo commutare in conduzione una cor- 
rente media di 5A alia temperatura am- 
biente di 77 °C. La tensione nominale e di 
750V, mentre il tempo di turn-off e di soli 
2,4 ps, 
I due liristori sono incapsulati in custodia 
di plastica TO-220AB, 

Philips 
Vie F Testi 327 
20162 Milano 
Tel: 02/69941 
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Monitor per transistor! rapidi 

Realizzato dalla Gay, il Fast Transient 
Monitor permette di conlrollare ed analiz- 
zare, in maniera continua, transitori veloci 
di sovralensione in linee elettriche di ali- 
mentazione e su linee di trasmissione di 
segnali a basso livello. 
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L'apparecchio permette, in particolare, di 
registrare e stampare qualsiasi evento che 
possa essere fonte di disfunzione in com- 
puter. terminali, strumenti a microproces- 
sore, etc. L'FTM GAY ha quali caralteri- 
stiche/prestazioni salienti: misurazione 
impulsi da 4 mV a 10.000 V, durata misura 
di 50 ns con una precisione del 3%; consu- 
me estremamente ridotto di energia, con 
possibilita di funzionamento a batteria - 
senza interventi deiroperalore-fino a du- 
rata massima di 14 giojni; 3 canali dislinti 
di ingresso consenlono la misura su linee 
trifasi (o di ire funzioni su una stessa linea) 
grazie alia completa indipendenza di ogni 
canale; stampa automatica dei valori degli 
impulsi superior! a un predeterminato li- 
vello di soglia, con registrazione lemporale 
del precise momento in cui e avvenuto il 
fenomeno. 

Perimel 
P.zza De Angeli 7 
20146 Milano 
Tel: 02/483248 

Moltiplicatori veloci 
a logica combinatoria 

La Advanced Micro Devices ha introdotto 
rAm25S558, un circuito che segue com- 

pletamente una moltiplicazione 8 bit per 8 
bit in soli 45 ns. 
I prodotti parziali sono general! esommati 
da una serie di circuiti sommati in un fun- 
zionamento singolo, non regolato da 
clock, originando il prodotto in uscita pa- 
rallela a 16 bit. L'Am 25S558 ecompatibile 
pin-to-pin con le memorie monolitiche che 
aventi un numero simile (67/57558). 
L'Am25S557 aggiunge un latch trasparen- 
te a 16 bit tra il gruppo moltiplicalore ed i 
buffer d'uscita di tipo tri-state. 
I funzionamenti in modo multiple e I'e- 
spandibilita sono le caratteristiche fonda- 
mentali di questi disposilivi. Essi funzio- 
nano anche su operand! senza segno, in 
complemento a 2 oppure misti, Infine, gli 
Am25S55/558 possono espandersi al fun- 
zionamento con o senza segno, semplice- 
mente prelevando il bit piii significativo 
(MSB) ed il suo complemento. II tempo 
tipico di moltiplicazione, nella configura- 
zione a 16 bit (uscita a 32 bit) e di 100 ns. 
Gli Am25S557 ed Am25S558 sono dispo- 
nibili in DIP a 40 pin. richiedono un'ali- 
mentazione singola + 5V ed hanno un con- 
sumo massimo di 280 mA. Inoltre, sono 
disponibili le version! militari e commer- 
ciali ollenute da una selezionedi prodotto 
al 100% secondo le specifiche MIL-STD- 
883. 

Advanced Micro Devices 
Palazzo Vasari - Ceniro Direzionale 
Milano 2 - 20090 Segrate 
Tel: 02/2154913 

Rettificatori da 25 A fino a 1000V 

La Motorola ha presentato una famiglia di 
rettificatori, indicata con la sigla TRA 
0750, progettata per consentire il minor 
costo per ampere. 
Infatti, oltre a prevedere il montaggio a 
saldatura diretta su un idoneo dissipatore, 
consente di realizzare il minimo ingombro 
con eccellenti prestazioni termiche (resi- 
stenza termica giunzione-contenitore di 
l0C per watt). 
E inoltre possibile otlenere un'alta presta- 
zione eletlrica: 25 A a 150oC di giunzione. 
La famiglia TRA 0750 impiega il bottone 
Motorola per automobili MR2500 ed e 
particolarmente adalta ad essere larga- 
mente utilizzata in applicazioni di raddriz- 
zalori a pile, da correnti medie a correnti 
molto elevate. 

Motorola 
Via C. Menotti II 
20129 Milano 
Tel: 02/7382841 
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SINTONIZZATORE STEREO FM mod UK 543 W 
Gamma di frequenza: 87. S 108 MHz 
Sensibilita: 2.5 tiV (S'N — 30 dB) 
Frequenza intermedia: 10,7 MHz 
Banda passanle a -3 dB: 240 kHz 
Impedenza d'ingresso: 75 Q 
Impedenza d'uscita: 12 kQ 
Livello d'uscita ( a 100 pV/75 kHz dev.): 220 mV 
Dislorsione armonica: 0.5% 
Separazione stereo FM: 30 dB (1000 Hz) 
Risposla in frequenza: 30 -5- 1200 Hz ± 1 dB 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz 
SM/1543-07 

« 

PREAMPL1F1CATORE STEREO mod. UK 531 W 
Guadagno: 8 dB Regolazione toni: ± 15 dB 
Rapporlo S/N: 70 dB 
Impedenza/Sensibilila ing. phono: 47 kQ'3mV 
Impedenza/Sensibilifa ing. tuner e tape: 45 kO/95 mV 
Impedenza d'uscita: 2000 O 
Dislorsione ing. phono: 0.3% 
Dislorsione ing. Inner e tape: 0,1% 
Livello uscita tape: 10 mV 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. 
SM/1531-07 
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AMPHF1CATORE Dl POTENZA STEREO 
mod. UK 537 W 
Potenza d'uscita musicale; 36 W 
Polenza d'uscita per canale (dist. 1%): 18 W (4 O) 
Impedenza d'uscita: 4 - 8 Q 
Impedenza d'ingresso: 100 kO 
Sensibilita d'ingresso: 200 mV 
Risposta in frequenza a 3 dB; 25 -t- 40000 Hz 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz 
SM/1537-07 

■I 
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D1FFUSORE ACUSTICO mod. UK 806 W 
Altoparlante a doppio cono ad alta efficienza 
Diamelro: 160 mm 
Polenza di picco: 20 W Risposla in frequenza: da 60 Hz a 
18000 Hz 
Impedenza: 4 Q 
Diraensioni: 260 x 190 x 155 mm 
SM/1806-07 
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Monitori isotropici 

La normativa relaliva ai livelli disicurezza 
negli ambienti di lavoro e in genere nei 
luoghi dove vi e una continua einissione di 
onde eletiromagnetiche (radar, teiecomu- 
nicazioni, microonde per uso induslriale, 
ecc.) si e notevolmente sviluppata e si ha 
una crescente richiesta di misurare con 
prccisione le intensita di campo RF in una 
gamma di frequenza ampia medianle siru- 
menti semplici della Narda. che coprono 
I'intera gamma da 10 MHz a 26 GHz. 
Sono disponibili due sistemi che differisco- 
no solo nel lipo di sirumenlo indicatore. II 
modello 8603 ulilizza una piccola unita 
portaiile da lenere in una mano. II Model- 
lo 8608 impiega un'unita. sempre portable 
(con maniglie) ma con un indicatore ad 
ampia scala e con inclusione di molte fun- 
zioni aggiuntive eslremamente utili. Se si 
vuole esaminare I'area sollo controllo per 
determinare il massimo valore di radiazio- 
ne di puo memorizzare il valore massimo 
ottenuto durante I'indagine e leggerlo sul- 
I'indicatore semplicemente azionando a li- 
velli istanlanei predisposti. 

■in eihu un 

r 

Ambedue i sistemi utilizzano due sonde 
per coprire I'intera gamma di frequenza, 
ma lo stesso paio di sonde puo essere usalo 
con ciascun sistema. 
Una sonda risponde a 10 a 300 MHz men- 
tre I'altra risponde alle radiazioni da 
300MHz a 26 GHz. la gamma dinamica e 
la sensibilita consentono misure da 002 a 
20 mW/cm3. II tempo di risposta e di un 
secondo nella posizione "rapida" e tre se- 
condi nella posizione "lenta". 
La precisione di calibrazione e ± 0,05 dB. 
Nella gamma 10-30 MHz le misure vengo- 
no eseguile rilevando il campo H, mentre 
da 300 MHz a 26 GHz viene misurato il 
campo E. Gli elementi sensori nella sonda 
sono disposti in tre piani perpendicolari 
Ira di loro da permettere di sommare tutta 
I'energia incidente che arriva da tuite le 
direzioni. 

w 

v. 
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lule solari. Si tratta di un "transistor orga- 
nico" che si awale di una tecnica cono- 
sciuta da 45 anni e impiega un materiale 
simile a quello usato nella confezione di 
pallline antitarmc. 
La tecnica consiste nell'avvolgere una so- 
stanza con una soltile pellicola per ottene- 
re uno strato monocellulare di molecole 
organiche. II materiale scelto, in questo 
caso I'antracene. materiale mollo simile 
alia naftalina con la qualc sono composte 
le palline antilarme, viene estratto da un 
composto liquido. La scelta del liquido 
dipende dalla particolare struttura richie- 
sta. II risullato si puo usare come base 
nella produzione di una varieta di disposi- 
livi tipo transistor. Si ottengono pellicole 
dello spessore di mille milionesimi di me- 
tro. Comunquegli scienziali precisanoche 
cio non e competitivo con la lecnologia dei 
chip al silicio, poichc i transistor sono an- 
cora da preferire per molti usi, in partico- 
lare per i dispositivi a microonde. 

Universiia di Durham 
Physics 
South Road 
Durham DHI 3LE 
England 

Viancllo 
Via Tommaso da Cazzaniga 9/6 
20100 Milano 
Tel: 02/345207! 

Transistor "organico" 
supersensibile 

Gli scienziati dell'Univefsita di Durham in 
Inghilterra hanno sviluppato un dispositi- 
vo piii sensibile dei transitor tradizionali 
con una vasta gamma di applicazioni che 
va dalla biochimica all'elettricita delle cel- 

Amplificatore audio da 10W 

II TCA 940 N della SGS-ATES e un circui- 
to integrate monolitico incapsulato in un 
package plaslico quad-in-line a 12 piedini, 
studiato per I'impiego comeamplificatore 
in classe B a bassa frequenza. 
II dispositivo fornisce una potenza di usci- 
ta di I0W con 20V/4n, di 7W con 16V/4D 
e di 6.5 W con 20V/8S2. Fornisce un'alta 
corrente di uscita (fino a 3A), e caratteriz- 
zato da un basso contenuto di armoniche e 

da una bassa distorsione di cross-over. 
Oltre al shut-down termico, il TCA 940N 
contiene un circuito limitatore della cor- 
rente, che limita il funzionamento entro 
I'area di sicurezza dei transistor di poten- 
za. 
II TCA 940 N e pin to pin equivalente al 
TBA 810 AS. 

SGS - Ates 
Via C. Olivetti 2 
20041 A grate B. 
Tel: 039/650343 

IIITOIll 

Interruttore optoelettronico 

Dotato di tutti i circuiti necessari in un 
singolo package plastico chiaro a 3 termi- 
nali, lo switch optoelettronico ULX- 
3330Y della Sprague e un circuito integra- 
10 monolitico che contiene un fotodiodo, 
un amplificatore a basso livello, un rivela- 
tore di livello, un driver di potenza di usci- 
ta, e un regolatore di tensione. 
Esso puo essere usato come fotorivelatore 
a basso costo per applicazioni consumer o 
industriali e richiede un numerodicompo- 
nenti esterni eslremamente ridotto per po- 
ter funzionare. 
11 dispositivo ha un range di temperatura 
che va da 0 a 70°C. 

Sprague Italia 
Via De Castro 4 
20100 Milano 
Tel: 02/4987891 
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Darlington veloci con capacity di 
60A e 250V 

La Motorola ha presentato due transistori 
di potenza Darlington NPN-L'MJ 10020 e 
I'MJ 10021 - con capacita di correnti con- 
tinue di 60A e 90A di picco. 
Questi Darlington monolitici sono rispet- 
tivamente classificati per tensione massi- 
ma di 200V e 250V. 
Tuite le unita hanno un guadagno minimo 
di 75 a 15 A e di 15 a 60A. I tempi di 
commutazione sono: storage massimo di 
3.5 ps, e tempo di discesa di 0,5 ps a 30A. 
I transistori impiegano un contenitore me- 
tallico T0-3, che si configura con struttura 
interna in rameeadduttori per altacorren- 
te. 

Motorola 
Via C. Menolli II 
20129 Milano 
Tel: 02/7386141 
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II telefono senza flli 

che si porta ovunque 
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Ck)mmunication Systems Division 

Raggkm'azione oltre 100 metri. 

TELEFONO SENZA FILI 

RICETRASMITTENTE 

Con portata da 100 metri, composlo da 
ricetrasmettitore portatile e unita base. 
Previsto come interfonico a conversazione 
simultanea con esclusione della linea telefonica. 

RICETRASMETTITORE PORTATILE 
Talk a 3 posizioni; 
Interfonico - Stand-By - Telefono 

\ 

o 

Tastiera con pulsante memoria per la 
ripetizione del numero telefonico impostato. 

Presa per la ricarica delle pile al NiCd. 

UNITA' BASE. 
Interruttore OFF-ON e tasto per segnalazione 
telefonata in arrivo. 
Tasto per I'utilizzo del sistema come 
interfonico. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 
Codice dell'apparecchio ZR/8570-00. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA 
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su SPERI/MENTkRE 

di Settembre 

troverete: 

• generatore di segnali BF 

• commutatore a 4 vie 
per oscilloscopio 

• snap-flash 

• ricevitore CB professionale 
100 CH - II parte 

• regolatore di luce 

• amplificatore audio HI-FI 
da 30 W 

... e altri articoli 

interessanti !! 

TELECAMERA 

GBC 

MARK 14 
Speciale 

S M 
sole 

L. 99 000 

Mlcrofono a condensatore ad alta sensibilita 
Controllo automatico di esposizione 
Compensatore automatico di luminosita 
Peso: 1.1 kg 

JSJ. 

jr 

QUANDO GLI ALTRI 

VIGUARDANO 

STUPITELl! LA SCUOLA RADIO ELETTRA 

VI DA' QUESTA POSSIBILITA', OGGI STESSO. 
Se vi inleressa entrare nel mondo 
della tecnica. se volele acquistare 
indipendenza economica (e guada- 
gnare veramente bene), con la 
Scuola Radio Elettra ci riuscirele. E 
tutto enlro pochi mesi 
TEMETE DI NON RIUSCIRE? 
Allora leggete quali garanzie nol 
siamo in grado di offrirvi: poi deci- 
dete liberamente. 
1NNANZITUTTO I CORSI 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA Icon maleriali) 
RADIO STEREO A TRANSISTORI • 
TELEVISIONE BIANCO-NERO E 
COLORI - ELETTROTECNICA - 
ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI 
Fl STEREO - FOTOGRAFIA - ELET- 
TRAUTO 
Iscrlvendovi ad uno di quest! corsi 
riceverete, con le lezioni, i materiall 
necessari alia creazione di un labo- 
ratorio di livello protessionale. In 
piu, al termine di alcuni corsi, potre- 
te frequentare gratuitamenle i labo- 
ratori della Scuola, a Torino, per un 
periodo di perfezionamento. 
CORSI DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
PROGRAMMAZIONE ED ELABO- 
RAZIONE DEI DATI - DISEGNATO- 
RE MECCANICO PROGETTISTA - 
ESPEHTO COMMERCIALE - IMPIE- 
GATA D'AZIENDA - TECNICO D'OF- 
FICINA - MOTORISTA AUTORIPA- 
RATORE - ASSISTENTE E DISE- 
GNATORE EDILE - LINGUE, 
CORSO ORIENTATIVO PRATICO 
con materiall) 
PERIMENTATORE ELETTRONICO 

particolarmente adatlo per i giovani 
dai 12 ai ISanni. 
POI, I VANTAQQI 
■ Studiale a casa vostra, nel tem- 

po libero: 
■ regolale I'invio delle dispense e 

dei materiall, secondo la vostra 
disponibilita; 

■ siete seguiti. nei vostri studi, 
giorno pergiorno: 

■ vi specializzate in pochi mesi. 
IMPORTANTE: al termme di 
ogni corso la Scuola Radio 
Elettra rilascia un atleslato, da 
cui risulla la vostra preparazio- 
ne. 

INFINE... molte allre cose che vi di- 
remo in una spledida e dellagliata 
documenlazione a colori 
Compilate, ritagliate (o ricopiatelo 
su cartolina postale)e spedite que- 
sto tagliando alia: 

s 

Scuola Radio Elettra 
Via Stellone 5/310 
10126 Torino 

perche anche tu valga di piu 
PRESA D ATTO DEL MINISTERO DELLA PUB8LICA ISTRUZIONE N. 1391 

La Scuola Radio Elettra e associata 
alia A.I.S.CO. Associazione Itaiiana Scuole per Cornspondenza per fa luteia dell aliievo 

EK. 9 80 
PER COftTESIA. sen V ERE IN ST AMP A TELLO i ■■ mm ma mm mm mm ^m mm mm mm am ^m mm mm mm mm mm mm i 

SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/310 10126 TORINO 
INVIATEMI. QRATI9 I SCNZA IMPEONO, TUTTK LI IMPORMAZIONI RKLATIVB AL CORSO 
01         ,   

Nom« i .  i i , ■ |  . i  i  J ^ | 
Cognoma i i ■ i i I— 
Prola«sioca I    ; , . , ■ i i  El 
V.a i . ! | .  

Comune        , . , ___ , ,   
Cod Post —    [ Pro.,     .   — 
Uotivo delta nchmla po' hobOy per co'eee-ona o anmrm | | 

i mm mma mm mm mm mam mm ^m mm mm mm MB mm ^m wm ama mm imm tagiianOo as comptlsre, nUglta-e • ipMtrc In bvsls ch.uM fo mcOUHo *u csrtolins poJUIe) 
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TRIO-KENWOOD 

CORPORATION 

Y- 
<*1 

Modelio CS-1562A Modelio CS-1560A Modelio CS-1566 
• cc-10 MHz/10 mV • cc-15 MHz/10 mV • cc-20 MHz/5 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm ■ Doppia Traccia 8x10 cm • Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico • Trigger automatico • Trigger automatico 
• Funzionamento X-Y • Funzionamento X-Y, somma, sottrazione • Funzionamento X-Y, somma. sottrazione 

Modelio CS-1830 
• cc-30 MHz/2mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm (reticolo compl.) 
• Trigger automatico e sweep a ritardo 

variabile 

Modelio CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 
• Portatile - allm. rete, batteria o 12 V cc 
• Doppia Traccia, 3" (8x10 div.) 
• Trigger automatico 

Modelio CS-1575 
■ cc-5 MHz/1 mV 
• 4 prestazioni contemporanee 

sulloschermo (8x10cm): 2 trarce 
X-Y, fase. ' 

Funzionamento X-Y, somma, sottrazione • Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 

i pinoli Gicnnil 

«piccoli» nel prezzo" 

CS-1562A 
10MHz 

450.000E. 

CS-1560A 
15MHz 

556.000E. 

CS-1566 
20MHz 

655.000E. 

CS-1830 
30MHz 

995.000E. 

Att!: I suddetti prezzi sono comprensivi di 
2 sonde di dotazione complete XI e X10. 

«Giganti» nelle prestazioni ed affidabilita 

A questi prezzi ogni concorrenza si offusca ed adi- 

rittura scompare se esaminate anche le specifiche 

tecniche, 

II mercato degli oscilloscopi non e piii lo stesso di 

prima perche . . . sono arrivati i «piccoli Giganti». 

*• prezz' possono cambiare senza preavvcso 

l^iaiicllo 
Sede: 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga 9/6 

Tel. (02) 34.52.071 (5 linee) 
Filiale: 00185 Roma • Via S. Croce in Gerusa- 

lemme 97 - Tel. (06) 75.76.941/250 

Alia VIANELLO S.p.A. - MILANO 
Inviatemi informazioni complete, senza impegno 
NOME 
SOCIETA7ENTE 
REPARTO 
NDIRIZZO 

CITTA' TEL. 

EK9/80T 
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MODULI AMPUFICATORIIBRHX 

Dl POTENZA SENZA DISSIPATORI 

120 - 200 - 400 W CARATTERISTICHE 

I moduli amplificatori audio -ILP- 
con le low eccezionali 
prestazioni e semplicita di 
impiego, favoriscono il formarsi di 
concetti nuovi sul «fai da te» nel 
campo dei sistemi di riproduzione 
HI-FI. 

ELECTROMICS LTD. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA 

Modulo HY 120 HY 200 HY 400 
Potenza 
d'uscita 

60W RMS 
su 8 n 

120W RMS 
su 8 Si 

240W RMS 
su 4 n 

Impedenza 
di carico 4 16 n 4 - 16 a 4 16 n 

Sensibilita ingresso 
e impedenza 

500 mV RMS 
su 100 kn 

500 mV RMS 
su 100 ku 

500 mV RMS 
su 100 kn 

Distorsione 
Tipica 

0,01% 
a 1kHz 

0,01% 
a 1kHz 

0,01% 
a 1kHz 

Rapporto 
segnale/disturbo 100 dB 100 dB 100 dB 

Risposta 
di frequenza 

10Hz 45kHz 
-3 dB 

10Hz • 45kHz 
3 dB 

10Hz + 45kHz 
3 dB 

Alimentazione •35 : 0 : + 35 45 : 0 ; + 45 45 : 0 ; + 45 

Dimension! 116x50x22 116x50x22 116x75x22 
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abbonarsi conviene 

perche • • • 

MILLECAMfrU 66 

SPERI/MENTKRE —? 
— : 7/8 NUmEROI I  

sr.™ I sk- 

?5o«o 

elektor 

of*, 

Si riccve la rivista preferila. frcsca di stampa. a 
casa propria almeno una settimana prima che 
appaia in edicola. 
Si ha la certezza di non perdere alcun numero 
(c'e sempre qualcosa di interessante nei numeri 
che si perdono). 
II nostro servizro abbonamenti rispedisce 
tempestivamente evenluali copie non recapilate. 
dietro semplice segnalazione anche telefonica. 
Si risparmia parecchio e ci si pone al riparo da 
evenluali aumenli di prezzo. 
Si riceve la Carla GBC 1981 un privilegio 
riservato agli abbonati alle riviste JCE, che da 
diritto a moltissime facilitazioni, sconti su 
prodotti, offerte speciali e cosi via. 
Si usufruisce dello sconto 10% (e per certe 
forme di abbonamento addirittura il 30%) su 
tutti i libri cditi e distribuiti dalla JCE per lullo 
I'anno. 

Si riccvono bellissimi e soprattutto ulilissimi 
doni ... 
Qualche esempio TTL/IC Cross Reference 
Guide un manuale che risolve ogni problema 
di soslituzione dei circuiti integrati TTL 
riportando le equivalenze fra le produzioni 
Mitsubishi, Texas Instruments. Motorola. 
Siemens, Fairchild, National. AEG- 
Telefunken, RCA. Hitachi. Westinghouse, 
General Electric, Philips Toshiba. 
La Guida del Riparatore TV Color 1981 un 
libro aggiornatissimo e unico nel suo genere. 
indispensabile per gli addetti al servizio 
riparazione TV. 
La Guida Radio TV 1981 con 
I'elencazione completa di 
tutte le emittenti radio 
televisive ilaliane cd il loro 
indirizzo. 

P 

Le rlvlste leader 
In eleltronlca 
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 18 buone convenienli 

Le riviste JCE costituiscono ognuna un "leader" indiscusso nel loro settore 

specifico, grazie alia ormai venticinquennale tradizione di serieta editoriale. 

Sperimentare, ad esempio, e riconosciuta come la piu fantasiosa rivista italiana per 

appassionati di autocostruzioni elettroniche. Una vera e propria miniera di "idee 

per chi ama far da se". Non a caso i suoi arlicoli sono spesso ripresi da autorevoli 

riviste straniere. 

Selezione di Tecnica, e da oltre un ventennio la piu apprezzata e diffusa rivista 

italiana per tecnici radio TV e HI-FI. progettisti e studenti. E considerata un testo 

sempre aggiornato. La rivista rivolge il suo interesse oltre che ai problemi tecnici. 

anche a quelli commerciali del settore. Crescente spazio e dedicato alia 

strumentazione, musica elettronica. microcomputer. 

Elektor. la rivista edita in tutta Europa che interessa tanto lo sperimentatorc 

quanto il professionista di elettronica. 1 montaggi che la rivista propone. 

PROPOSTE TARIFFE DONI 

1) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anziche L. 21.600 
(estero L 25 000) 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice 1980 dl Sperimentare (valore L. 500) 

2) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 19.500 
anziche L 24.000 
lesieio L 28 0001 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice 1980 di Selezione (valore L. 500) 

3) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anziche L. 24.000 
IPSIoro L 27.000) 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice di Elektor 1980 (valore L. 500) 

4) Abbonamento 1981 a 
IL CINESCOPIO 

L. 18.500 
anziche L. 24.000 
(esiero L 26 000) - Carta di sconto GBC 1981 

5) Abbonamento 1981 a 
MILLECANALI 

L. 20.000 
anziche L 24.000 
lesieio L 30 000) 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Inserto mensile Millecanali Notizic 
- Gulda Radio TV 1981 (valore L. 3.000) 

6) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE -f 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.000 
anziche L, 45.600 
(esiero L 50 000) 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Selezione 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

7) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anziche L. 45.600 
(estero L 49 0001 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice di Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Selezione 1980 (valore L. 590) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

8) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anziche L. 45.600 
(estero l. 48 6001 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

9) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 36.500 
anziche L 48.000 
(estero L, 51 500) 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Selezione 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Elektor 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

10) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 36.000 
anziche L 48.000 
(estero L 51 000) 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice Selezione 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

11) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 35.700 
anziche L 48.000 
(estero L 50.500) 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- Indice Elektor 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

A TUTTI COLORO CHE RINNOVANO L ABBONAMENTO AD ALMENO UNA RIVISTA JCE. IN OMAGGIO - 
LA GUIDA SPECIALE 'FATTORI DI CONVERSIONE" 

INOLTRE A TUTTI GLI ABBONATI SCONTO 10% PER TUTTO IL 1980 SUI LIBRI EDITI O DISTRIBUITI DALLA JCE. 
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Idee d'abbonamenlo   

impiegano componenti moderni facilmente reperibili con speciale inclinazione per 

gli IC, lineari e digital! piu economici. Elektor stimola i lettori a seguire da vicino 

ogni progresso in eletlronica. fornisce i circuiti stampati dei montaggi descritti. 

Millecanali. la prima rivista italiana di broadcast, creo fin dal priino numero 

scalpore ed interesse. Oggi, grazie alia sua indiscussa professionalita e la rivista che 

"fa opinione" nelPaffascinante mondo delle radio e television! locali. 

A partire da gennaio 1981 sara ulteriormente arricchita con Tinserto MN (Millecanali 

Notizie) che costituisce il complemento ideale di Millecanali. fornendo oltre ad una 

completa rassegna stampa relativa a TV locali, Rai, ecc. segnalazioni relative a 

conferenze, material!, programmi, ecc. 

II Cinescopio, I'ultima" nata delle riviste JCE, sara in edicola col 1° numero nel 

novembre 1980. La rivista tratta mensilmente tutti i problem! dell'assistenza radio 

TV e deiranteanistica. 

PROPOSTE TARIFFE DONI 

12) Abbonamenlo 1981 a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 37.500 
anziche L. 48,000 
(eslero L M 0001 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Inserto menstle Millecanali Notizie 

13) Abbonamenlo 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR 

L. 52.500 
anzichd L 69.600 
(eslero L 74 0001 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indice Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indice Elektor 1980 (valore L. 500) 
- Guide del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 

14) Abbonamenlo 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
H. CINESCOPIO 

L. 52.000 
anziche L 69.600 
(eslero L 73 0001 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indice Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Guida del riparatore TV Color (valore L. 8.000) 

15) Abbonamenlo 1981 a 
SELEZIONE + ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 53.000 
anziche L, 72.000 
(eslero L 75 000) 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indice Elektor 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Gulda del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 

16) Abbonamenlo 1981 a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anziche L 69.600 
(eslero L 72 000) 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Elektor 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Gulda del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 

17) Abbonamenlo 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 69.000 
anziche L 83 600 
(eslero L 97 000) 

- Carla di sconto GBC 1981 
- Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Elektor 1980 (valore L. 500) 
- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Gulda del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 

18) Abbonamenlo 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

L. 87.000 
anziche L 107.600 
(eslero L 120 000) 

- Carla dl sconto GBC 1981 
- Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indice dl Elektor 1980 (valore L. 500) 
- Inserto menslle Millecanali Notizie 
- Gulda del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 
- Guide Radio TV 1981 (valore L. 3.000) 

ATTENZIONE PER I VERSAMENTI UTILIZZARE IL MODULO DI CONTO CORRENTE POSTALE 
INSERITO IN QUESTO FASCICOLO 

QUESTE CONDIZIONI SONO VALIDE PINO AL 15-1-81 
Dopo tale data sard ancora possiblle sottoscrivere abbonamenti alle tariffe indicate ma si perderd il diritto ai doni. 
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a chl siabbona ad almeno 

due riviste JCE sconlo307o 

sui seguenli llbrl: 

1) AUDIO HANDBOOK 
L. 9500 (Abb. L. 6.650) 

2) MANUALE PRATICO 
TORE RADIO TV 
L. 18.500 

DEL RIPARA- 
(Abb. L. 12.950) 

3) SC/MP 
L. 9.500 (Abb. L. 6.650) 

4) IL BUGBOOK V 
L. 19.000 (Abb. L 13.300) 

5) IL BUGBOOK VI 
L 19.000 (Abb. L 13.300) 

6) IL TIMER 555 
L.8.600 (Abb. L. 6.020) 

7) IL BUGBOOK 1 
L 18.000 (Abb, L. 12.600) 

8) IL BUGBOOK II 
L. 18.000 (Abb. L 12.600 

9) IL BUGBOOK IP 
L. 4.500 (Abb. L. 3.150) 

10) IL BUGBOOK III 
L. 19 000 (Abb L 13,300) 

III LA PROGETTAZIONE 
DEI FILTRI ATTIVI CON 
ESPERIMENTI 
L. 15.000 (Abb. L 10.500) 

12) LA PROGETTAZIONE DEGLI AMPLI- 
FICATORI OPERAZIONALI CON 
ESPERIMENTI 
L. 15.000 (Abb L. 10.500) 

13) CORSO Dl ELETTRONICA FONDA- 
MENTALE CON ESPERIMENTI 
L. 15.000 (Abb. L. 10.500) 

14) AUDIO 1 HI-FI 
L. 6.000 (Abb. L, 4.200) 

15) COMPRENDERE L ELETTRONICA A 
STATO SOLI DO 
L. 14.000 (Abb. L. 9.800) 

16) INTRODUZIONE PRATICA ALL'IM- 
PIEGO DEI CIRCUITI INTEGRATI 
DIGITALI 
L. 7.000 (Abb. L. 4.900) 

17) LESSICO DEI MICROPROCESSOR! 
L. 3.200 (Abb. L 2.240) 

18) INTRODUZIONE AL PERSONAL E 
BUSINESS COMPUTER 
L. 14.000 (Abb. L. 9 800) 

19) LA PROGETTAZIONE 
DEI CIRCUITI 
CON ESPERIMENTI 
L. 14 000 (Abb. L 9.800) 

20) MANUALE Dl SOSTITUZIONE DEI 
TRANSISTORI GIAPPONESI 
L. 5.000 (Abb. L. 3.500) 

21) EQUIVALENZE E CARATTF.R1STICHE 
DEI TRANSISTORI 
L. 6.000 (Abb L. 4,200) 

22) TABELLE EQUIVALENZE SEMICON- 
DUTTORI E TUBI PROFESSIONAL! 
L. 5 000  (Abb L. 3.500) 

23) ESERCITAZIONI DIGITALI 
L. 4 000  (Abb. L. 2.000) 

24) IL NANOBOOK Z80 VOL. I - 
TECNICHE Dl PROGRAMM AZIONE 
L. 15.000 (Abb. L 10 500) 

25) DIGIT I 
L. 7.000 (Abb. L. 4.900) 

26) 100 RIPARAZIONI TV ILLUSTRATE E 
COMMENTATE 
L. 10.000 I Abb. L. 7.000) 

27) DBUG - UN PROGRAMM A INTER 
PRETE PER LA MESS A A PUNTO DEL 
SOFTWARE 8080 
L. 6.000 (Abb. L. 4.200) 

28) GUIDA Al CMOS 
L. 15,000 (Abb. L 10 500) 

Valido fmo al 31/12/80 per un massimo di 5 libri 

29) LA II RIVOLUZIONE INDUSTRIALS 
L. 7.000 (Abb. L 4.900) 

30) TECNICHE DTNTERFACCIAMENTO 
DEI MICROPROCESSOR! 
L 22.000 (Abb. L. 15.400) 

31) IL NANOBOOK Z80 VOL III - TECNI- 
CHE DTNTERFACCI AMENTO 
L 18000 (Abb L 12.600) 

32) INTRODUZIONE AL MICROCOMPU- 
TER VOL. I - 
IL LIBRO DEI CONCETTI 
FONDAMENTALI 
L 35.000  (Abb. L 24.500) 

33) PRATICAL MICROPROCESSOR HEW- 
LETT PACKARD 
L 35.000 (Abb L 24,500) 

34) ELEMENTI Dl TR.ASMISSIONE DATI 
L. 15.000 (Abb. L. 10.500) 

35) 300 CIRCUITI 
L. 12.500 (Abb. L. 8.750) 

36) LE 
RADIOCOMUNICAZIONT 

(Abb L. 5.250) 
37) ALLA RICERCA 

DEI TESORI 
L. 6.000 (Abb L. 4.200) 

38) SELEZIONE Dl PROGETTI 
L 9.000 (Abb. L. 6.300) 

39) COSTRUIAMO 
UN MICROELABORATORE 
L. 4 000 (Abb. L 2.800) 

40) TRANSISTOR REFERENCE CROSS 
GUIDE 
L. 8.000 (Abb. L. 5.600) 

41) PRINCIPI E TECNICHE 
Dl ELABOR.AZIONE DATI 
L. 15.000 (Abb L 10.500) 

42) IL BUGBOOK VII 
L. 15.000 (Abb. L. 10.500) 

TAGLIANDO D'ORDINE OFFERTA SPECIALE LIBRI SCONTO 30% 
RISERVATA AGLI ABBONATI AD ALMENO DUE RIVISTE JCE. 

Da inviare a JCE - Via dei Lavoratori. 124 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Nome   
Cognome   
Citta   CAP 
Codice Fiscale (mdispensabile per aziendc) 
Data  

Intiatemi i seguenli libri: 
(sbarrare il numero chc interessa) 

Firma 

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

□ Paghero al posiino il prezzo indicate nella vostra offerla speciale + spese di spedizione 
□ Allege asscgno n" di L  

(in questo case la spedizione e gratuita) 
Mi sono abbonato a: □ Eleklor 

□ Millecanali 
□ II Cinescopio 

□ Selezione di T. 
□ Sperimentare 

a mezzo: 
□ c/c poslalc □ assegno 
□ Presso il negozio   



HAMEG 

OSCILLOSCOPI DELL ULTIMA GENERAZIONE 

© • 

• • 

m 
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L. 492.000* 
+ IVA 15% e SONDE 

•PER CAMBIO CON 
MARCO TEDESCO = L. 470 3'. 

HM 312-8 

OSCILLOSCOPIO DOPP1A TRACCIA 
5" - 20 MHz - 5 mV 

■ALTRI MODELLI HAMEG 

«L3 

# % 

HM 302-3 
3" -10 MHz - 5 mV 
Monotraccia, 
con prova componenti 

a • 
m 

ran 

• : mm 
lsJI I oo! 

HM 412-4 
5" - 20 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 

Tf 
= • 

fiiij 
m 

i- l •£jJ 

HM 512-6 
5" - 50 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 
Linea di ritardo 

; • 

f *•# 
I o-ot 

HM 812-2 
5" - 50 MHz - 5 mV 
A memoria - Doppia traccia 
Ritardo deflessione 
Linea di ritardo 

Rappresentante in esclusiva per I'ltalia 

I 
TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 

MILflNO 
ROMA 
VENETO 
EM.-ROM. 
CAMPANIA 
MARCHE 
SARDEGNA 

r 

TELAV - Via S. Anatalone. 15 - 20147 MILANO - Ttel (02) 4158746/7/8 
TELAV - Via Salaria, 1319 - 00138 ROMA - Tel. (06) 6917058/6919312 
ELPAV ■ Via Bragni, 17A - 35010 CADONEGHE (PD) - TteL (049) 616777 
ELETTRONICA DUE - Via V, Veneto, 2 - 44100 FERRARA- Tel, (0532) 25160 
POiilCHETTI - Corso A. Lucci. 102 - 80142 NAPOU - Ttel. (08!) 266888 
JOHNVOX - P.le Cappuccinl. 2 - 62019 RECANAT1 - Ttei. (071) 980574 
TEMOSA - Via Rockefeller, 16 - 07100 SASSAR! - Tel. (079) 210070 

TAGLIANDO VALIDO PER 
ncevere documentazione dei Mod  

ncevere diraostrazione dei Mod.  

IK 9/80 

Cognome/Nome 
Ditra o Enle  

Via  . TEL. 
CAP _ _crrTA 
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DELLR run AUTO? 

Ant. Post. 
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Max. Min. 
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a cura della lega italiana per la lotta conlro Tipertensione 

ANNO 1TALIAN0 
DELL" 1PERTENSI0NE 
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MOD. 

banda passante DC - 15 MHz schermo rettangolare 8x10 cm 
2 canali con sensibilita 2 mV/cm con alia luminosita 

somma e differenza algebrica 
del canali 1 e 2 mediante 
i comandi ADD e INV CH2 

- i- 
* ^ T 

IT 
.-in 

55 

»..-i 

'1 

Sincronismo TV automatico 
con separatore comandato 
dalla Time Base 

%r W V 

C95.000 

compte^ydf 

due^smide 

v 
V? 

I'll T 

leggero (6 Kg) e 
compalto (14x30x46 cm) 

2 canali d'ingresso con 
sensibilita da 2 mV/cm 
a 25 V/cm in 12 portate 

base dei tempi variabile 
con continuita da 
100 ns/cm a 0.5 sec/cm 

Negli osciltoscopi delta GOULD, una delle piu 
grandi sociela americane nel campo degli 
slrumenli eleltionici di misuta. si combinano 
perfellamente I'alta qualila ed il giusto prezzo, 
II modello OS255, best seller degli oscrlloscopi 
da 15 MHz, rappresenta ormai per mlgliaia di 
ulilizzaton la soluzione ideale nelle piu suariale 
applicazioni, grazie alia sua elevata sensibilita di 
2 mV/cm, all'alta luminosita e alia porlalilna 
A prova della lipica qualita ed aflidabilila che li 
conlraddislingue tutli gli oscilloscopi GOULD 
godono di due anm di garanzia 

OS255 15 MHz - 2 canali - 8x10 cm OS3500 
2 mV/cm - sine TV - X-Y 

OS 1200 25 MHz - 2 canali - 2 mV/cm OS3600 
hnea di ntardo - X-V 

OS1100A 30 MHz - 2 canali • 1 mV/cm OS4000 
trigger delay - single sweep 

OS3000A 40 MHz - 2 canali - 5 mV'cm OS4100 
2 basi dei tempi - X-Y 

OS3350 40 MHz - 2 canali TV Monitor 
5 mV/cm - 16 KV EHT 

Tutti I modelli hanno consegna pronta 

60 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
100 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
Oscilloscopio a memoria digitale 
1024x3 bit - sampling rale 550 ns 
Oscilloscopio a memoria digitale 
1024x8 bit - 1 ps - lOOpV cm 

-> GOULD 
An Efectrtcal Electronics Company 

una gamma completa di slrumenli elettronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angeli, 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA ■ Via G. Segato, 31 - tel. (06) 51.39.455 

"Maggto 80 • Pag alia consogna IVA «ciusa « Lgs Lire 1900 -ZS 

^Tleltronucleonica S.p.A, EK 9/80^ 
| Desidero 
| □ maggion Informaziom su gli Oscilloscopi 
■ Gould modello  
J □ avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 
| Gould modello  

Nome e Cognome . 

Ditta o Enle 

c 
Indinzzo 

J 



COMMODORE 

N0 1 IN MICROCOMPUTERS 

Apparecchiature originali e compatte costruite con altissima 
tecnologia. 

Una vastissima rete di distnbuzione ed assistenza tecnica. 

Un servizio programmi di alta professionalita con coordina- 
mento ed apporti a Hvello mondiale-europeo-italiano. 

Hardware e Software orientati ad un uso facile e sicuro per 
I'utente. 

Inver.timenti adeguati ed a lungo periodo. 

000 

-v 

ORGANIZZAZIONE 
UFFICIALE 
COMPUTERS 
COMMODORE 

PER L'lTALIA: 

HARDEN S.p.A. 

26048 SOSPIRO (Cremona) 
Tel. 0372/63136 r.a. 
Telex 320588 

Per la zona di Milano: 
HOMIC (02/4695467) 
Piazza De Angeli 1 

GBC - Via Petrella 
(02/2041501) 

GBC - Via G. Canloni 
(02/437478) 

GBC - V ie Malteolti 
(02/6181801) 

II modsllo COMPUTER 
PET 2001 6 distribuito in Italia 
anche nei 250 punti di vendita GBC PET 2001 
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