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11 salva tempo 

Se vi preoccupate per quanto vi 
costa il tempo impiegato per 
eseguire misure e misure, nel 
vostro lavoro di manutenzione e 
ricerca elettronica, riflettete su cid 
che al riguardo vi pud offrire il 
nuovo oscilloscopio Philips PM 
3207: "II salva tempo". 

Schermo grande e di facile 
leltura, elevata sensibility di 5 mV 
su entrambi i canali, somma e 
differenza, autotriggering con 
scelta della sorgente e trigger TV e 
doppio isolamento, cioe spina di 
alimentazione bipolare. 

Banda di 15 MHz sutficiente per 
esigenze present! e future. 

Aggiungele la tradizionale 
robustezza, affidabilita e quality 
Philips e avrete solo un'ultima 
domanda: 

"Bello! Ma il prezzo?" 
Meno di quanto vi aspettiate. 

Una documentazione intitolata 
"Soltanto dieci minuti del vostro 
tempo" vi convincera che il 
PM 3207 potry farvi risparmiare 
tempo e denaro. Telefonateci e ve 
la invieremo subito. 

Philips S.p.A. - Dlvlsione Scienza & Industria 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.35.248 
Fillali; BOLOGNA (051) 493.046 
CAGLIARI (070) 666.740 
PADOVA (049) 657.700 
ROMA (06) 382.041 
TORINO (011) 21 64 121 
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PHILIPS Test&Measuring 
Instruments 

L. 670 000* 
" Lislino/valuta Febbr 1980 

PHILIPS 
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Uceo, max 20 V 
ic, max 100 mA 
hie, min 100 
Plot, max 100 mW 
fT, min 100 MHz 

«u<- 

Cosa i un TUN? 
Cosa 8 un lOn? 
Cosa i I'EPS? 
Cosa 6 II servlzio QT? 
PerchS la colpa dl Eleklor? 

Tlpl dl semlcondultorl 
Esistono spesso notevoli aflinita fra 
le caratteristiche di molti transistor 
di denominazione diversa. 
E' per questa ragione che Elektor 
presenla nuove abbrevtazioni per i 
semic.ondullori comuni: 
• TUP'o TUN" (Transistor 

Universale rispetlivamente del 
tipo PNP o NPN) rappresentano 
lutti transistor bassa Irequenza 
al silicio aventi le caratteristiche 
seguenti: 

Ecco alcune versioni tipiche 
TUN: le tamiglie dei BC 107, BC 108. 
BC 109: 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904, 2N3947, 2N4124. Fra i tip! 
TUP si possono citare: le tamiglie 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 

rispetlivamente al Silicio e al 
Germanic) rappresentano lutti i 
diodi aventi le caratteristiche 
seguenti: 

DUS DUG 
UR.max 25 V 20 V 
IF. ma* 100 mA 35 mA 
IR, max 1 pA 100 pA 
Plot ma* 250 mW 250 mW 
CD, ma* 5 pF 10 pF 

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

rappresentano dei transistori al 
silicio di una stessa tamiglia. di 
caratteristiche pressochb 
similare, ma di quality migliore 
I'uno dall altro. In genetale. in 
una stessa famiglia, ogni tipo 
puo essere utilizzato 
indiflerentemente 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 lelto 

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

Valore delle reslslenze e consensalori 
Fornendo il valore dei componenti, 
le virgole e i multipli di zero 
saranno, per quanto possibile, 
omessi. Le virgole sono sostituite 
da una delle abbreviazioni seguenti, 
lutte utilizzate in campo 
inlernazionale: 
p (pico) — 10"J 

n (nano-) = 10"9 

p (micro-) = 10"* 
m (mili-) = io"a 

k (kilo-) —10= 
M (mega-) = toe 

G (giga-) = 10' 
Alcuni esempi: 
Valori delle resislenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 O 
Salvo indicazione contraria, le 
resistenze utilizzate negli schemi 
sono di 1/4 watt, al carbone, dl 
lolleranza 5% max. 
Valori di condensatori: 4 p7 = 
4,7 pF = 0.0000000000047 F 
10n = 0,01 pF 
10"' F 
Le tensioni in conlinua dei 
condensatori diversi dagli 
eleltrolitici si suppone che siano di 
almeno 60V: una buona regola e 
quella di scegliere un valore di 
tensione doppio di quello della 
tensione di alimenlazione. 
Puntl dl mlsura 
Salvo indicazione contraria, le 
tensioni indicate devono essere 
misurale con un voltmelro di 
resislenza inlerna 20 kO/V. 
Tenslone tfallmenlazione 
I circuiti sono calcolati per 220 V. 
sinusoidal!. 50 Hz. 
Servlzi al lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredate di un 
modeilo di circuito stampato. 
Nella maggioranza dei casi, 
questi circuiti stampati possono 
essere forniti forali, pronti a 
essere montati. Ogni mese 
Elektor pubblica I'elenco dei 
circuiti stampati disponibili 
sotto la sigla EPS (dall'inglese 
Eleklor Print Service, servizio di 
circuiti stampati di Elektor). 

Domande Tecniche 
• I lettori possono porre delle 

domande tecniche relative agli 
articoli su Eleklor. a loro scelta 
per Iscritto o per telefono. In 
quest'ullimo caso, e possibile 
lelefonare il lunedi dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le lettere 
contenenli domande tecniche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per ricevere la 
risposta e necessario unire una 
busta affrancata con I'lndirizzo 
del richiedente. Le lettere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposla inlernazionale. 

• II lorlo dl Elektor 
Ogni modifica importanle, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progetti di Elektor 
viene annunciate sulla rubrica 'II 
torto di Elektor", 
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£ uno strumento a 
tastiera che pud essere 
suonato da chiunque. 
nonche un mini 
sintetizzatore che offre 
una straordinaria 
varieta di suoni e 
possibilita di 
miscelazione. 
Anche se il prototipo e 
munito di tastiera, noi 
abbiamo fatto in modo 
da rendere possibile il 
suonare subito e 
comperare la tastiera 
solo in seguito. 

Lo scorso mese 
abbiamo spiegato i 
principi generali di 
funzionamento del 
vocoder di elektor. 
In questo numero 
tratteremo le 
realizzazione, i circuiti 
stampati e la procedura 
di messa a punto. 
Possiamo dire che e 
stato fatto ogni sforzo 
per semplificare la 
realizzazione allo 
sperimentatore 
interessato. 

lommario 

Olll IIISILiO 

selektor 11-17 
la soppressione delle interferenze TV 11-20 
L'arlicolo suggerisce il modo per cancellare le seccanli interfe- 
renze sul televisore, con del sistemi semplici ma al tempo stesso 
elicacissimi. 
il telecomando 11-22 
I telecomandi sono ormai una dotazione standard dei televisori a 
colori Le apparecchialure HI-FI telecomandate, invece sono al- 
trettanto diffuse, non per questo rimarranno oggetli di fanlascien- 
za Persino i moderni proieltori di diapositive stanno divenlando 
senza fili" I telecomandi completamente elellronici. del tipo de- 

scrilto in questo articolo, stanno guadagnando molto rapidamen- 
te una forte duffusione. 

il chrosynt 11-31 
il vocoder di elektor (2) 11-38 
gli amplificatori d'antenna 11-51 
doppio regolatore di dissolvenza 
per i proiettori di diapositive 11-56 
Per una buona esibizione di diapositive un "trucchetlo' impiegato 
dai protessionisti che sla guadagnando una forte diftusione, e 
I'impiego alternalo di due proieltori. In questo modo e possibile 
eliminare gli sgradevoli slacchi tra la successione delle diapositi- 
ve II vero tocco d'artista e impiegare un sistema di miscelazione. 
In pratica cid si oltiene con un doppio conlrollo aulomatico della 
luminosita emessa dai proiettori; in questo articolo si descrive- 
ranno due version! di questo conlrollo 
amplificatore d'antenna 11-60 

Imposlando il progetlo di questo nuovo amplificatore d'antenna, 
si e cercato di otlenere un basso rumore. un ampio guadagno. una 
elevata dinamica. una vasta banda passante. ed ultima, ma non 
certocomeimportanza. la possibilitad'impiegareunsolocircuito 
per le due versloni di base, a banda slretla e larga 
mercato 11-65 

V 

.v: 

Gli amplificatori 
d'antenna sono 
frequentemente 
impiegati per cercare di 
migliorare la sensibilita 
dei ricevitori esistenti. 
Con I'impiego di questi 
dispositivi pero, si 
scopre sempre che con 
I'aumento di sensibilita 
si ha anche un aumento 
del rumore. Vale allora 
la pena impiegarli? 
L'articolo approfondisce 
i divers! aspetti che 
sono presentati dai 
problema. 

Uensile associato all'USPI 
Unione S tarn pa Periodica Italians 
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vero tester digitate 

KEITH LEY 
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Lire 165.000* 

consegna pronta 

• multimetro digitale 3 cifre e 1/2 
• 5 funzioni: Vdc, Vac, Idc, lac, Ohm 
• precisione Vdc: 0,5% 
• misura Idc e lac fino a 10 A 
• prova i diodi su tre poitate 
• grande display LCD da 15 mm 
• portatile, autonomia 200 ore 
• protetio su tutle le portate 

Disponibile presso ns. magazzino 
o Rivenditori autorizzati 

Borsa per il trasporto Lire 5.000 
• Completo di batteria. puntali e manuale di isiruzioni. 
1VA esclusa, pagamento alia consegna 

un« gamma complela dl strumantl atattronici dl misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza Oe Angell. 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA - Via G. Segato, 31 - let. (06) 51.39.455 

REO Elettronlca 
di Sacchl M. Rosa 
Via Briosco, 7 
27100 Pavla 

Costruzionl elettronlche 
Industrial! 
Via G. Puccini 297 
55100 S. Anna Lucca 

B.R.P. 
Viale Mazzini 33/35 
53100 Siena 

IDS Impianti 
di sicurezza e telecom. 
Viale Scala Greca 283 
96100 Siracusa 

Elettroacustica 
Via S. Giovanni Bosco 24/i 
84100 Salerno 

S.G.E. 
dl Spinato Glanrenzo 
Via C. Colombo, 6 
33077 Sacile 

Teletecno 
dl Adeodatl Donatella 
Vicolo Rizzardo 26 
25100 Brescia 

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

Folofecnlca 
Via X Giornate, 4 
25100 Brescia 

De Do Electronic Fittig 
dl Malatesta F.&C. s.rj. 
Via. F. Crispi. 9 
64100 Teramo 

Gray Eleclrontc 
Via Nino Bixio, 32 
22100 Como 

Forel Elettronlca 
Via Italia. 50 
60015 Falconara 

CSE F.lll lo Furno 
Via L. Tolstoi. 14 
20051 Llmbiate (Ml) 
Tel. 02/9965889- 
2715767 

DIPREL 
dl Perrone Caterlna 
Via Solemi. 32 
91026 Mazara del Vallo 

HOBBISTA! 

A CIAMPINO (ROMA) 

Trovi tutti i Kits 

e componenti da: 

ELETTRONICA ALBERTI 
Via G. Spontini, 23 

(P.zza Kennedy - 

Staz. Ciampino) 
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Distributor! della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

Teleradloprodottl 
dl Antonio Vlliello 
Via Gaetano De Bottis. 7 
80059 Torre del Greco 

Grivar Eletlronica 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vlgnola 

alia C.P.E. 

L.P.S. Eletlronica 
di Saverlo Panlaleone 
Via Sardegna, 56 
90144 Palermo 

troverete puntualmente 

ogni mese la rivista 

Elektor ed i Kits dei 

progetti pubblicati. 

C.P.E. Via Appia,279-04028 SCAURI(LT) Tel. 0771/65.59.0 

ELETTRONICA 

41058 VIGNOLA (Modena) 
COMPONENTI ELETTRONICI 

RIVEND1TORE AUTORIZZATO DEI 
CIRCUITI STAMPATI E DEI COMPO- 
NENTI ELETTRONICI RELATIVI Al 
PROGETTI APPARSI SU ELEKTOR. 

Inoltre e disponibile una vasta 
gamma di transistor, integrati, kits 
elettronici, minuterie varie e 
altoparlanti per hobbisti. 
Antenne per impianti TV e 
componenti elettronici per industrie. 
artigiani, riparatori e installatori. 

Tel (059) 77.50.13 

Via Traversagna, 2/A 

Tutti gli integrati necessari a 
realizzare il Computer TV- 
Game proposto da Elektor n0 

10-11 sono reperibili presso 

J 

sr 

K 

Via Canova, 21 
20145 Milano 
Tel: 02/3491040 

(T 

J 

II manuale del microprocesso- 
re 2650 in lingua itaiiana e di- 
sponibile assieme alladescri- 
zione delle funzioni monitor. 
Una vasta gamma di compo- 
nenti, per le applicazioni pro- 
poste da Elektor. e disponibile 
in stock a prezzi interessanti e 
con un rapido servizio di eva- 
sione ordini. 

MDM Eletlronica 
Via Sbarre inf. Tr. XI di V.le Moro 
89100 Regglo Calabria 

Dltta Tosl Slefano Eletlronica 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 

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

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

BMP s.n.c. dl Benevelli e Prandl 
Via Porta Brennone, 9/b 
42100 Regglo Emilia 

Slmet dl Sannino Genovese Oonato 
Via Zara, 46 
84100 Salemo 

FOREL eletlronica 
Via Italia 50 
60015 Falconara (AN) 
Tel. 071/9171039 

7400 350 4012 400 
74LS00 350 4013 550 
7402 350 4015 950 
7404 350 4016 500 
74LS04 350 4017 1000 
74LS05 350 4023 400 
7408 350 4027 650 
7410 350 4029 1250 
7413 500 4040 1100 
7421 350 4042 900 
7427 350 4046 1300 
7430 350 4049 550 
7432 350 4050 550 
7442 800 4066 500 
7445 950 4069 400 
7446 1100 4081 400 
7448 1000 4093 700 
7472 500 4511 1250 
7473 450 4514 2700 
7474 450 4518 1100 
7485 1000 4520 1100 
7486 450 4528 1400 
7490 600 75491 1300 
7493 600 75492 1300 
74121 600 74C926 7000 
74123 700 LF 356 H 1900 
74132 900 LF 357 N 1400 
74148 1250 LM 301 N 550 
74151 850 LM 311 N 850 
74153 850 LM 339 N 850 
74LS154 1300 LM 555 N 500 
74157 850 LM 556 N 1000 
74161 900 LM 723 H 950 
74164 1000 LM 3900 1000 
74166 1000 TDA 2002 1500 
74190 1000 UA 709 H 800 
74192 1000 UA 741 N8 550 
74193 1000 UA 741 CH 700 
74221 1250 UA 747 N 700 
74LS241 2000 XR 2203 1800 
74LS251 900 XR 2206 6500 
4000 400 XR 2207 6000 
4001 400 MM 2114 N3 
4011 400 (300 nsec) 6540 

OFFERTA SPECIALE STK 465. modulo 
amplilicatore stereo, 40 + 40 Watt efficaci. 
fornito di data sheet L. 13.900 
Spedizioni in conlrassegno 1 prezzi 
riportati sono netli. non comprensivi di IVA. 
Spese di spedizione a carico dell'acquirente. 
Ordine minimo L. 10.000. 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

Elenco dei componenii reperrbili presso tutli i punti dl vendila 

slgla componante codice GBC slgla componente codice GBC slgla componenla codice GBC slgla componenla codice GBC 
INTEGRATI 4081 YI/0481-00 4022 YI/0422-00 BC 107 8 YT/0855-50 

YI/6870-00 
4024 YI/0424-00 74151 YI/1361-00 BC 179 C YT/1000-25 

XR2206 74LS163 YI/1036-50 LM 3911 YI/3248-25 BC 109 C YT/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 Yl/l 193-00 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 Yl/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 CD 4000 YI/0400-00 TCA965 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 Yl/6819-00 CD 4046 YI/0446-00 CA 3080 YI/0284-50 BC 556A=B YT/1752-00 
4016 Y(/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 74LS241 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 YI/0520-00 2N 2219 YT/8010-79 
LF 357 YI/2895-00 741 CN14 YI/3109-25 3911 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 8 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 YI/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/1296-10 
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 
74 L 508 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 Yl/2953-00 7485 Yl/1265-00 BD 242 A YT/2524-00 
LM 339 YI/3001-50 4001B YI/0401-00 74157 Yl/1367-00 BD 131 YT/2294-00 
74 LSI 39 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 
74LS156 YI/1033-00 CD 4093 YI/0493-00 566 YI/3063-75 OPTO 74LS258 YI/1084-00 CD 4012 YI/0412-00 74LS14 YI/0962-00 
CD 4099 YI/0499-00 CD 4042 YI/0442-00 74150 YI/1360-00 TIL 209 

TIL 111 (TIL 112) 
YO/1800-10 
YO/1124-00 CD 4053 

74 L SOS 
YI/0453-00 
YI/0957-50 

CD 4040 
CD 4034 

YI/0440-00 
YI/0434-00 

74LS04 YI/0957-00 AY-5-2376 Y|/0050-00 TRANSISTOR! 
74LS86 YI/0998-00 CA 3130 YI/0330-00 
74LS113 YI/1011-50 74121 YI/1331-00 BC 108 YT/0858-20 DIODI 
74 LSI 09 YI/1009-50 7437 YI/1217-00 BC 109 YT/0860-00 TIC 226 D YD/3007-00 
74LS136 YI/1023-00 4069 YI/0469-00 BC 178 YT/0998-25 IN 4001 YD/4350-20 
74LS10 YI/0960-00 74123 Y(/1333-00 BC 140 YT/0922-13 IN 4002 YD/4350-40 
74154 YI/1364-00 7445 YI/1225-00 BC 160 YT/0962-30 BA 127 YD/0240-00 
4050 YI/0450-00 7493 YI/1273-00 BD 242 YT/2524-00 1N 914 YD/3732-90 
CA3086 YI/0287-50 7430 YI/1210-00 BU 142 YT/5442-00 B40 C5000 YD/0134-00 
2120-1 YI/7420-00 UAA 170 YI/6818-00 BC 557 B YT/1754-00 IN 4004 YD/4350-80 
74LS174 YI/1042-00 LM 311 YI/2991-00 BC 141 YT/0923-90 DUS-1N 4148 YD/4379-65 
74192 YI/1402-00 7420 YI/1200-00 BC 547 B YT/1734-10 DUG-OA 95 YD/2335-10 
74196 YI/1406-00 7402 Yl/t182-00 BC 108 8 YT/0858-40 TIC 106 D YD/3002-00 

srl - Via Canova 21 
20145 Milano - Tel: 02/3491040 

Computer TV-Gsmea L. 174.000 (IVA inclusa) 

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

21.000 LS05 400 
30.000 L986 600 
29.000 LS113 600 

7.500 LSI 09 600 
1,000 LS00 400 
1.000 LS136 1.000 
1.000 LS10 400 
1.000 8.867 MHz 2.000 
1.200 opzionl L. 26.000 
1.000 Joy-slicks 3.000 
1.700 Traslormatore 220/13VA 6,000 
3.000 Cavo 10 till ml I 1.000 

400 Compensatore per quarzo 1.000 
400 Documentazione in italiano 8.000 

Attenzlone II lettore che dopo aver sviluppato un programme, inlendesse 
riportarlo su EPROM, pub usufruire deH'apposito programmatore presso la 
MESA 2 srl che pub anche fornire la EPROM stessa. 

Eleklermlnal L 30.000 (IVA inclusa) 

2102-1 2.500 
SFC 71301 (ptogrammala) 5.000 
74LS174 1,200 
74LS165 1 200 
74LS163 1 200 
4011 400 
4081 400 
74LS04 400 
74LSOO 400 
74LS125 1.000 

MM 5303 
AY5-1013 
96364 
RO-3-2513 

L. 10.950 
11.400 

L 30-735 000 ca 
L 18 600 

I.C.C. Via Pal ma 9 - 20100 Milano 
Tel; 0274045747 

Presso la sede GBC - V.le Matteolti 66 - 20092 Cinisello B. 
Tel. 02/6181801 e reperibile la 
TASTIERA PER IL COMPUTER TV GAMES: 
tastini codice GL 0900/00 
cappucci codice GL 0902/00 

Alia Cross Point potete acquistare la TASTIERA ASCII 
Key switch tipo JP 5045 
Key switch tipo JP 5025 " 
' richiedete caopuccio normale e doppio con innesto ad "X" 
CROSS POINT - Via Mlglloretll 2 - 20161 Milano 
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Distributori della rivista Elektor e del suoi circuit! stampati. 

/.D.S. 
IMPIANTI Dl SICUREZZA 
E TELECOMUNICAZIONI 

Viale Scala Greca, 283 - Tel. 0931 - 56933 
96100 SIRACUSA 

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE, APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE, ANTIFURTI, RADIOALLARMI, 
TVCC PONTI RADIO, CENTRALI OPERATIVE, 
AUTOMATISM!, ASSISTENZA TEONIOA PER TUTTA 
LA SIOILIA. 

VI METTE ORA ANCHE A DISPOSIZIONE I CIRCUITI 
STAMPATI Dl "ELEKTOR" CON COMPONENTI ED 
ASSISTENZA. 

FARISATO ELETTRONICA di S. Sosic 

Commercio ingrosso componenti eletlronici passivi - Telefonia - 
Ricercapersone - Deposito componenti ed apparecchiature "ATECO" 

35011 CAMPODARSEGO (PD) - VIA PIOGA, N. 142/B 
TEL. (049) 759288-555275 

DIP - SWITCHES 

4 poli L, 1.300 
6 poli L. 1.500 
8 poli L. 1.900 
10 poli L. 2.600 
Trimmer a film spesso 
vertical! e orizzontali L. 250 
Connettori passo 3.96 terminali 
dip-solder 
10 + 10 L. 2.600 
15 + 15 L, 3.200 
18 + 18 L. 4.300 
22 + 22 L. 4,300 
30 + 30 L. 6.300 

Minirele ""ATECO" 

1 sc. 5 amp. L. 2.300 

Picorele "ATECO" 

1 sc. 1 amp. L. 1.300 
1 sc. 2 amp. L. 1.500 
2 sc. 1 amp. L. 2.400 

SCONTI PER OUANTITA' 

Trasformatori toroidali - Autotrasformatori 
varlabili - Dissipatori - Saldatori eletlrici 
prolessionali per elettronica della "JBC" - 
Interruttori a levetta 

METTIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE I CIRCUITI STAMPATI E LA RIVISTA 
ELEKTOR 

Vendiamo esclusivamenle per corrispondenza e a mezzo lelefono. Spedizioni in 
contrassegno con spese a carico dell'acquirente Siamo present! a tutte le mostre 
radiantistlche. 

Alia 

LPS elettronica 

troverete puntualmente 
la rivista Elektor, i 
circuiti stampati e i 
componenti dei progetti 
pubblicati. 
Inoltre: 
Contenitori e rack TTL - 
CMOS - memorie - 
tastiere - microcomputer 
- data books e biblioteca 
tecnica. 

LPS elettronica 

Via Sardegna56 

90144 Palermo 

Tel. 091/527477 

Per la realizzazione dei Vos- 
tri progetti aftidatevi 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. 

ELECTRONIC 
Via Nino Bixio, 32 

Tel. 031/557424 
COMO 
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^35-servizio circuiti stampati 
1980 

giugno 1979 gcnnalo 1980 

EPS 9453 generalore di lunzioni 
semplice L 8 000 

EPS 9453F pannello per generalore di 
lunzioni semplice L 4 850 

EPS 9465 aitmentalore siabiiuzalo a 
circutlo mtegraio L 4 000 

EPS 78041 lachimeiro per la Dicicietia L 2 800 
EPS 1234 nduttore dmamico del 

rumore L 3 300 
EPS 9743 comando auiomaitco per il 

cambio delie dispostnve L 2 500 
EPS 4523'983i le lolograiie di Kiritan L 7 400 
EPS 1473 simulaiore di fischio a vapore L 3 650 
EPS 1471 smteiizzaioce di vaportera L 3 400 
EPS 9765 tnieitore dt segnali L 2 450 

luglio/agoslo 1979 
EPS HBl' auslereo alimentatore- 
+ HB12 amplilicalore Hi-Fi da 3W L 7 900 
EPS HB13 austereo preamphficaloie L. 8 300 
EPS MD4 nienmenio d» Irequenza 

universal? L 5 500 
EPS 9525 indicatore di picco a LED L 4 300 
EPS 77005 dislorsjomelro L 5 900 
EPS 77059 aiimeniatore 0-10V L 4.200 
EPS 77101 amplilicalore per auioradio 

da 4 w L 3 300 
EPS 9398 t 9399 preamplilicalore preco L 10 500 
EPS HB14 auiiereo preamplilicalore 

fono L 4 400 

EPS 9984 'uzz-oo* vartabde L 4 200 
EPS 9965 lasliera ASCII L 16 000 
EPS 9988 pocke' bagaieiie (gioco 

d« deslrezzai L 4 500 
EPS 9985 coniammuli chiocciante L. 6 300 
EPS 9966 elekterminai L 17000 
EPS 79519 smioma a tasi» L 8900 

febbraio 1980 
EPS 9974 nveiatore a prossimiia L 6500 
EPS 79038 • esiensione delie pagme 

nelleleklermmal L 14 900 

EPS 79088-1-2-3 it digilarad L 10 900 
EPS 795U gate dipper L 4 300 
EPS 78003 lampeggtatore dt potenza L 4 500 
EPS 79077 SempliCi ei»eii< sonpr. L 4 500 
EPS 78087 chassis di med'a Irequenza L 5 500 
EPS 79082 decodtlicaiore stereo L 5 800 
EPS 79095 eiekdoorbell L 11 000 

marzo 1980 
EPS 79019 generalore smusoidale 1 4900 
EPS 99'3-l'2 unita di nverbero digitate L 15 000 
EPS 79040 modulaiore ad anello L 6 300 
EPS 9753 Diglia eietlromca L 7 400 
EPS 80021-la.2a smtonia digiiale L 16 900 
EPS 80016 disturbaiore eleiiromco L 3 900 

saflembre 1979 
EPS 9797 
EPS 9860 

ollobra 1979 

timer logantmico per camera 
oscura L 5 800 
PPM voiimeffo di picco AC 
su scala loganimtca L 4 900 

aprlle 1980 
EPS 79650 
EPS 79039 
- pannello monoselektor 
EPS 79070 stenlore 
EPS 79071 assistenior 
EPS 80023 topamp 

cooveriitore per onde cone L 4 500 
L 19 000 
L 8 500 
L 6 000 
L 3500 

EPS 9344-1 . 2 mini lamburo L 8.500 
EPS 9344-3 generalore di rltmi IC L 4 500 maggio 1980 
EPS 9948 generalore smusoidale a 

frequenze lisse L 6 000 EPS 79024 ncancaiore aflidabiie L 5 000 
EPS 9491 segnaialore per parchimeiri L 3 500 EPS 80031 toppreamp L 9 400 
EPS 79026 mterrultore a ballimano L 4 500 EPS 80054 voicte una woce strana 7 

(modulaiore ad anello) L 4500 
novembre 1979 EPS 79093 

EPS 80009 
limef/conlrolier programmab 
sewar (elfeiii sonon con 

L 6 400 
EPS 9401 equin L 7 800 nverbero analogico) L 6 900 
EPS 79005 indicatore digitate umversale L 5 500 
EPS 9751 sirene L 4500 giugno 1980 
EPS 9755-1-2 termometro L 9 800 
EPS 9325 n digibeit L 7 500 EPS 80010-2 antenna aibva 
EPS 79075 microcomouter basic L 18500 EPS 80019-1 

EPS 80084 
per Cautomobtle 
accensmne a transistor 

L 6000 
L 9 000 

dlcembre 1979 EPS 80086 lemponzzalore "mlelligente' 
per tergicnstallo L 7 500 

EPS 9987-1 -2 amplilicalore teiefonico L 7900 EPS 80096 misuratore di consumo 
EPS 79006 gioco prowa torza L 5 700 del carburante L 15 000 
EPS 79073 cosiruzione del computer EPS 80097 termiamo i ladn' (antifurto) L 4000 

per TV Games imam board) L 38 000 EPS 80101 indicators detia tensione 
EPS 79073-1-2 cosiruzione del computer deila baiiena L 4000 

per TV Games (power sup- EPS 80102 on probe ad a si ma L 4 000 
ply e kevboard) L 17 500 EPS 80109 protezione per la ballena L 4500 

EPS 9906 aiimeniatore per rmcro- 
compuier basic L 9 900 

EPS 7043b sussidm da campeggio L 4 000 

EPS 9885 scheda con 4k di RAM L 35 000 lugllo/agosto 1980 EPS 9967 modulaiore TV UHF VHF L 4 500 L 4500 EPS 80024 bus board L 12900 EPS 78065 ndutlore di luce sensor 
EPS 9817-1 • 2 vollmelro LEO con UAA 180 L 5 900 EPS 79517 canca battena aulon7aiico L 4900 
EPS 9970 osciilographics L 5 500 EPS 79505 afnmuloiilore per 
EPS 9952 saldaiore a lemperaiura disc-jockey L 6000 

comrollata L 4 900 EPS 79114 'requenzimeiro per 
EPS 9827 campi magneiici in medic ma L 3 600 smteiizzaion L 5300 
EPS 9927 minr-frequenzimelro L 6 900 EPS 79509 servo amptificalore L 3200 

EPS 79513 VSWR meter L 1 500 
EPS 80027 generalore di coiore L 3400 
EPS 79033 quizmaster L 3000 
sistema d aiiarme cenuaiizzaio 
EPS 9950 stazione master L 4 000 
EPS 9950 siazione slave L 3.600 
EPS 9950 staztone d aiiarme L 2 000 
EPS 9945 consonant 
EPS 9945-F pannello frontale consonant L 16 000 

consonani 

ollobre 1980 
EPS 80067 digisplay L 4 500 
EPS 80045 termometro digitate L 6 200 
EPS 79035 miiitvolimeiro CA 

e generalore di segnaii L 2800 
EPS 9954 preconsonant L 4 300 

novembre 1980 
EPS 80068-1 2 tl vocoder di dektor-bus 

board L. 15 850 
EPS 80068-3 il vocoder d' etekior-Min L 5450 
EPS 80068-4 il vocoder di elektor- 

modulo I/O L 5.500 
EPS 80068-5 II vocoder di elektor- 

atimeniatore L 4500 
EPS 80022 ampliticatore d'antenna L 1 500 
EPS 80060 chorosynl L 25.500 
EPS 9956 9955 doppio regolatore di 

dissoivenza per proietiori L 5 100 

0S - servizio 

software 

uP TV Games 
four- in-a-row surround 
mustc box fun and 
games, clock 

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

ESS 003 L. 4 800 

Tultl I circuit! stampati e I dlschl 
software, sono In vendlla presso I 
mlgliori rlvenditoii (Indlcatl allrove In 
quests rlvlsta) e possono essere 
rlchlestl alia noslra Redazlone 
utlllzzando II coupon qul sotto 

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

Nome 

Cognome- 

Via  

Invialemi il seguenle materiale. paghero al posllno I'importo indicate 
net n" 18 di Elektor + spese di spedizione • 
Termini di consegna: 

EPS 60gg dalla data di ricevimento deH'ordine 
ESS 60gg dalla data di ricevimento dell'ordine 

Citta 

Firma 

Data _ 

CAP_ 

Codice tiscale (indispensabile per le aziende) 

EPS 

EPS 

EPS 

Peps" 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

I ESS 

I ESS 

| ESS 

I ESS 
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elektor kit 

Un servizio per gli appassionati di autocostruzione elettronica 

'•/jsilnJ'.ti mette a disposizione alcuni kit basati sui monlaggi pubblicati sulla riwista Elektor 

V. 

GENERATORE DI FUNZIONI 
SEMPUCE KE 103 

ESPERIMENTI 
IN MEDICINA KE 101 

f 

INTERRUTTORE 
A BATTIMANO 

H generatoie di funzioni 6 un 
apparecchio universale ed 
utilissimo 
Alimentazione: 15 Vc.a 
Campo di frequenza (8 gamme): 

10 Hz -H200 KHz 
Funzioni d'uscita; Sinusoidale- 

niangolaie-quadia-impulsi 
Tensione d'uscita: da 0 a 1 V 
Impedenza d'uscita: circa S Q 
Distorsione onda sinusoidale: 0,5% 

KE 102 

Questo semplice apparecchietto 
produce un campo magnetico 
altemalo, adatto all'impiego 
medico. 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
Assorbunento: 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'unmagini d'essere 
seduto nel suo salotto, confortato 
dalla compagnia di alcuni amici, 
allorchb nota che il tramonto inizia 
a ridurre la luce estema A1 
momento egh batte le mam, ed - 
opla - si accendono le lan.padine! 
n lettore, ha rispaxmiato il fastidio 
di alzarsi dalla confonevole 
poltrona 
Alimentazione: 9 Vcc 

L. 17.500 

componenti 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

sei un rivenditore di materiale eiettronico 

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— Tel.:. 

Citta - CAP. 

Siamo inleressati a ricevere ulterior! informazioni sulla possibilita di divenlare rivenditori di Elektor. 

V 
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elettromeccanica ricci 

20140 cislago (va) - amminislrazione e vendite; via c. battisti. 792 - tel. 02/96380672 

5* 
TASTIERA ALFANUMERICA RCA 

TIRO VP 601 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
58 TASTI 

128 CARATTERI 
COD1FICA ASCII PARALLELA 
TASTI SENSORIALI 
DUE TASTI DEFINIBILI DALL'UTENTE 
SINGOLA ALIMENTAZIONE + 5V 
AVV1SATORE ACUSTICO 
USC1TA TTL COMPAT1BILE 

L. 110.000 (Prezzo singolo: per quantita richiedere quotazioni) 

LE TASTI ERE RCA TIPO VP 601 UTILIZZANO DEI CONTATTI A MEMBRANA FLESSIBILE, Dl ALTA TECNOLO- 
GIA CHE RICHIEDONO PER L'AniVAZIONE UNA LEGGERA PRESSIONE. 
QUESTA SOLUZIONE HA PERMESSO Dl OTTENERE UN ELEVATO GRADO Dl PROTEZIONE CONTRO LA 
PENETRAZIONE Dl AGENTI INOUINANTI E UNA LUNGA VITA OPERATIVA DELLE UNITA' STIMABILI IN 
OLTRE CINQUE MILIONI Dl OPERAZIONI. ^ ^ 
I TASTI SONO RICOPERTI CON UNO STRATO SAGOMATO IN MODO DA FACILITARE IL CORRETTO PO- 
SIZIONAMENTO DELLE DITA. 
TALE ACCORGIMENTO. INSIEME ALLA NECESSITA' Dl UNA LEGGERA PRESSIONE OPERATIVA, CONTRI- 
BUISCE A MIGLIORARE IL LAVORO DELL'OPERATORE. CHE PUO' VERIFICARE Dl VOLTA IN VOLTA, 
L'AVVENUTA INTRODUZIONE DEL CARATTERE PER MEZZO Dl UN SEGNALE ACUSTICO CHE UN GENE- 
RATORE INTERNO EMETTE OGNI VOLTA CHE VIENE PREMUTO UN TASTO. 
LA CIRCUITERIA C/MOS DELLE UNITA' PARTICOLARMENTE INSENSIBILI AL RUMORE, NE AUMENTA 
L'AFFIDABILITA' E NE PERMETTE L'USO ANCHE IN SETTORI INDUSTRIALI OVE SIANO PRESENTI GROSSE 
MACCHINE UTENSILI, APPARECCHI AD ALTA TENSIONS O COMUNOUE NOTEVOLI VARIAZIONI DELLE 
CONDIZIONI ELETTRICHE GENERALI. 
L'UTENTE PUO' SELEZIONARE TUTTI I 128 CARATTERI ALFANUMERICI DEL CODICE ASCII OPPURE SOL- 
TANTO 102 CARATTERI, COMPRENDENTI LE SOLE LETTERS MAIUSCOLE, IN FUNZIONE DELLA COMPATI- 
BILITA' RICHIESTA PER OPERARE CON ALTRE PERIFERICHE. 
LE PRESTAZIONI DELLA VP 601 SONO ULTERIORMENTE MIGLIORATE DALLA PRESENZA Dl UNA CIRCUI- 
TERIA Dl ROLLOVER, Dl GRANDE UTILITA' QUANDO L'ELEVATA VELOCITA' Dl SCRITTURA DELL'OPERA- 
TORE TENDE A GENERARE LA SOVRAPPOSIZIONE Dl CARATTERI SUCCESSIVI, E DA UN INDICATORS 
Dl ACCENSIONE A LED. 
LE UNITA' VP 601 PRESENTANO UN USCITA PARALLELA DA 8 BIT, UN BIT Dl PARITA' NON BUFFERIZ- 
ZATO E DEI SEGNALI Dl HANDSHAKE PER OTTENERE LA MASSIMA FLESSIBILITA Dl INTERFACCIAMENTO. 
L'USCITA E' C/MOS O TTL COMPATIBILE E PUO' PILOTARE GARICHI TTL. 
IL FUNZIONAMENTO RICHIEDE UNA SINGOLA ALIMENTAZIONE A + 5 Vcc CON UN ASSORBIMENTO 
NOMINALE Dl 85 mA. 
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Speclflche generall mod. 3207 
• Sistema di misura automatico o 
manuale 
• Virgola fluttuante autoi. 
• Display 3'/, digit, LCD con 
indicazioni delle fiinzloni e della 
polarita. 
• Tasto dl azzeramento automatico 
• Tasto selezione di portata. 
• Tasto inserimento misure in 
LOW POWER. 
• Tasto prova diodi 

• Tasto di selezione delle misure. 
• Prova diodi e semiconduttori 
• Prova continua 
• 'BUZZER' awisatore di cortocircuito 
(disinsenbile). 
• Alimentazione con pile all'ossido 
d'argento 
• Protezione c.c. 1000 V 

c.a : 750 V 
o - mA : fusibile e diodi 

• Dimensioni: 150 x 60 x 12.5 mm 
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UN COMPUTER 

PER IMPARARE lUIIO 

SUI COMPUTER. 

IIICRBMec:SSM 

In questi ultimi anni, 

Teccezionale diffusione dei 

microprocessori nelFindu- 

stria e nella vita di tutti i 

giorni ha aumentato 

fortementela richie- 

stadipersoneingra- d 

do di operare pro- 11 

fessionalmente nel 

settore. 

La SGS-ATES, 

uno dei maggiori 

produttori di micro- 

processori da sempre 

in primo piano nel loro 

supporto in Europa, ha 

fatto fronte a questa esigenza realizzan- 

do il NANOCOMPUTER, un sistema 

didattico professionale e complete. 

Inseghamento e apprendimento: due 

facce dello stesso problema. 

Su questo concetto e basato il siste- 

ma didattico NANOCOMPUTER in 

NANOCOW PfiT f II 

cui la SGS-ATES ha riversato 

una lunga esperienza sistemi- 

stica e produttiva, realizzata 

preparando i suoi tecnici e ri- 

cercatori ad altissimo livello. 

II NANOCOMPUTER e 

un sistema didattico integrate 

e modulare. E formato da un 

potente microcalcolatore con 

il micropro- 
NBZ80-S. Scheda base, scheda 7 OA 
per esperimenti. minilerminale, CCSSOrC Z>oU 
contenitore-alimentatore, „ 
kit di fin, prououo in 
Sanobook lei. manuale tecnico. Italia dalla 

SGS-ATES, e da un insieme comple- 

to di sussidi educativi: libri di testo 

Nanobook'in italiano e nelle principali 

lingue europee,manuali tecnici, kit per 

esperimenti. 

La concezione modulare permette 

al NANOCOMPUTER di crescere in- 

sieme allo studente, in un processo di 

apprendimento attivo fondato sul conti- 

nuo dialogo tra la macchina e lo studente. 

SGS-ATES Componenti Elettronici S p A , Via C. Olivetti 2,20041 Agrate Brianza, Tel. (039) 65551 • DIREZIONECOMMERCIALEITA- 
LIA, Via Correggio 1/3,20149 Milano, Tel. (02) 4695651 • UFFICIVENDITA: Firenze, Tel. (055) 4377763 • Milano, Tel. (02) 4695651 • Roma, Tel. 
(06) 8392848 • Torino, Tel. (011) 531167 • PUNTI DI VENDITA: Via Larga, ang. Via Brolo/Via Verziere, 20122 Milano, Tel. (02) 8690047 • Via S. 



Per queste caratteristiche, 

il sistema NANOCOMPU- 

TER e particolarmente adat- 

to non solo alPappren- 

dimento a scuola, 

sotto la guida di 

un insegnante, 

maancheper 

chi voglia 

individual- 

mente prepa- 

rarsiaquesta nuo- 

va professione. 

II sistema NANO- 

NANOCOMPII r» II 

UlCIOfMCESSM 

E possibile, attraverso un 

kit di espansione, passare dal- 

la versione NBZ80-B alia 

NBZ80-S. In tal modo ogni 

studente puo scegliere, gra- 

duandolo nel tempo, il livello 

di apprendimento piu conso- 

no alle proprie esigenze. 

L'NBZSO-S e a sua volta ulte- 

/? c a v a • ■ / riormente espandi- yBZSO-B. Scheda base, minttcrminale, ^ 
contenitore-alimentatore, bile pCF COnSentlTe 

rapprofondimento 

di un linguaggio ad alto livello, il Basic, 

soprattutto nelle sue interazioni con 

Nanobook /. manuale tecnico. 

COMPUTER: un siste- 

ma modulare. IINANOCOMPUTER, 

studiato espressamente per impieghi 

didattici, riunisce in se un'elevata rigo- 

rosita di concezione e un'estrema 

flessibilita, essenziali in un 

processo di apprendi- 

mento teorico e speri- 

mentale al contem- 

po. Nella sua ver- 

sione piu semplice, 

NBZ80-B, il NA- 

NOCOMPUTER 

permette anche allo 

studente senza co- 

noscenze specifi- 

che di impadronirsi 

delle tecniche di pro- 

grammazione dei mi- 

crop rocessori. 

Con la versione NBZ80-S 

lo studente viene introdot- 

to anche nelle tecniche di interfaccia- 

mento di un microprocessore con il 

mondo esterno e nei problemi di inter- 

azione tra hardware e software. 

Fhardware. 

i 
)i § 

s 

^•NOCumiM i 

' I 

* 
4* 

* 

NBZ80-HL Come NBZ80S con 16k 
byte di RAM, tastiera alfanumerica 
con interfaccia video. 8k ROM di 
Basic su scheda addizionale. libra 
Basic Programming Primer, monitor 
TV (opzionale). 

Desidero ricevere graluitamente maggiori informazioni su: 
□ sistema NANOCOMPUTER* 
□ corsi sullo Z80 con I'utilizzo del NANOCOMPUTER' 
NOME . COGNOME 
1NDIRIZZO _ 
PROFESSIONE  
Inviare a: SGS-ATES 
Componenli Elellronict S p A 
\'ia C Olivetti 2-20041 
Agrate Bnanza. tel. (03'') 65551 

Quintino 29/C, 10121 Torino, Tel. (011) 531267 • DISTRIBUTOR!: CID, Roma. Tel. (06) 6383979 • DE DO Electronic Fitting & C. S.as..Tortoreto Lido 
(Te), Tel. (0861) 78134 • DISELCO S.pA, Milano, Tel. (02) 3086141 • FANTON ELECTRONIC SYSTEM S.r.l., Padova. Tel. (049) 654487 • FANTON 
BOLOGNA S.r.l., Bologna, Tel. (051) 357300 • AGENTE ESCLUSIVO PER LA SCUOLA: GB PARAVIA & C. EDITORI, Torino. Tel. (011) 779166. 
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HM 312-8 
5" - 20 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 

V_ 

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

HM S12-8 
5" - 50 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 
Linea di ritardo 

• -» i 

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

TAGLIANDO VALIDO PER 
ricevere docuraentazione dei Mod  

ncevere dimostrazione dei Mod   
Cognome/Nome  

EK n/80 
I Rappresentante in esclusiva per I'ltalia 

Dilta o Ente _ 

Via  _ N _ _ TEL . 
CAP _CnTA_ 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 

MILAN O : 
ROMA 
VENETO 
EM-ROM. : 
CAMPANIA: 
MARCHE : 
SARDEGNA; 

TELAV - Via S. Anatalone, IS - 20147 MILANO - Tel (02) 4158746/7/8 
TELAV - Via Salaria, 1319 - 00138 ROMA - Tel (06) 6917058/6919312 
ELPAV - Via Bragnl 17A - 35010 CADONEGHE (PD) - Tel (049) 616777 
ELETTRONICA DUE - Via V. Veneto, 2 - 44100 FERRARA- Tfel (0532) 25160 
POLICHETTI - Coiso A, Lucci 102 - 80142 NAPOU - Tel (061) 266888 
JOHNVOX - P.le Cappuccim, 2 - 62019 RECANAT! - Tel (071) 980574 
TEMOSA - Via Rockefeller, 16 - 07100 SASSAR1 - Tel (079) 210070 
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Brlllantl prospettlve per I crlstalll 
liquid! 

Visualizzatori a cristalli liquidi affidabili, 
durevoli sono oggi componenti familiari di 
orologi e calcolatori tascabili. Ma il lavoro 
dei gruppi di ricerca universitari, governa- 
livi ed industriali, che li ha resi disponibili 
cosl a buon mercato, non e affatto al termi- 
ne. in quanto la crescente complessita dei 
dispositivi si traduce in specifiche piu rigo- 
rose per i maleriali. 1 cristalli liquidi pro- 
dolti in un tipo nuovo promettono di esse- 
re la chiave per ulteriori importanti inno- 
vazioni. 
I display elettroottici digital! che fanno uso 
di cristalli liquidi trovano diffuso impiego 
in orologi da polso e da tavola, calcolatori 
tascabili e, grazie alia pubblicita, i termini 
"cristalli liquidi" e "display a cristalli li- 
quidi" sono ormai familiari a tutti. II suc- 
cesso di questi dispositivi dipende intera- 
mente dalla quality del sottile strato fluido 
del materiale a cristalli liquidi usato per 
rappresentare i segni sul display, e che si 
pu6 osservare nella fotografia. 
II progresso nella costruzione di soddisfa- 
centi display a cristalli liquidi h rimasto s 
lungo fermo semplicemente perchfe non 
erano disponibili materiali con buone e 
stabili c'aratteristiche. Ma le cose sono im- 
provvisamente cambiate con la scoperta 
della classe dei cristalli liquidi a base di 
ciano-difenile. 

Subltaneo aumsnto della domanda 

Le possibility di questi cristalli liquidi sono 
apparse subito eccellenti, grazie ad un este- 
so programma di prove al RSRE. Imme- 
diatamente ci fu una forte richiesta del 
nuovo materiale. La society chimica BDH 
a Poole nel sud dell'lnghilterra ha risolto il 
problema della produzione in massa del 
materiale, in forma sufficientemente pura 
per garantire un impiego affidabile nei di- 
splay. 
Un interessante risultato di questa colla- 
borazione tra un'universita, un laborato- 
rio governativo di ricerca ed una ditta di 
prodotti chimici, nella combinazione di 
due discipline scientifiche, la chimica e la 
fisica, ha condotto ad un vantaggio in ra- 
gione di vicendevole stimolo, che ha supe- 
rato i problem! di comprensione e di co- 
municazione. 

I cristalli liquidi 

Cosa sono i cristalli liquidi? 
La loro conoscenza e data da parecchi an- 
ni. essendo stati scoperli dal botanico 
austriaco Reinilzer nel 1888. Egli osservo 
che i! composto organico benzoato di cole- 
sterile fondeva netlamenle al 145 0C, ma 
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Folomlcrografla dl un crlslallo llquldo smectlco (vedl testo) con Ingrandlmento dl circa 200. La fase a 
crlstallo llquldo i stata formata raffreddando un sotllle lllm dl llquldo Isotroplco (sfondo nero) e rlsulla 
chlaramenle ordlnata nonostante II fatto che e scorrevole. In altre parole per quanto I crlstalll llquldl 
slano (luldl. hanno molle delle proprteU ottlche del crlstalll solldl. Questo si traduce nella posslblllta dl 
produrre. usando del crlstalll llquldl nemallcl che possono essere controllall eletlrlcamenle, II famlllare 
tlpo dl display moslrato nella parte inferlore della lolo. 

non formava un liquido limpido. Si ottene- 
va infatti un fluido di aspetto nebuloso che 
si chiarificava solo dopo riscaldamento a 
179 °C. La fase intermedia fu riconosciuta 
come un eventuale cristallo liquido. Presto 
furono trovati altri composti organici che 
presentavano un comportamento analo- 
go. ed un aspetto comune di tutti questi 
composti erano le loro molecole di forma 
lunga e stretta. Inoltre tutti contenevano 
anelli benzoici e doppi legami che davano 
loro rigidita (vedi figura I). 
Non e affatto impensabile che dei compo- 
sti come questi possano comportarsi in 
questo modo. I loro reticoli cristallinisono 
formati da disposizioni rigide tridimensio- 
nali ed ordinate di molecole a forma di 
bastoncino; se i cristalli sono riscaldati la 
vibrazione termica prende il sopravvento 
sulle int'erazioni molecolari, e le molecole 
divengono libere di muoversi in qualunque 
direzione, con la conseguente distribuzio- 
ne dei reticoli cristallini rigidi. Per moleco- 
le meno allungate o di forma approssima- 
tivamente sferica, il materiale risulta un 
vero liquido. con un disordine totale nel 
sistema molecolare. Pero nel caso di mole- 
cole di forma allungata esiste una forte 
tendenza a mamenere paralleli tra loro gli 

CHjO-^-N = NOCH3 

0 

CH30^(3-CH = N-C3-0C0.CH3 

0 

CH30 H C =(^)= C H-^V 0 C H 3 

Figura 1. Non mollo dopo la scoperta del prlml 
crlstalll llquldl si trovb che allrl composti organic! 
si comportavanoln manlera simile. Una caratlerl- 
sllca comune a questi maleriali contenevano sl- 
steml ad anello benzolco e doppi legami che con- 
ferlscono loro rlgldlW. 

caldo 

freddo 
/' \ 

(a) (bl 

Figura 2. Translzlone reverslblle tra un crlstallo liquido nemallco (a) ed II llquldo isotroplco disordlnato 
(b). 
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assi maggiori, in presenza di notevoli di- 
stanze molecolari, anche dopo che il cri- 
stallo ha collassato. Questo origina una 
fase che rassomiglia ad un fluido, ma che 
tuttavia i altamenie organizzata. 
A causa deU'ordinamento molecolare che 
rinane, il materiale in questa fase ha molte 
delle propriety ottiche di un cristallo, ma 
pud scorrere; percio si usa il lermine cri- 
stallo liquido. Solo quando si riscaldi il 
materiale ad una maggior temperatura il 
disordine diventa totale, come quello che 
compete al vero stato liquido (vedi figura 
2). 
E un fatto piuttosto comune che le moleco- 
ie nei cristalliliquidi si dispongano in strati 
paralleli tra loro. Quando questo avviene i 
cristalli sono conosciuti col nome di cri- 
stalli liquidi smectici, e si presentano con 
notevole viscositi; finora essi non hanno 
avulo un largo impiego coramerciale. Un 
sistema molto importante e formalo dai 
cosiddetti cristalli liquidi nematici che si 
presentano molto piu fluidi ed hanno una 
disposizione parallela ma non stratificata 
delle molecole. 

Altlvlti otllca 

Un'allra versionedei cristalli liquidi nema- 
tici si ha quando le molecole del composto 
sono otticamente attive, ossia quando pos- 
sono diraostrare una struttura deslrorsa o 
sinistrorsa, in relazione tra loro come le 
immagini speculari. A causa delladissime- 
tria dei campi di forza intermolecolari in 
una fase a cristalli liquidi inleramente co- 
stituita da molecole destrorse o sinistrorse, 
queste non rimangono piu orientate in 
maggioranza parallele nelle ire dimensio- 
ni; la disposizione puo essere invece pensa- 
ta come quella mostrata nello schizzo di 
figura 3. Qui le molecole sono parallele tra 
di loro e giacciono in strati, ma questi non 
hanno orientamento concorde tra loro. 
Cristalli con questo lipo di struttura sono 
chiamati cristalli liquidi colesterici, 
Risalendo lungo una catasta di questi stra- 
terelli troviamo che gli assi maggiori delle 
molecole ruotano progressivamente in un 
solo verso, formando delle disposizioni eli- 
coidali destre o sinistre, con un passo ben 
definito. Per la relazione X = Pn, dove X e 
la lunghezza d'onda della luce incidente, P 
e il passo dell'elica ed n e 1'indice di rifra- 
zione (di solito 1,5), questi cristalli hanno 
la proprieta di riflettere selettivamente la 
luce colorata, qualora P sia compreso en- 
tro il campo delle lunghezze d'onda della 
luce visibile. Per questo motive dei cristalli 
liquidi colesterici con adatto passo dell'eli- 
ca sono usati nei termometri digitali e per 
vari tipi di termografia superficiale; il pas- 
so, e di conseguenza il colore della luce 
riflessa variano con la temperatura. 
Ovviamente I'esistenza di materiali in gra- 
de di avere uno stato fluido ma ordinato 
della materia ha costituito una sfida ai 
ricercatori geniali per la ricerca di altre 
applicazioni del prodotto. La necessila di 
riscaldare un solido per produrre la fase 
nematica o colesterica era un grave impe- 
dimento, per6 ha forzato i chimici organic! 
a trovare delle sostanze che formino que- 

Flgura 3. Rappratentazlone del poslzlonamento 
delle molecole In un crlslllo liquido coleslerico. Le 
(recce rappresentano la dlrezlone dell aste mag- 
glore delle molecole In clascuno slralo. 

(a) 

CH3(CH;)n-Q—^-CN (b) 

CH3{CH2)nO-Q-Q-CN (c) 

CH3(CH2,„£>hQ-£>CN (d) 

Figura 4. Le prime fasi di cristallo liquido a tempe- 
ratura amblenle si ebbero con composll o mlscu- 
gll dl composll dl composlzlone analogs a quella 
mostrala In (a), dove II gruppo lunzlonale —A— 
B- era del llpo —N=CH-, -N^N(O)-, - 
CO.O— e slmlll. Questi gruppl lunzlonall rendono 
II composto Inslablle o colorato. e questo proble- 
ms tu rlsolto legando Ira loro I due anelll benzolcl 
In una struttura llpo dllenlle. Per evltare reslrlngl- 
mentl del campo dl temperatura nemallco, sono 
stall legatl alle estremlta delle molecole del gruppl 
clano oppure alchllod alcolossl salurall. In modo 
da lormare del 4-alchll- e 4-alcolossl-4'-clano - 
difenlll come In (b) ed In (c). I derlvali dal p- 
Irllenlle come II (d) turono svlluppatl In segullo. 

sta fase a temperatura ambiente. Lo scopo 
fu raggiunto ma i materiali trovati per pri- 
mi presentavano aleuni inconvenient!. 

Temperatura amblenle 

Le prime fasi a temperatura ambiente era- 
no formate da composti o miscele di com- 
posti che avevano la formula generale mo- 
strata in (a) della figura 4. dove —A—B—. 
il gruppo di legame, era del tipo — 
N=CH—, —N=N (O)—. —N=N—, — 

CO.O— e simili. Ma questi gruppi funzio- 
nali rendono il composto chimicamente od 
otticamente instabile. II migliore si e rive- 
lato il gruppo estero —CO.O—. Tuttavia 
I'esistenza di questi nematici a temperatu- 
ra ambiente ha permesso ai fisici di esplo- 
rare le possibilita potenziali di questi mate- 
rial!, ed apparve certo nei primi anni '60 
che sarebbe stato possibile sfruttarli. 
Lo svantaggio dovuto al gruppo centrale 
fu individuate ed eliminato legando i due 
anelli benzoici direttamente in una struttu- 
ra tipo difenile. L'accorciamento delle mo- 
lecole avrebbe potuto seriamente restrin- 
gere gli intervalli di temperatura delle varie 
fasi ed allora, come primo esperimento fu 
usato un gruppo ciano come elemento ter- 
minale da un lato. II gruppo all'altraesire- 
mita fu scelto tra i radical! alchilici saturi o 
tra i gruppi alcossi. In questo modo nac- 
que I'idea del 4-alchil e del 4-alcossi-4'- 
cianodifenile. Le loro strutture sono mo- 
strate in figura 4 rispeltivamente in (b) e 
(c). 
Uno dei primi materialisintetizzati estate 
quello contrassegnato da (b) in figura 4 
corr un catena di cinque alomi di Carbo- 
nic. Esso fondeva a 21.5 °C e restava ne- 
matico fino a 35 "C; la fase nematica si 
manteneva indefinitivamente alia tempe- 
ratura ambiente e fino a 4 "C in uno stato 
superraffreddato. La fase nematica era in- 
colore ed il composto aveva un'alta stabili- 
ta chimica e fotochimica. inoltre il mate- 
riale non era tossico ed era apparenlemen- 
te privo di qualita nocive. Furono prodotti 
composti di questo tipo in una vasta gam- 
ma. Molti fondevano a temperatura bassa 
ed i composti della formula (c) in Fig. 4 
presentavano il cambio di fase dal critallo 
liquido nematico al liquido isotropico alia 
maggior temperatura. 

Prodolll derlvali 
Da questa serie di composti si possono 
produrre delle miscele che si componano 
come un sistema con punto di funzione 
intorno a 0 "C o poco meno, e rimangono 
nematici fino ad oltre 50 "C. Questo campo 
di temperature e stato giudicato troppo 
ristretto. e questa considerazione ha porta- 
to allo sviluppo di derivati analoghi dal 
p-trifenile, come quello indicate con (d) in 
figura 4. 
Le fasi nematiche di questi materiali persi- 
stono a temperature ben superior! ai 200°C 
ed inoltre, incorporano adatte quantita di 
prodotti lipo (d) con. per esempio, n = 4. 
in miscele di materiali (b) e (c), sono stati 
ottenuti nuovi sistemi con un mggior cam- 
po nematico. vale a dire da —10 "C a 60.5 
"C, da —12 "C a 72 "C, e cosi via. 
Per la presenza, ad un'estremita della mo- 
lecola del gruppo ciano fonemente dipola- 
re, questi composti hanno una forte aniso- 
tropia dielettrica positiva, il che significa 
che la permettivita eletlrica lungo I'asse 
maggiore e piit grande di quella che si ha 
nei senso del I'asse rainore; per questo mo- 
tivo, nella fase nematica. le molecole han- 
no una forte tendenza ad allinearsi nella 
direzione del campo. Questo e proprio 
quanto occorre. per cui la disponibilita di 
un'ampia gamma di sistemi nematici pro- 
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dotti su scala commerciale dalla BDH 
Chemicals ha permesso ai costrultori elet- 
tronici di fare dei display elettro-ottici con 
possibilila di eccellenti prestazioni e di lun- 
ga durata di esercizio, 

Slsteml nematlcl ellcoldall 

II display di un orologio o di un calcolalore 
e semplicemente un soiiile sandwich nel 
quale il cristallo liquido nematico e siste- 
mato Ira due lastrine di vetro rivestite nella 
loro superficie interna da una pellicola 
conduttiva trasparente formata da un ma- 
teriale come InzOj oppure SnOz- Tralte- 
nendo le supcrfici degli elettrodi in modo 
adatto, le molecole dei cristalli liquidi sono 
costrette a giaccre parallele a queste, ma le 
loro direzioni sono sistemate in modo da 
girare per un angolo di 90 ° nello spessore 
del film. Le molecole contenute nel film, il 
quale c spesso da 6 a 12 pm, assumono una 
disposizione a quarto d'elica, come mo- 
strato in figura 5. Se la luce che entra nel 
sandwich e polarizzata in un piano paralle- 
lo all'asse maggiore delle molecole che si 
trovano alia superficie del film, essa e in 
seguito guidata per un quarto di giro nel 
suo passaggio attraverso il film, ed emerge 
attraverso un secondo polarizzatore di- 
sposto ad angolo retto rispetto a quello di 
entrata. Nel suo cosiddetto strato disecci- 
lato la cella e trasparente e puo essere usa- 
ta per produrre chiare riflessioni qualora 
sul fondo si disponga uno specchio. Ma 
quando attraverso il film si applica una 
piccola tensione di circa 2,5 V in una cella 
da 12 pm. le molecole ruolano rapidamen- 
tc per allinearsi a formare un angolo retto 
con gli elettrodi. La luce non e piu guidata 
nel suo passaggio attraverso la cella che 
appare quindi nera. 
E ovvio che, qualora si attivi elettricamen- 
te solo una parte della cella (per esempio 
uno degli elettrodi di una sagoma a 7 seg- 
menti), abbiamo il modo di presentare del- 
le informazioni in nero su un fondo chiaro 
senza dover generare energia luminosa en- 
tro il dispositive. Quando noi togliamo il 
campo elettrico le molecole rapidamente si 
ridispongono secondo il quarto d'elica. 
Questa e la base dei display nei quali sono 
stati usati con success© i cristalli liquidi al 
ciano-difenile. II solo moviraento 4 quello 
delle molecole per cui il tempo di risposta e 
molto veloce e. con un assorbimento di 
potenza dell'ordine dei microwatt, si ha 
una lunga durata delle batterie. 

Dlsposlllvl colesterlcl 

I cristalli liquidi basati sul difenilecioffro- 
no i mezzi per produrre materiali colesteri- 
ci stabili. Dobbiamo solo inlrodurre una 
catena di Carbonio ramificata al posto di 
CH, (CH.)n—oppure CH, (CH2)nO— in 
posizione X. e fare in modo di rendere il 

sistema otticamente attivo, per esempio 
con un gruppo (+) — CHjCiCH(CHj) 
CH: —, ed il materialedivenleracolesteri- 
co. 
Materiali di queto tipo sono stati prodotti 
a Hull e sono stati posti in produzione 
commerciale. Incorporandoli entro mate- 
riali del tipo (b) e (c) di figura 4si produco- 
no dei colesterici con un campo di valori 
dell'elica passo che dipende dalla concen- 
trazione. Tali composti sono aggiunti in 
quantita piccolissime ai cristalli liquidi ne- 
matici usati nei dispositivi con sistemazio- 
ne a quarto d'elica per assicurare che, 
quando I'elemento non e alimentato, il 
quarto d'elica si riformi sempre nel mede- 
simo senso, in modo da evitare pezzature 
dovute ad aree con torsione inversa. In 
maggior concentrazione essi sono aggiunti 
ai nematici per formare delle fasi colesteri- 
che a passo molto elevato da impiegare in 
altri dispositivi che non necessitano di po- 
larizzazione. In questi dispositivi la torsio- 
ne di un colesterico che abbia una aniso- 
tropia dielettrica positiva pud essere sgo- 
mitolato elettricamenle per formare una 
fase nematica che tornera a riawolgersi in 
fase colesterica alfinlerruzione della forza 
elettromotrice. Si forma un contrasto otti- 
co tra le fasi alimenlate e quelle non ali- 
mentate che si pud rendere piu pronuncia- 
to facendo sciogliere nei cristalli liquidi dei 
coloranti dicroici, cosa che rende possibile 
produrre dei contrasti di colore negativi in 
questi display a cambiamento di fase 
colesterica-nematica. I numeri appariran- 
no in bianco su uno sfondo colorato. 

Un nuovo malerlale 

I materiali al ciano-difenile ed al ciano- 
trifenile hanno fornito i mezzi essenziali a 
produrre dei display a cristalli liquidi con 
prestazioni affidabili, i quali sono ora pre- 

feriti ai sistemi a diodo emettitore di luce, 
specialmente negli apparecchi alimentati a 
batteria. Ma i dispositivi cominciano a di- 
ventare sempre piii sofisticati. il che si tra- 
duce in capitolati piu rigorosi per le pro- 
prieta e le prestazioni del materiale dei 
cristalli liquidi. che rendono molto com- 
plesso il loro studio. Per esempio nei calco- 
latori e negli orologi multifunzione, I'indi- 
rizzamento a matrice del display riduce 
grandemente il numero dei conlatti elettri- 
ci separati da usare per gli elettrodi. Misce- 
le di cristalli liquidi al ciano-difenile con 
altri materiali nematici permettono di ot- 
tenere questo risultato, ma per prestazioni 
ideali abbiamo bisogno di materiali con 
soglie di tensione di funzionamento quasi 
assolutamente indipendenti dalla tempe- 
ratura. Miscele di nuovi tipi di composti 
nematici sviluppati a Hull sono state con- 
trollate all'RSRE e si sono dimostrate me- 
no dipendenti dalla temperatura di tutti gli 
altri materiali precedenti; tali prodotti po- 
tranno essere la chiave di ulteriori successi. 
Materiali colesterici con anisotropia die- 
lettrica negaliva sono alia base di display a 
contrasto di colore positivo, nei quali i 
numeri colorati appaiono su uno sfondo 
incolore, facendo uso di un cambiamento 
di fase colesterico-nematico e di un colo- 
rante. Questi dispositivi rendono al meglio 
se i materiali sono del tipo a bassa birifran- 
genza, ossia con indicidi rifrazionepressa- 
poco dello stesso valore nella direzione 
dell'asse maggiore ed in quella dell'asse 
minore delle molecole. Lavori in corso a 
Hull, all'RSRE e presso la BDH Chemi- 
cals lendono a riunire queste positive ca- 
ratteristiche fisiche in cristalli liquidi che 
siano anche stabili a temperatura ambien- 
te. 

Prof. G. W. Gray, 
dalla rivista Spectrum n° 167. 
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In pratica, non e quasi mai una emissione 
deficitaria (o le spurie emesse da stazioni 
d'amaiore) la causa dei disiurbi che afflig- 
gono la ricezione TV. Come regola genera- 
le, si puo dire che il nodo del problema e 
incentrato sugli "amplificaiori d'anienna 
a larga banda" che sono inclusi nei sisiemi 
d'aereo TV". 
Gli amplificaiori a larga banda, hanno 
uno svantaggio ben noto; non discrimina- 
no, non scelgono tra segnali e rumore. 
Gli amplificaiori all'ingresso, accettano di 
tutto, ed amplificano di tulto, includendo i 
segnali che non c'entrano per nulla. Quan- 
do una slazione emittente locale mollo po- 
tente, una slazione di amalore o un tra- 
smettitore mobile sono posli nei pressi, la 
tensione all'ingresso deU'amplificatore 

II flltro ad 1/4 >- 
La figura 1 mostracomesi pubrealizzare il 
filiro. Di sfuggita. e inieressante noiare 
che il filtro mostrato puo servire per una 
infinita di applicazioni, non certo solo per 
eliminare le interferenze negli amplificaio- 
ri a larga banda! 
Come si vede nei disegno, il cavo (coassia- 
le) aereo, provenienie daH'antenna e diret- 
lo airamplificatore a larga banda. ad un 
certo punto e denudato, e connesso con un 
pezzo di cavo supplementare. Questo pez- 
zo di coassiale, lo si creda o no. rappresen- 
ta il filtro. Per il buon funzionamento. de- 
ve essere lungo esattamente 1/4 della lun- 
ghezza d'onda del segnale che deve essere 
eliminato. L'altro termine del pezzo di ca- 
vo coassiale, che e noto come "Stub ad un 

La soppressione 

delle interferenze TV 

Chlunque afferma che le 
interferenze sul televlsore sono 
seccantlsslme. Tall interferenze, 
possono essere provocate, a 
parte altri fenomenl, da una 
emittente locale. 
In ognl caso, tuttavla, 6 posslbile 
cancellare i disturb! con del 
sistemi sempllci, ma al tempo 
stesso molto efflcaci. 

d'anienna cresce in maniera tale da far 
"impazzire" il sistema, ed allora, la rice- 
zione TV diviene mollo difficile. 
Ed allora, cosa si puo fare? Beh, dopo aver 
letto il testo che segue, chiunque puo trarre 
la conclusione che e meglio non impiegare 
alcun amplificatore d'antenna. 
Per tale ragione, si puo suggerire di inclu- 
derne uno nell'impianto di antenna solo se 
e strettamente necessario. 
Un'idea migliore (ed economical) e impie- 
gare un'antenna TV che sia veramente 
buona al poslo di ogni sorta di amplifica- 
tore (tra l'altro, in tal modo si puoottenere 
un effetto direzionale molto pronunciato 
che seleziona i segnali che provengono dal 
fronle e dal retro: un fattore molto impor- 
tante). Se al contrario, non epossibile otte- 
nere una ricezione accettabile senza un 
amplificatore. e molto consigliabile servir- 
si di un sistema sintonizzato (detto anche 
amplificatore-di-canale). II genere di am- 
plificatore detto. essendo a banda strelta, 
non raccoglie i segnali che non interessa- 
no. ed in tal modo le interferenze non rap- 
presentano piii un grosso problema. 
Tuttavia, chi ha la propria antenna con- 
nessa ad un amplificatore centralizzato a 
larga banda, spesso. manifesta segni di in- 
sofferenza, se gli si chiede quale antenna 
impiega e come funziona. 
Taluni problemi di interferenza, possono 
essere semplicemente risolti in modo eco- 
nomico inserendo un filtro "tagliabanda" 
all'ingresso deU'amplificatore. II filtro eli- 
mina i segnali interferenti (prodotti da una 
emittente di amalore. ad eserapio) prima 
che questi possano raggiungere ramplifi- 
catore a larga banda. 
II filtro cosiddetto da 1/4 X rappresenta 
una buona scelta: e facile da realizzare; 
tutto quel che serve e un pezzo di cavo 
coassiale! 

0 

• \\ stub 

Figura 1. II tlltro e un tratto dl cavo coassiale, 
Inserlto nei cavo che conglunge I'anlenna all'am- 
pllllcatore a larga banda. In pratica. i spesso me- 
glio collegare lo stub ad 1/4 >. all'ingresso dell'am- 
pllticatore. 

2a 

2b . 

60006 2^ 

2c 
/'N 

/ V v 

v. / 
\j v/ 

Figura 2. II filtro (umlona come segue: la tensione 
rlllessa dallo stub (2b) i esattamente In controla- 
se rlspetto al segnale d'lngresso (2a), ed in tal 
modo. la tensione risultanle e nulla. 
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Flgura 3. Fotografla rlpresa allanallzzalore dl 
spellro che moslra II comportamenlo del flllro ad 
1/4 X sulla banda del due melrl. L'attenzlone rlca- 
vala 8 all'lnclrca dl 36 dB. 

Flgura 4.1( llllro a relezlone reallzzato per la banda 
del due melrl, pud essere Implegato anche per 
segnall provenlenll dalla banda del 70 cenllmelrl, 
con risultall dl poco Inlerlorl. 

Flgura 5. Immaglne rlpresa aH'anallzzatore dl 
spettro che 8 relative ad una banda molto larga 
(100 MHz per dlvlslone). Come si vede, II flllro 
lavora su molte frequenze successive, sulle quail II 
segnale pud essere rltlesso In conlrofase. 

quarto di lambda" (1/4 X) rimane aperto. 
Ed ecco come 11 lutto funziona: 
Le onde radio che raggiungono il termine 
apeno del cavo sono riflesse. In relazione 
ai segnali indesiderati, lostubeesattamen- 
te lungo 1/4 X. ed in lal modo le onde 
riflesse percorrono la distanza di 2 x 1/4X 
= 1/2 X per il tempo che serve a lornare 
all'inizio dello stub. Di conseguenza. Ton- 
da riflessa e esattamente in conlrofase con 
il segnale d'ingresso, ed il risultato com- 
plessivo e nullo: la cancellazione. 
Cio risulta chiaro osservando la figura 2. 
La figura 2a moslra la tensione-segnale 
alTingresso, la tensione 2b mostra la 
tensione-segnale riflessa ed infine la figura 
2c moslra il risultato generale. 
Tuttocid appare meraviglioso in teoria, 
ma come sempre avviene, la pratica e tin 
pochino diversa, E questo e appunto il 
caso, purtroppo. 
Cio che si ha in pratica, e che lo stub ad 1/4 
d'onda, attenua Tonda riflessa, ed in tal 
modo la tensione-segnale risultanle non b 
completamente nulla, come si vede nella 
ottimistica figura 2c. In pratica il risultato 
teorico e pressoche irraggiungibile! 
Da un punto di vista assolutamente prali- 
co, pero, si puo sempre avere una riduzio- 
ne di 30 dB (32 volte) del segnale che di- 
sturba tramile il flllro, e, anche ad essere 
severi, un'attenuazione di nove decimi del 
disturbo, e gia apprezzabile. In piii, il filtro 
non si limita a bloccare Tinterferenza che 

ha una lunghezza d'onda quadrupla ri- 
spetto allo stub ad 1/4 X, ma funziona 
anche per le onde che hanno una lunghez- 
za corrispondente a 3/4 X. 5/4 X, 7/4 X ecc. 
11 segnale alTingresso, e Tonda riflessa so- 
no in conlrofase anche su queste frequen- 
ze! 

in pratica 

Una volta che si sia determinata Tesatta 
lunghezza d'onda, la seraplice teoria e una 
cosa, la pratica un'altra. La velocita alia 
quale Tonda radio atlraversa il tratto di 
cavo coassiale, non e la stessa di quando 
Tonda viaggia nelTaria. Per questa ragio- 
ne, la lunghezza d'onda nel cavo e inferio- 
re, rispetto a quella estern: una radioonda 
puo avere la lunghezza di un metro nelTa- 
ria, e di appena 60 cm nel cavo. 
II fattore di riduzione, in questo caso e: 2/3 
= 0.67. 
Consideriamo ora la realizzazione di un 
filtro a reiezione per il segnale di unaemit- 
tente d'amalore che funzioni sui due meiri. 
Per la banda dei due meiri, 1/4 X corri- 
sponde a 1/4 x 2 = 0,5 meiri. Per trovar la 
esatta lunghezza che serve per lo stub, oc- 
corre molliplicare la misurastabilita per il 
fattore di riduzione del cavo coassiale. 
Tutli i costruttori (ed anche i dettaglianti 
meglio documentati) sono in grado di dare 
Tinformazione necessaria. E consigliabile 

lasciare il cavo appena un po piii lungo 
delta misura calcolata, perche in tal modo, 
una volta installato lo stub, lo si pub trim- 
mare per la massima soppressione del se- 
gnale interferente, tagliandone via dei pez- 
zettini. Quando si e trovata la lunghezza 
esatta, lo stub ad 1/4 X puo essere arrotola- 
to. In tal modo, Taspetto e migliore. 
Una delle caratteristiche di questo filtro, 
come e stato detto in precedenza, e che 
elimina diversi segnali interferenti dalle 
frequenze varie. Cio e indubbiamente un 
vantaggio; un filtro per la banda dei due 
meiri puo essere usato al tempo stesso per i 
segnali da settanta centimetri, per esem- 
pio. Le fotografie eseguite sullo schermo 
dell'analizzatore di spettro (figure 3 e 4) 
illustrano questo effetto. 
La figura 3 mostra come il filtro attenua le 
frequenze per le quali e inteso in origine: 
144 MHz (la banda dei due metri). 
La figura 4 mostra Teffetto a 432 MHz 
(banda dei 70 centimetri). 
Siccome lo smorzamaento del cavo coas- 
siale e piu grande per le frequenze piu ele- 
vate, Taltenuazione ottenuta e inferiore, 
rispetto a quella che si ricava a 144 MHz. 
Come si vede nelle fotografie, la differenza 
e all'incirca di 6 dB. L'analizzatore di spet- 
tro fotografato nella figura 5 da un'idea 
dell'attenuazione su tutta la gamma di fre- 
quenze (orizzontale regolato a 100 MHz 
per divisione). 
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Vi sono moltissime ragioni per voler tele- 
comandare gli apparecchi piii diversi, 
stando ad una certa distanza. Nell'ambien- 
te domestico. la ragione piii importante, 
nove volte su died, e il desiderio di un 
maggiore agio. Vi sono peraltro dei casi 
nei quali il lelecomando si dimostra utile; 
per esempio la regolazione del controllo 
del bilanciamento in unsislema audio, pud 
essere ben giudicata solo se si e alia giusta 
distanza di ascolto. 
E ben difficile poter effetluare una regola- 

II telecomando 

I telecomandl sono ormai una dotazione standard dei televisori a 
color). Le apparecchlature HI-FI telecomandate, invece non sono 
altrettanto diffuse, ma non per questo, rimarranno oggetti di 
fantascienza. 
Perslno I modern! proiettori dl diaposltlve stanno divenendo "senza 
fill". 
Ovvlamente i telecomandl su filo stanno divenendo cose del passato. 
I telecomandl completamente eleftronici, del tipo descritto in questo 
articolo, stanno guadagnando molto rapldamente una forte 
dlffusione. 

zione ottimale stando vicini airamplifica- 
tore ... 
Vi sono poi degli aliri casi nei quali, qual- 
che tipo di telecomando risulta essenziale. 
Ad esempio, i plastici ferroviari. con i loro 
convogli e locomotive, devono essere con- 
trollati a distanza. impiegando dei sistemi 
miniaturizzati. 
Nei campo dei telecomandi, la varieta dei 
"senza fili" e senza dubbio la piii utile. 
dopolutto, non e molto divertente cammi- 
nare continuamente su dei cavi, in partico- 
lare se i terminal! dei cavi sono collegati ad 
apparecchiature costose. 
Qual che sia la ragione che crea la richiesta 
per un telecomando mobile, questo artico- 
lo da diversi suggerimenti utili, in merito. I 
circuit! trattati sono intesi per I'impiego 
negli interni: impiegano come mezzo di 
connessione gli ultrasuoni, cosicchela por> 

e*e» 
Se» 

tata e troppo breve, ad esempio. per co- 
mandare dei modelli di battello, e piii an- 
cora degli aeromodelli. 
I circuiti si dimostrano utili per telecoman- 
dare gli apparecchi televisivi, HI-FI, gli 
apriporta. le luci ambientali. i proiettori di 
diapositive e simili. 
Un'applicazione in piu si pud avere combi- 
nando i sistemi con il controllo a pulsante 
singolo descritto in precedenza su Elektor. 
ovvero il Monoselektor che molti ricorde- 
ranno. 
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Due sistemi 

Descriveremo due sistemi diversi, ambe- 
due basati sul funzionamento ad ultrasuo- 
ni. II primo sistema e stato progettato per 
trasmettere sedici comandi indipendenti di 
accensione e spegnimento. Tale sistema di 
comando pud essere impiegato per con- 
trollare un numerosa scelta di apparati e di 
funzioni: ad esempio per il cambio canale 
in un televisore, per accendere e spegnere 
un lampadario.perazionareun aprigarage 
e per mille funzioni analoghe. I sedici se- 
gnali di comando possono essere tutti rice- 
vuti e decodificati tramite un semplice rice- 
vitore, ma e anche possibile impiegare di- 
versi ricevitori. Per esempio, e ulile avere 
un ricevitore che capti i comandi I ... 3, 
un'altro solo per il segnale 4. ed un terzo 
per i segnali 5 e 6: cosi via. anche possibi- 
le "sintonizzare" diversi ricevitori sullo 
stesso segnale di comando, 
NeU'esempio gia citato, un quarto ricevi- 
tore puo essere aggiunto per rispondere ai 
comandi 1, 4 e 6. Non e tuttavia una buona 
idea impiegare piu di un trasmettitore in 
questo sistema; un tipo di emissione pluri- 
ma non pud che causare della confusione 
all'uscita dei ricevitori. 
La componentistica che serve per realizza- 
re il sistema a sedici canali, e del tipo 
"ovunque reperibile": s'impiegano degli 
IC CMOS, dei timer 555 e simili. 
La considerazione non vale per I'altro si- 
stema: il secondo impiega due speciali cir- 
cuit! integrati della Plessey; uno per il tra- 
smettitore, un'altro per il ricevitore. In lal 
modo si ha una semplificazione circuitale 
che pud essere definita drastica. 
Gli IC impiegati, in origine erano previsti 
per il telecomando di apparati TV a colore, 
ma in pratica si dimostrano validissimi per 
altre applicazioni. 
Come base di funzionamento, il secondo 
sistema trasmette 32 segnali di accensione 
e spegnimento; e tuttavia possibile combi- 
nare alcuni canali in modo da poter tra- 
smettere un segnale "analogico" di con- 
trollo. Quest'ultimo, pud essere ulile per 
regolare il volume o il bilanciamento, in un 
complesso HI-FI, o la luminosita o il con- 
trasto in un televisore e via di seguito. 
Si deve perd forse chiarire che anche un 
segnale di controllo del tipo "on/off pud 
essere usato per funzioni analogiche, tra- 
mite la sua conversione - all'uscita del rice- 
vitore - in un controllo del tipo "di-piu-di- 
meno". Per esempio, un controllo del ge- 
nere pud servire per aprire e chiudere le 
lende in un locale; accendendo e spegnen- 
do un motore al momento giusto, le tende 
possono essere fatte scorrere quanto basta, 
e come si desidera. 

C3 • • * * 

© 

II primo sistema 

Discuteremo per primo il sistema che im- 
piega dei componenti tradizionali. Dopo 
tulto, e stato progettato con lo spirito dello 
sperimentatore nella mente! I segnali digi- 
tali possono essere trasmetti con una certa 
facilitd. II termine "digitale" indica che i 
segnali in questione non possono che avere 
due condizioni operative: "on" oppure 
"off, o se si vuole "zero" ed "uno". Tali 
comandi in forma digitale possono essere 
trasmetti al ricevitore remote; cosi come 
nel campo della radiofonia. si ottiene la 
segnalazione modulando in frequenza il 
segnale-portante, che come sappiamo eul- 
trasonico. 
Due possibilita di modulazione sono mo- 
strate nella figura I: si tratta del sistema a 

rante ad una frequenza piii bassa del se- 
condo. La frequenza del primo generatore 
di segnali quadri, dipende da quale dei 
sedici segnali di controllo deve essere 
emesso. Cio evidentemente implica che si 
possa inviare un solo comando alia volta; 
si dovrebbe lavorare alquanto sul genera- 
tore per metterlo in grado di lavorare a due 
frequenze diverse simultaneamente! le se- 
dici diverse frequenze di comando sono 
comprese nella gamma che intercorre tra 6 
Hz e 90 Hz. 
II secondo generatore di onde quadre e 
comandato dal primo; la sua uscita in fre- 
quenza e di 38,5 kHz quando un valore 
"elevato" di tensione e applicato al suo 
ingresso. e di 40,9 kHz quando si ha un 
valore "basso". L'uscita di questo secondo 
generatore e trasmessa in forma di onda 

1 

PSK i__n_nj lit JT n_rLnj~u_rL 

c fsk TruinMnnn^^ 

Figura 1. Due posslblli modi per modulare una portante ullrasonlca con un segnale dlgllale; 'a' a II 
segnale dlgllale d'origlne 'b' mostra II principle della "Phase Shift Keying" (PSK); 'c' mostra II prlnclplo 
della Frequency Shllt Keyng (FSK). Con la PSK, la portante i Inallerala, ma la fate i ruolata dl 180= ognl 
volta che si ha I'attraversamento con II llvello zero del segnale digitale; la FSK. al contrarlo mula la 
portante. 

Ingresso 
dr controlio J u u #> juinnr 

Figura 2. Schema a blocchl del tasmetlltore. 

sfasamento (PSK) e della modulazione a 
variazione di frequenza (FSK). Ambedue, 
hanno i propri vantaggi e svantaggi, ma 
dalle prove risulta che il sistema di modu- 
lazione PSK ha piit svantaggi della FSK. 
Osservando i particolari, si nota che la 
PSK e piit "vulnerabile" da parte dell'ef- 
fetto Doppler; un sistema FSK. al contra- 
rio, pud essere reso virtualmente immune 
da questo genere di problematica. 
Avendo scelto il sistema FSK, la Redazio- 
ne ha ipotizzato lo schema a blocchi che 
appare nella figura 2, per un trasmettitore 
ben utilizzabile. II circuito comprende due 
generatori di onde quadre, il primo ope- 

ultrasonica, tramite il trasduttore US (ul- 
trasonico). 
Per ottenere una gamma di controllo ra- 
gionevole, si deve applicare al trasduttore 
un segnale dall'ampiezza sufficientemente 
elevata. L'ampiezza richiesta, e ottenuta 
amplificando l'uscita del secondo genera- 
tore ad onda quadra, ed impiegando un 
circuito risonante LC. In tal modo si pos- 
sono produrre dei segnali dall'ampiezza di 
150V in tensione, ai capi del trasduttore 
(!), senza che sia necessario impiegare un 
alimentatore a tensione molto elevata. II 
circuito risonante LC ha un vantaggio ul- 
teriore; convene le onde quadre in qualco- 
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sa di simile ad un'onda sinusoidale, che e la 
preferita da pane di molti trasduttori ul- 
trasonici (US) per la massima efficienza. 

In pratlca 

II circuito del trasmeititore eriportato nel- 
la Tigura 3. Comeestato detto in preceden- 
za, sono previsti sedici ingressi di controllo 
Per dire quando si deve irradiare un segna- 
le di controllo, la corrispondente entrata 
del trasmeititore deve essere portata alia 
massa, tramite un pulsante. 
In lal modo si puosceglieresolo un'ingres- 
so di controllo per volta. Noteremo di 
sfuggita che le uscile del Monoselektor 
rammentato in precedenza, sono a loro 
volta "attive allo stato basso". Cio indica 
che tali uscite possono essere collegate di- 
rettamente agli ingressi di questo circuito 
emiltente. 
Quando uno degli ingressi di controllo e 
portato alia massa, il transistor corrispon- 

dente (T1 ... T16) inizia a condurre. Una 
delle sedici resistenze RI7 ... R32, a questo 
punto entra in azione come elemento di 
controllo della frequenza del primo gene- 
ratore di onde quadre, 1C1. 
Questo IC inizia a produrre un segnale 
all'uscila dalla frequenza che e determina- 
ta dall'ingresso di controllo scelto (in base 

Tabella 1 

Valori dl raalstenza per II circuito dl flgura 3. 

R17 =15 k R25 = 68 k 
R18 = 18 k R26 - 82 k 
R19 = 22k R27= 100 k 
R20 = 27 k R28 = 120 k 
R21 = 33 k R29 = 150 k 
R22 = 39 k R30 = 180 k 
R23 = 47 k R31 = 220 k 
R24 = 56 k R32 = 270 k 

alia resistenza, il segnale varia da 12 Hz a 
180. come si vede nella Tabella 1). 

II flip-flop che segue. FF. dimezza la fre- 
quenza ed al tempo stesso genera un segna- 
le perfeltamente quadro. simmetrico. II se- 
gnale detto, giunge alfingresso di modula- 
zione di un secondo 555 (IC2). che produce 
il segnale portante modulate (del valore di 
circa 40 kHz). Un transistor, il T19. serve 
come amplificatore d'uscita. Gli avvolgi- 
menti che si vedono, sono inclusi per 
aumentare la lensione all'uscita e nello 
stesso tempo per formare il segnale a guisa 
di sinusoide, con una tensione di 150 V di 
picco ai capi del trasduttore. 
1 ire integrati e lo stadio d'uscita non sono 
connessi direttamente al ramo positive 
della tensione d'alimentazione; s'impiega 
un interruttore eletlronico che e costituito 
da T17 e T18. Sedici diodi (Dl ... D16) 
sono impiegati in una configurazione di 
Or-gate. e chiudono Finterruttore non ap- 
pena si attiva uno dei controlli all'ingresso. 

12 V© 12 v 
:-e 

-Ton- 
H17 R3S ne 

11 ? 
R34 

w BC 161 
H 

12 V BC547 'on C2 R39 

7 ■: o - 
■ 

4i a - 
• mH 

TZEJ- 3 3 
a ; IC1 aJl IC3 F F bbL 555 

0 
i 

us n s 

T T T' 
D17 ■0..' 4701 

4 7mH r.q • a- 
4004 ason 

R42IG 
BC 141 

3n3 4n7 

FF = 1/2 IC2 = 1/2 4013 
12 V 
T16 

16 p I2W 
R32 

016 

11 . . . 116 = BC557 
Dl . . . D16 = 1N4148 

R17 . . . R32 vedi tabella i 

Rgura 3. Circuito complete del trasmeititore. 
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Se non vi sono segnali da trasmettere, I'in- 
lerruliore elettronico risultera aperto; in 
lal modo, virtualmenle il circuito non as- 
sorbira correme; senza dubbio una carat- 
terislica inleressanie, per un circuito che 
quasi di certo sara alimentato a pile! 

II ricevitore 

II circuito del trasmeltitore descritto sara 
montato neH'involucro del trasmeltitore 
portalile, ed in lal modo si otterra un com- 
plesso in grado d'inviaresedici segnali mo- 
dulati. 
Quesli segnali, devono essere decodificati 
dal ricevitore, per controllare I'apparec- 
chiatura previsla. 
Lo schema a blocchi del ricevitore appare 
neila figura 4. La prima sezione - trigger, 
flip-flop del tipo "one shoot", filtro passa- 
basso e secondo trigger, amplifica i segnali 
raccolti dal trasduttore ultrasonico (US) e 
ricava il segnale a bassa frequenza di mo- 

dulazione (il segnale di controllo da 6 Hz 
... 90 Hz). 

Questo segnale e di seguito applicato ad 
uno o piii (sino a sedici) filtri digitali passa- 
banda che servono a distinguere tra i sedici 
canali. Quando si trasmette un comando, 
si ha I'uscila solamente dal filtro che e 
"sintonizzato" sul segnale quadro a bassa 
frequenza, II segnale aziona un flip-flop, 
FF. Quando s'invia un comando, in so- 
stanza, il flip-flop detto cambia di stato; se 
e impiegato per il controllo di una lampa- 
da, la lampada puo essere accesa e spenta 
tramite il telecomando. In sostanza, que- 
sto e il compito che I'apparecchio deve 
svolgere! 
II circuito del ricevitore e diviso in due 
sezioni. La prima pane (figura 5) riceve i 
segnali ultrasonici e ricava i segnali quadri 
a bassa frequenza. 
I segnali detti sono poi fatti passare altra- 
verso uno o piu filtri digitali; lo schema di 
uno di questi filtri appare nella figura 6. 

In relazione al tipo di trasduttore impiega- 
to, si dovra adottare uno dei circuit! d'in- 
gresso. 
Lo stadio d'ingresso mostrato nella pane a 
sinistra, in alto, nella figura 5, serve per i 
trasduttori ad alta impedenza. I trasdutto- 
ri a bassa impedenza possono essere colle- 
gati direttamente al C2. 
II segnale ultrasonico e amplificato dal T2. 
II circuito risonante (L1/C3) e regolato a 
40 kHz. II segnale risultante e squadrato 
dagli A1 e A2; in tal modo si ottiene un 
segnale quadro che giunge dal livello di 
massa al valore positive deH'alimentatore. 
Questo segnale giunge ad un circuito piut- 
tosto complicato che ha come elemento 
attivo A3. Per dirla in breve, R12-C7-R14- 
DI ed R16-C8-R15-D2, funzionano come 
sistemi differenziatori; ciascun sistema 
eroga degli impulsi dalfampiezza costante 
al passaggio per lo zero del segnale all'in- 
gresso. I due sistemi sono seguili da due 
semplici filtri passabasso RC (R13/C10 ed 

filtro ► FF digitale 

us 

019- JT _rL filtro r F F digitale 

Figura 4. Schema a blocchi del ricevitore. 
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Figura 5. La prima parle del ricevitore, slno al filtro o al filtri digital). 
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Flgura 6. Clrcullo dl un flllro dlgllale. Al clrcullo rlporlalo nella llgura 5 si possono collegare slno a sedlcl dl questl clrcultl. 

R15/CI1) che servono a ricavare I'onda 
quadra originale dal segnale ultrasonico. 
A3 ed A4 amplificano il segnale a bassa 
frequenza, producendo un'onda quadra 
che da OV sale a! massimo positive equiva- 
lente aH'alimentazione, 
II segnale detto, ha la forma ideale per 
I'elabbrazione da parte dei filtri digitali. 

I flltrl digital! 

II circuito di un filtro digilale e riportato 
nella figura 6. 
I valori dei C2 e C3 dipendono dal segnale 
di controllo che e stato rivelato dal filtro; 
vedi la Tabella 2. 
Cl ed Rl formano un altro sistema diffe- 
renziatore; assieme ad Nl. producono de- 
gli impulsi dall'ampiezza costante. 
ICla ed ICIb sono multivibratori mono- 
stabili. Per capire i! circuito, ci si pu6 riferi- 
re alia figura 7: questa, mostra i diversi 
segnali che sono present! nei punti indicati 
in figura 6. quando si riceve un segnale che 
sia alia "frequenza di risonanza" del filtro. 
Ogni fianco con andamento negative del 
segnale d'ingresso. A, produce un breve 
impulso nel punto B. 
I fianchi negalivi di questo segnale danno 
il trigger allTCla, di modo che I'uscita Q 
diviene alia (D); il fianco del segnale con 
andamento negativo da il trigger allTCIb 
producendo il segnale E. 
I! gate NAND N'2 ora combina i segnali B. 
C ed E; se lutti e tresono "alti" nello stesso 
tempo, si ha un breve impulso d'uscita al 
punto F. 
Siccome i tre segnali B. C ed E sono deriva- 
ti da tre impulsi consecutivi d'ingresso, 
con dei ritardi determinati dal monostabi- 
le, con la relativa costante di tempo. I'usci- 
ta al punto F pudessere prodottasolo sela 
frequenza del segnale all'ingresso i quella 

Tabella 2 

Valori par C2 e C3 nella llgura 6. 

segnale dl C2 C3 
controllo 

1 10 n 470 | 
2 15 n 470 i 
3 15 n 820 I 
4 18 n 320 i 
5 22 n 1 n 
6 33 n 1 n 
7 39 n 1n5 
8 47 n 1 n5 
9 56 n 2n2 

10 68 n 3n3 
11 82 n 3n3 
12 100 n 4n7 
13 120 n 4n7 
14 150 n 6n8 
15 180 n 8n2 
16 220 n 10 n 

richiesta. 
Per dare il clock al flip-flop FFI.s'impiega 
il breve impulso negativo che giunge dalla 
N2. 
II flip-flop detto. funziona in pratica come 
multivibratore monostabile, con un perio- 
do di tempo che e piii lungo del rilardo tra 
gl'impulsi consecutivi. II risultato e che 
I'uscita di questo flip-flop rimane "bassa" 
sino a che N2 sla passando gli impulsi. II 
segnale e impiegato per dare il clock al 
sccondo flip-flop, FF2, che corrisponde al 
blocco indicate come "FF" nella figura 4. 
II circuito completo. di conseguenza. fun- 
ziona come una specie di "flip-flop seletti- 
vo": il tutto non eazionato da un impulso 
singolo; al contrario risponde ad un segna- 
le quadro all'ingresso che abbia la frequen- 
za giusta. 
II trimmer PI e impiegato per regolare la 

"frequenza di risonanza" del filtro digita- 
le, come e stato detto in precedenza. 

II sistema completo 

La realizzazione pratica del telecomando 
non presenta alcuna difficolta reale. 
Come e gia stato detto, il trasmetlitore 
(figura 3) ha sedici ingressi di controllo. 
Per irradiare un segnale di controllo, i'in- 
gresso relativo deve essere portato a mas- 
sa, impiegando una tastierina, per esem- 
pio. Non e necessario montare un interrut- 
tore di accensione e spegnimento, visto che 
la relativa funzione e svolta dall'interrut- 
tore elettronico TI7/TI8. 
Ciascun ricevitore consiste di un circuito 
come quello che si vede nella figura 5 e di 
uno o piii circuit! del tipo mostrato nella 
figura 6. Se s'impiega un trasduttore ad 
alta impedenza, la filatura d'ingresso di- 
retta al FET (figura 5) deve essere tenuta 
piii cona possibile. 
Quando si regola il circuito del trasmetli- 
tore. il segnale all'uscita dello A2 nel rice- 
vitore ("A" nella figura 5) deve essere 
ascoltato. 
II segnale puo essere misurato, logicamen- 
te, ma e piu facile e piii indicative "ascol- 
tarlo". 
Allo scopo s'impieghera una cuffia ad alta 
impedenza, connessa in serie con una resi- 
stenza ed un condensatore, come si vede 
nella figura 8. II circuitino deve essere col- 
legato tra il punto A del ricevitore e la 
massa. Si attivera uno dei segnali di con- 
trollo nel trasmetlitore, ed il PI del tra- 
smetlitore sara regolato sino ad ottenere 
un segnale in cuffia. Questo segnale deve 
essere presente solo in una piccola pane 
della gamma di regolazione del PI; il trim- 
mer sara regolato pressoche al centro della 
sua corsa. 
Lo stesso circuito a cuffia puo essere im- 
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Flgura 7. Set segnall che Intervengono nel puntl Indlcatl nella llgura 6. SI assume che I'onda quadra 
d'lngresso, A, abbla la 'irequenza dl rlsonanza" del llllro, coslcchi nel punlo F si hanno degl'lmpulsl 
daM'andamento negalivo. 

piegato per regolare i filtri digital!. Lo si 
colleghera all'uscita della N2 ("F") nella 
figura 6. Si atlivera di seguito il tasto di 
controllo nel trasmettitore che corrispon- 
de al filtro, ed il PI del filtro sara regolato 
in modo tale da poter udire chiaramente 
gl'impulsi, che corrispondono all'onda 
quadra a bassa frequenza. 

II slstema piii sempllce per 
cavarsela: due IC 
Con lutti i suoi vantaggi, il telecomando 
che abbiamo descritto, non vincerebbc 
certo una gara nella quale si valuiasse an- 
che il minimo dei componenli utilizzati. I 
costruitori di apparecchi TV. infatti, pre- 
feriscono utilizzare dei sistemi piii compat- 
li, ed i coslrutiori di IC si sono dati da fare 
per accontentarli. Si e giunti ad utilizzare 
un solo IC, anche se speciale nel trasmetti- 
tore, ed un altro nel ricevitore, ed in tal 
modo si risparmia un mucchio di lavoro 
nei procedimenti di realizzazione. Un co- 
struttore che fornisce una coppia di tali IC 
e la Plessey. Gli IC SL490 (trasmettitore) 
ed ML920 (ricevitore) sono i component! 
scnza dubbio principal! del secondo tele- 
comando che ora descriveremo. Questi IC 
possono essere utilizzati sia per realizzare 
dei telecomandi a raggi infrarossi che ul- 
trasonici. Un sistema ultrasonico puo esse- 
re preferibile, ed allora si vedranno gli IC 
utilizzati in tal modo. 
Vi e un punlo da chiarire prima di adden- 
trarsi nei dettagli di funzionamento dique- 
slo telecomando a due IC. ed e che la 
descrizione di cio che vi e "dentro" agli IC 
Plessey sarebbe dall'uiilit^i pratica insigni- 
ficante; non vi e infatti alcun modo per 
utilizzarli diversamente. 
In tal modo, la descrizione sara ridotta ad 
un sistema ben funzionante ed alia relativa 

circuileria. 
Come vedremo. uno dei vantaggi di questi 
IC, e poter trasmeltere sia segnali "analo- 
gici" che di tipo digitale. 
Un trasmettitore che impiega lo SL490, 
appare nella figura 9. Come nel sistema 
precedente, anche in queslo per I'emissio- 
ne dei segnali di comando s'impiegano dei 
lasti. Tuttavia, in questo caso, i lasti non 
sono collegati tra degli ingressi di control- 
lo e la massa, ma, si ha un sistema di 
"matrice", proprio come in un calcolatore 
tascabile. 
Siccome si utilizza una matrice da 4 x 8, e 
possibile impiegare sino a 32 tasti. 
Dei 32lasti (ammettendo ches'impieghino 
tutte le posizioni ...) si puo impiegarne 
solamente uno alia volta. La posizione as- 
sunta dal tasto e convertita, nell'IC, in un 
codice binario a cinque bit. I numeri di 
codice vanno da 0000 (alia eslrema sinistra 
superiore) a 11111 (estrema destra inferio- 
re); i numeri aumentano progressivamente 
da sinistra a destra e quindi dalla prima 
riga alta all'ultima bassa; cosi come si leg- 
ge una pagina. 
In pratica, cio significa che i due bits a 
destra del codice sono determinati dalla 
posizione nella linea (posizione orizzonta- 
le), mentre gli altri bits dipendono dalla 
linea impiegata. 
Questo codice a cinque bits e trasmesso 
impiegando una particolare modulazione; 
quella impulsiva. delta anche PPM. Si tra- 
smettono delle serie di sei impulsi dalla 
lunghezza eguale; i cinque periodi di tem- 
po tra gli impulsi possono essere lunghi o 
corti, e sono determinati dal codice a cin- 
que bit. Una lunga "pausa" corrisponde al 
valore logico 0, ed un intervallo breve al 
valore logico I. Tuttocio e illustrato nella 
figura 10. 

Figura 8. QumIo »empllc»clrculto terve par rago- 
lare II alatama dl talacomando. La cuflla Impiegata 
deve eaaere ad alia Impedenza. 

II potenziometro trimmer PI serve per re- 
golare la giusta proporzione tra impulsi 
brevi e lunghi. 
Gli inlervalli tra gli impulsi possono essere 
di circa 20 ras per la logica 1 e di 30 ms per 
la logica 0; la lunghezza degli impulsi e di 
circa 10 ms. Durante tali impulsi e irradia- 
ta la portante ultrasonica. La frequenza 
della portante e regolata dal P2; una buona 
scelta e 40 kHz. 
In questo progetto. due transistor sono 
aggiunti per amplificare la corrente che 
attraversa il trasduttore: 1TC puo fornire 
solamente 5 mA. 
Nel modo visto. si aumenta la portata del 
sistema. Cos! come nel sistema visto pri- 
ma, anche in questo si ha un interruttore 
eletlronico automatico, pcro e incluso nel- 
l'IC. Grazie aU'interruttore automatico, 
Passorbimenlo dalla pila da 9V in mancan- 
za di comandi e di soli 6 pA. 

II ricevitore 
I comandi ultrasonic! ottenuti con il tra- 
smettitore SL 490. vanno decodificati con 
un ricevitore che impieghi I'altro IC, lo 
ML920. Quest'altro e inteso per I'impiego 
negli apparecchi TV a colori, ma nulla 
impedisce di predisporre altre applicazio- 
ni. 
1 32 comandi che si ottengono tramite lo 
SL 490 non sono tutti utilizzati; al posto vi 
sono tre uscite analogiche e diverse digita- 
li. 
Prima di vedere minutamente quel che si 
puo otlenere dallo ML 920, impiegato as- 
sieme allo SL 490, diremo prima cio che 
non si puo fare con 1TC: amplificare e 
demodulare i segnali ultrasonici. LTC de- 
ve ricevere una serie molto pulita d'impul- 
si, come quella che si vede nella figura 10, 
senza alcuna componente ultrasonica. 
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Figure 9. II Irasmellllore "completamenle Inlegralo". 

In tal modo, e necessario predisporre un 
preamplificatore ed un demodulatore se- 
parate, che saranno inclusi Ira il trasdutto- 
re e Tintegrato. Cio non comporta partico- 
lari problemi, come vedremo di seguilo, 
II circuito che crea i comandi, in base ai 
segnali impulsivi "puliti" ricevuti, appare 
nella figura 11. Non contando I'uscita 
"monitor" che serve per la procedura di 
regolazione, vi sono tredici "vere" uscite. 
Queste vanno divise in tre gruppi; vi sono 
le tre uscite analogiche (Al ... A3) piu 
cinque uscite digitali (DI ... D5) e cinque 
uscite "di canale" (C1 ... C5). Le uscite per 
i "canali" sono previste per commutare i 
canali degli apparecchi TV. Con le cinque 
uscite disponibili si possono controllare 
sino a venti canali: il numero desiderato 
del canale (0 ... 19) e disponibile in codice 
digitale a cinque bit (030(0... USLll) pre- 
sente alle uscite C1 ... C5. 
Quando si invia con il trasmettitore un 
comando digitale da 00000 a 1^011, le usci- 
te di canale assumono lo stesso valore bi- 
nario, 
Quando il valore alle uscite C cambia (per- 
che e richiesto un cambio di canale) si ha 
un breve impulse che appare anche all'u- 
scita D4. digitale; I'impulso puo essere im- 
piegato per varie applicazioni. Se dal siste- 
ma di comando giunge una serie di numeri 
piii elevata di 10011, le uscite dei canali 
rimangono immutate, e non si ha I'impul- 
so all'uscita D4. 
Vi e anche la possibilita di passare da un 
canale all'altro automaticamente. II segna- 
le di controllo 10101 ordina al ricevitore di 
esplorare i canali uno dopo I'altro in ordi- 
ne ascendente; il segnale in codice 11101 
provoca I'esplorazione in senso inverse. 
Se, per certe applicazioni. i venti canali 

10 Tabella 3 

Funzlonl e aegnall dl controllo per le uacite 
analogiche dl figure 11. 

Mioxjiiyui 
aooos 10 

uscita aumento dimlnuzione funzione 
Al 10100 11100 saturazione del 

colore 
A2 10110 11110 volume 
A3 10111 11111 luminosity 

Figura 10. L'lntegrato Irasmelle un codice a cin- 
que bit Intervallato In una catena dl sel Impulsl (si 
osservano due Irenl d'lmpulsl). Le Informazlonl 
sono conlenute negll Inlervalll Ira gll Impulsl: II 
livello loglco 1 e rappresentalo da un Impulse 
breve, menlre II livello loglco 0 i ollenulo Iramlle 
un Intervallo prolungalo. AmbedueI treni d'lmpul- 
sl moslrall hanno lo slesso codice; 1pip()p. 

devono avere un'uscita individuate, invece 
che in codice a cinque bit. e possibile effet- 
tuare il "demultiplex" tramite un IC adat- 
to (per esempio il modello 4514). 
L'unico punto da tenere in considerazione, 
in tal caso, e che lo ML 920 impiega una 
"logica negativa": la logica 0 corrisponde 
al valore positive deH'alimeniazione, men- 
Ire la logica I equivale a OV. 
Le uscite analogiche dello ML 920, sono 
previste per controllare il volume, la lumi- 
nosita e la saturazione del colore. Le ten- 
sion! present! a queste sucite variano in sei 
passi successivi. 
Le funzioni, ed i corrispondenti segnali di 
controllo, sono elencate nella Tabella 3. 
L'uscita digitale D2 e prevista per il co- 
mando del "killer del colore": eroga un 
livello logico 0 (tensione molto vicina a 

queila di alimentazione positiva) quando 
l'uscita analogica per il colore AI e al livel- 
lo zero, che corrisponde al funzionamento 
"senza colore". Un comando di "mule", 
rientra nella serie, e serve per azzerare tem- 
poraneamente il suono: il relative segnale 
di controllo 1(001 commuta I'uscita Dl 
altemativamente allo stato basso ed alto. 
L'uscita D3 serve per accendereespegnere 
il televisore: il corrispondente segnale di 
controllo e 11000. Piu precisamente. l'usci- 
ta detta, dovrebbe essere deftnita "di atte- 
sa" perche in tal modo il televisore non si 
spegne proprio del lutto. occorre un'azio- 
ne manuale; se tramite il telecomando av- 
venisse lo spegnimento totale. il ricevitore 
ultrasonico dovrebbe rimanere acceso a 
pane con un'apposita circuiteria. altri- 
menti non si potrebbe piu riaccendere Lap- 
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Figura 12. Circulto ampllllcalore e demodulatore che deve essere Inserlto Ira II trasduttore ed II clrculto che appare nella (Igura 11. 

parecchio con un segnale ultrasonico! 
Infine, il comando "regolazioni tutte nor- 
malizzate" (111011) porta tutte e ire le 
uscite analoglche ad assumere un valore 
intermedio, all'lncirca un terzo del massi- 
mo. 
Vi e solo un regolatore semifisso nel clrcul- 
to dello ML 920, si tratta del PI. Questo 
puo essere regolato in modo tale da fare 
apparire un'onda quadra al termine di mo- 
nitor (reoforo 9), con un periodo di tempo 
di un ventesimo del tempo d'intervallo che 
serve per ottenere la logica 0 nel segnal 
PPM. 
Come e giS stato dello, il trasduttore non 
puo essere assolutamente collegato in via 
diretta all'IC. Serve un preamplificatore, 
che deve anche togliere la frequenza por- 
tante a 40 kHz. 

Un circuito adottabile e mostrato nella fi- 
gura 12. 
II segnale ultrasonico e amplificalo dal Tl. 
L'ICI, con le varie parti associate, eusato 
da filtro passabanda a 40 kHz. La maggior 
ragione dell'utilizzo di questo stadio, ere- 
spingere la seconda e la terza armonica del 
segnale di riga del TV che e assai potente 
(le frequenze relative sono 31.3 kHz e 46,9 
kHz). 
La demodulazione del segnale ultrasonico 
non e ceno un problema; basta semplice- 
mente filtrare via il segnale a 40 kHz, con- 
servando le informazioni. 
Cio si ottiene con un semplice filtro passa- 
basso (IC2). 
L'uscita del circuito di figura 12 puo essere 
collegata direttamente all'ingresso del cir- 
cuito di figura 11. 

Senza fill: tre variety 

Per la trasmissione "senza fill" di dati e di 
segnali di conirollo. vi sono atcunepossibili- 
la opzionali. 
II si sterna piu comune che si pud impiegare e 
quello che impiega le onde radio, infalli 
"senza fili" e quasi un sinonimo di radiofo- 
nia. In lal caso. la scatola di conirollo com- 
prende tutii i comrolli, un trasmettitore (mi- 
niaturizzato) ed i circuiti che codificano i 
diversi segnali per i comandi che si vogliono 
emeu ere. 
L'apparecchio che deve essere controllaio 
contiene un ricevitore ed un circuito di deco- 
difica che riconosce i comandi irradiati. 
Un sistema di telecomando via radio di que- 
sto lipo presenta diversi vantaggi: una note- 
vole portata con una modesta potenza. ad 
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csempio, ma ha anche gli immancabili svan- 
laggi. H pia importante "svaniaggio" e che 
U Miniswro delle Paste e Telecomunicazloni 
si arrabbia alquanlo con quelle persone che 
impiegano dei sistemi di radiocomando del 
genere senza avereprima on emu a ana ticen- 
za apposita. 
In lal modo si hannn delle nolevoli limitazio- 
ni praliche: il radiocomando pud essere im- 
piegato proprio e solo per gli usi previsti; il 
control la degli aeromodelli. per esempio. 
Per I'uso negli intern/, il radiocomando. o 
comando in radiofrequenza. non e "conces- 
so". Come allernativa, si pud considerare 
qualche forma di com rollo per via luminosa. 
In ta! caso occorre ana sorgente di luce ed un 
codficatore nell'apparalo emiliente, un ri- 
velatore delta luce ed un circuilo di decodifi- 
ca in quello ricevente. 
Per evil are indesiderabili effetii di "lorcia 
elellrica". aliualmente e pratica comune 
impiegare una luce invisibile per gli occhi 
umani. in a lire parole, una luce "piu rossa 
del rosso" o infrarossa. Gli infrarossihanno 
il vantaggio di peneirare net fumo e net la 
polvere assai meglio delta luce visibile. 
Tuiiovia un sisiema di lelecomando basalo 
sugli infrarossi non sempre rappresenia una 
soluzione ideate. Ad esempio, non e facile 
realizzare un rive/aiore abbasianza sensibi- 
le. D'ahronde non si pud nemmeno elevare 
all'infinilo la poienza del sisiema che emelie 
gli infrarossi. almeno. se non si vogliono 
camhiare tulle Ic pile ogni voha che si e 
invialo un segnale di comando. In piu. gli 
infrarossi sono pur sempre luce, e come ogni 
allro genere di luce, lendono a diffondersi in 
tinea retta. 
Ammetliamo pure cite possann essere rifles- 
si da lutli gli oggeni che vi sono in giro e che 
possano raggiungere il r ice vi tore in qualche 
modo, specie se il Irasmellilore e ulilizzalo 
come una sona di lampada lascabile, in lal 
caso. perd. mollissima poienza e assorbila 
dalle varic superftci riflettenii. 
Si deve anche considerare che vi sono nume- 
rosi "irasmeitiiori spurii cf infrarossi" in 
ogni ambienie domesiico. II calore e infra- 
rosso e Ic lampade ad incandescenza emeiio- 
no una considerevole energia nella regione 
infrarossa che ci inieressa. 
Con lanii sistemi che emeliono infrarossi. 
non si possono non avere delle serie e mohe- 
plici inierferenze che possono anche supera- 
re il raggio di debole poienza irradiaio per il 
coniro/lo. Per lale ragione. si a il irasmelli- 
lore che il ricevilore infrarossa devono com- 
prendere numerosi "iruccheili" mollo sofi- 
siicaii. se il ricevilore deve essere in grado di 
dislinguere il segnale di conirollo da tune le 
inierferenze che lo hersagliano. 

Un sisiema sonoro 

Come abbiamo visio, ne il comando via ra- 
dio. ne quello basalo sui raggi infrarossi 
sono idea/i per I'impiego domesiico. 
II primo e proihilo. I'ahro non sempre fun- 
ziona hene: al limiie. occorre un noievole 
impegno per renders affidabile un sisiema a 
raggi infrarossi. 
Per foriuna si ha una lerza opzione: le onde 
sonore. 
Per I'impiego negli inlerni quesie rappresen- 
ia no il mezzo phi anendibile. In panicolare, 

e piu facile "riempire" una camera disuono: 
le onde rimhalzano e girano dovunque. nel- 
I'ambienie. Cid comunque e vero solo per le 
ahe frequenze che sono d'inieresse dei le/e- 
comandi. 
Discuiendo la luce come Iramile impiegabi- 
le. e siato deilo che la luce "invisibile" risul- 
la vaniaggioso rispelto a quella visibile, per 
evitare che qualunque sorgente di lucepossa 
azionare I'apparecchio. Per la medesima ra- 
gione. il suono "inaudibile" e da preferire 
rispelto a quello normale. in quesia applica- 
zione. Con la specifica di "inaudibile". in- 
lendiamo in questo caso "al disopra delta 
soglia di udibilild per I'udilo umano" (cani e 
pipisterelli ad esempio odono benissimo que- 
st i segna/i) o piu semplicemenie, inlendiamo 
indicare i cosiddetti "uhrasuoni". 
L'impiego di suoni dalla frequenza lanio 
aha pre sen la divers i vaniaggi uheriori: gli 
"olloparlanii" ed i "microfoni" (ambedue 
sono definili correniemenie "irasdultori") 
possono essere mollo piccoli. ohre che eco- 
nomic/. Malgrado cid. la loro efficienza e 
addiriuura sorprendenie. I Irasdultori bul- 
tano fuori un "suono" fortissimo rispelto al 
loro consumo di poienza elellrica, lanio mo- 
desio. 
Ed allora, se e cost, per the non lulli impie- 
gano i sistemi uhrasonici per i le/ecomandi? 
Hanno anche molli svaniaggi nascosti? Be- 
ne. si sia ben cerii. gli svanlaggi vi sono 
eccome. I lelecomandi uhrasonici sono piu 
complicaii di quel/i a LED. infrarossi: sono 
in oh re piu fragili, ed esisiono delle sorgenii 
spurie anche per gli uhrasuoni. 
Ad esempio. scuoiendo un mazzo di chiavi si 
generano dei forii uhrasuoni. Proprio per 
tale ragione e indispensabile un sisiema di 
codfica e di decodifica. 
Vi sono anche ahri problemi: 

L'eflelto Doppler 

Una dei maggiori problemi che s'incomrano 
con i sistemi uhrasonici e I'effeno Doppler. 
Come molli sanno, se un oggeiio o una per- 
sona che emelie un'onda sonora, ad esem- 
pio, si muove verso il ricevilore. il deilo 
"ode" un'onda sonora che ha una frequenza 
piu elevaia di quella emessa in realld. Analo- 
gamente. se il irasmellilore ed il ricevilore si 
si anno allonianando reciprocamenie. la fre- 
quenza che appare. sembra piu bassa del 
vero. Un esempio hen nolo e il suono delta 
sirena di un ireno rapido che passa in una 
siaztonc senza fermarsi; a! momenlo in cut 
la locomiliva passa, e si al Ion l ana, il suono 
de/l'ovvisaiore sembra che si abbassi. 
Ovviamenle. il ireno non cambia affauo fre- 
quenza, come sembra. ma in veriia la fre- 
quenza ascohaia non e la medesima "Ira- 
smessa". 
Negli inlerni, e mollo improbabile che si 
possa correre alia velocila di un ireno rapi- 
do, luiiavia. I'effeno Doppler riesce ugual- 
menie a dare dei fasiidi. con I'impiego dei 
sistemi uhrasonici. (Lo siesso vale per i si- 
siemi infrarossi. ma con minore iniensila). 
Quando si progeiia un sisiema. e necessario 
porre la massima euro nell'assicurarsi che il 
complesso sia poco sensibile agli slinamemi 
di frequenza deiti. Foriunaiamenle, cid non 
e poi moho difficile. I due progelli che ab- 
biamo irallalo in precedenza solo "a prove 

di Doppler". cioe. appunio. insensibili agli 
slinamemi di frequenza. 

II Monoselektor dlviene 
telecomandato 

U "Monoselektor" descrillo nel numero di 
aprile 1980. pud essere impiegato per con- 
irollare un gran numero di disposilivi con 
I'impiego di un solo pulsanie: radioriceviio- 
ri. tele visori. sistemi if il/uminaztone. apri- 
porlo. sistemi di regolazione per I'apenura 
dei lendaggi e via di seguilo. 
Non vi sono soverchi problem/ nella realiz- 
zazione di un esemplare dell'apparecchio. 

come ha dimoslalo frananio I'esperienza. 
ma quando lo si vuole menere in azione. si 
pud essere perplessi circa la "filalura" che 
pud diveniare una "cordaiura". Le lende e le 
pone possono essere comandale iramile un 
molorino. men ire gli apparecchi radio ed i 
lelevisori possono essere previsti per il lele- 
comando: descrivendo il progeiio. la Rivisia 
ha pubblicalo anche una sona di "relais allo 
stato solido" adallo a pilolarc questi appa- 
ra! i. 
Un problema, perd. era ed e rimasto: come si 
pud collegare il Monoselektor a lutti questi 
disposilivi. che sono sparsi neWambienie. 
Usualmenie, per le connessioni. si dovevano 
meltere in opera meiri e meiri di cavo. Am- 
meniano che luiia quesia filalura non era e 
non e la cosa piu elegante che si possa conce- 
pire. 
Vi sono quindi delle eccellenti ragioni per 
pensare all'ulilizzazione del lelecomando. 
Per quesia applicazione. il primo dei due 
sistemi descrini in questo articolo e proprio 
cid che serve. 
Tuna la filalura che da! Monoselektor e 
direna agli apparecchi da conirollare, pud 
essere sosliiuila con dei "collegamenti sen- 
za fili". II irasmellilore uhrasonico (figura 
3) sard monialo all'inierno del conienhore 
del Monoselektor: i conlrolli tf ingresso sa- 
ranno col I ego ri direnamenie alle uscile del 
Monoselektor. 
I riceviiori (figura 5 e 6) possono essere 
montali in qualunque punio deWambienie 
che serva per conirollare i molori. i relais o 
cid che serve. 
II fauo che vi sia la possibilila d" impiegare 
molli riceviiori con un solo irasmellilore, e 
evideniemente il vantaggio principale del 
lutlo. 
In pratica, se il cosio non rappresenia un 
problema. e possibile realizzare lutli isedici 
riceviiori. ciascuno regolaio sul proprio ca- 
nale. In pratica. e comunque piu economico 
impiegare un ricevilore per piu disposilivi 
accost at i posti nelf ambienie. M 
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II ehorosynt 

J.D. Mitchell 

il Chorosynt e ... 

uno strumento a tastiera che puo essere suonato da chiunque, 
nonche un mini sintetizzatore controllato da una seconda tastiera che 
puo essere impiegato dal professionista della musica, o uno 
strumento che sta a meta tra i due. 
II Chorosynt, comunque, ' uno strumento reale, che offre una 
straordinaria varieta di suoni. e che ha numerose possibilita di 
miscelazione. Come suggerisce la denominazione, l apparecchio 
consiste di un sintetizzatore munito dell'effetto di coro. Anche se il 
prototipo e munito di una tas ra, noi abbiamo fatto in modo da 
rendere possibile il "suonare subito e comprare la tastiera solo in 
seguito". 

La gamma di suoni prodotta da uno slru- 
menlo di questo genere deve essere com- 
presa come minirao ira 150 e 3.000 Hz, per 
ottenere dei buoni risuliati. Tale gamma 
corrisponde ad una lunghezza. per le can- 
ne di un organo, che vada da 16" a 2' 
(I'indicazione e data in "piedi"; un "piede 
corrisponde a circa 30.5 centimetri). In 
piu. le note bassedevono essere molto ric- 
che di segnali armonici, che devono essere 
filtrati a seconda delle esigenze. Sesi suona 
un motive con poche note, anche se perfet- 
tamente intonate, sembra che al suono 
manchi qualcosa. Se la melodia e invece 
suonata da diversi strumenti che sianousa- 
ti aiPunisono (regolati virtualmente alia 
medesima frequenza), si ha una sonorita 
molto diversa e piii generosa. a causa del 
cosiddetto "effetto di coro". 
In piii, una modulazione a bassa frequenza 
(vibrato) e a sua volta di particolare utilita 
per simulate il suono degli strumenti a 
corda. 
Cosa permette al Chorosynl di suonare nel 
suo particolare modo? Qual'e I'impressio- 
ne? Come sempre. la descrizione a parole 
di ogni suono specifico e estremamente 
difficollosa. ma tultavia noi siamo certi 
che i lettori saranno piii che soddisfatti 
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Figura 1. Schema a blocchi del Chorosynt. 
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dl tenslone concatenato per la lasliera del 
Chorosynt. 

dalla qualita sonora generale del Cho- 
rosynt. II proiotipo e stato impiegato per 
delle esecuzioni in pubblico con grande 
successo, e cio e significante. 
II Chorosynt impiega una tastiera a due 
ottave e mezza, ed ha una gamma dinami- 
ca di sei ottave. 
Proprio grazie alia sua ampia banda, e 
possibile imilare con il Chorosynt altri 
slrumenti, dal violino al violoncello, dal 
flauto al clarino. 
E anche possibile variare la dinamica di sei 
ottave. 
Proprio grazie alia sua ampia banda, e 
possibile imitare con il Chorosynt altri 
slrumenti, dal violino al violoncello, dal 
flauto al clarino. 
E anche possibile variare la dinamica d'u- 
scita tramite un generatore d'inviluppi che 
puo essere commutato per lafunzione AR 
(attacco-smorzamento) o ASR (attacco- 
sustain-smorzamento). 

Schema a blocchl 
Lo schema a blocchi del Chorosynt appare 
nella figura 1. La tastiera a due ottave e 
mezza produce una KOV (tensione d'usci- 
ta della tastiera, che controlla quattro 
VCO (oscillatori comandati dalla tensio- 
ne). I VCO 1... 3 hanno delle curve caratte- 

ristiche tra tensioni e frequenze che danno 
luogo agli stessi timbri musicali. II quarto 
oscillatore (VCO 4) e sintonizzato ad una 
frequenza piii elevata di una volta e mezza. 
in altre parole, questo stadio produce una 
nota che e di un quinto piu elevata di quel- 
la prodotta da tutti gli altri VCO. Un quin- 
to oscillatore (indicate come "vibrato" 
nello schema a blocchi) produce un segna- 
le dalla frequenza relativamente bassa che 
modula gl'ingressi dei VCO. In tal modo, 
le frequenze d'uscita dei VCO risultano 
leggermente modulate in frequenza per 
produrre Peffetto di vibrato. E possibile 
variare sia la frequenza che la profondita 
della modulazione. 
Le uscite dei VCO sono divise per 2. 4. 8 e 
16. 
Le uscite dei divisori sono ad un'ottava 
una dall'altra e possono essere selezionate 
per mezzo degli "stop" (che sono poi degli 
interruttori, per chi non e molto addentro 
nella pratica organistica!). 
I segnali d'uscita dei divisori. e dei forma- 
tori d'impulsi dei VCO I e 2sonosommati 
e miscelati a quelli generati dal VCO 3 
tramite I'interruttore "chorus". In tal mo- 
do, gli effetti di "coro" possono essere 
inseriti o eliminati, come si desidera. I for- 
matori d'impulsi sono realizzati semplice- 
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mente da un gruppo di gates NAND che 
producono dellc onde quadre con un 
"duty-cycle" del 25%, prelevando isegnali 
dalle uscite dei divisoru E proprio questo 
tipo di forma d'onda che si presta partico- 
larmenle per simulare il suono degli stru- 
menti a corda. 
Logicamente, serve una cerla filtratura dei 
segnali, prima che divengano accettabili 
per I'orecchio umano. II Chorosynt ha due 
filtri. uno per la simulazione degli stru- 
menti a corda. ed un altro per gli strumenti 
a fiato. 
Un impulso di gale, ripreso dal KOV. e 
impiegalo per dare il trigger al generatore 
d'inviluppi. In tal modosi ha una scelta tra 
i duetipi d'inviluppo: attacco-smorzamen- 
lo. oppure attacco-sustain-smorzamento. 
L'inviluppo controlla il VGA (amplifica- 
tore conlrollato dalla lensione) prima di 
essere diretto aH'amplificatore esterno, 

Lo schema elettrico 
La sorgenle d'intensita costanle e la catena 
che divide la tensione per la tastiera (mo- 
strate nella figura 2) erogano un precise 
livello di tensione ad ogni tasto. La tensio- 
ne d'uscita della tastiera (KOV) e quindi 
inviata aM'ingresso non invenente deH'am- 
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Flgura 4. Clrcullo slampalo del Chorosynl lato rame: il lalo parti e riporlato nella llgura 5. 

plificatore operazionale A5 chc fa pane 
dello schema principale (figure 3a e 3b). 
Cio puo essere ottenuto con una "tasliera 
stampata" (figura 4) e con uno stilo di 
contalto. oppure con una tasliera vera e 
propria, convenzionale. 
II FET T11 funziona come interruttore per 
campionare la tensione della tasliera (sul 
Cl). 
II rapporto del cambiamento nel livello di 
tensione all'ingresso non invertente del- 
riCI Scontrollato dal P2eCl; in tal modo 
si otliene tin effetto di "glissando" sulle 
note. 
I quattro VCO che si vedono nello schema 
a blocchi soiio i circuili realizzati attorno 
agli IC da IC4 ad IC7. Si tratta di timers 
555 che sono connessi come multivibratori 
aslabili. Gli IC4, 5 e 6 (che corrispondono 
ai VCO I, 2e 3 della figura l)sono regolati 
alia stessa frequenza, quindi hanno identi- 
ci valori per le varie parti. Lo IC7 eaccor- 
dato ad una frequenza piii alia una volta e 

mezza piii elevata (come dire un quinto piii 
elevata), ragion per cui C5 deve avere un 
valore piii basso. 
Ciascun VCO ha un ingresso di modula- 
zione (terminate 5) controllato dal genera- 
tore del vibrato: IC 2 e 3. La frequenza del 
vibrato e controllata attraverso il P3. men- 
tre la profondita della modulazionee rego- 
lata tramite il P4. 
II potenziometro P5 introduce un offset in 
tutti i VCO, che in pratica consenle di 
variare finemente i limbri generati dal 
Chronosynt. 
Le uscite dei VCO 1, 2 e 3 sono tuttedivise 
dal 4520 producendo delle frequenze che 
sono piii basse di 2. 4. 8 e 16 volte delle 
frequenze dei VCO. Per cio che riguarda il 
VCO 4, s'impiegano solo due uscite del 
4520. In tal modo si ha una divisione solo 
per 2 o per 4; in altre parole, si ottengono 
gli equivalenti delle canne d'organo da 1' e 
da 2" (si veda la spiegazione preccdente). 
Le uscite dei due divisori dell'ICO, sono 

accoppiate e poi miscelate con le uscite del 
divisore per VCO 3 (IC6) tramite gli inter- 
ruttori che generano il "coro", da SI a S4. 
In tal modo, in ogni registro si puo avere 
I'effetto di coro. 
Gli interruttori da S5 ad S14 servono da 
stop. 
In relazione a quale interruttore di stop e 
chiuso. il segnale assume I'effetto di musi- 
ca da strumenti a fiato. o di strumenti ad 
arco. 1 circuili di filtraggio, sono comples- 
sivamente sempiici. I filtri passa-alto pas- 
sivi che regolano il responso al termine 
clevato della banda. sono limitati nell'ef- 
fetto dal C28 e dal C30 per dare una certa 
facolla d'inciso all'imitazione degli archi. 
II filtro per strumenti a fiato (evideniemen- 
le. per la relativa imilazione) sono demen- 
ti attivi passa-basso che hanno una fre- 
quenza di turnover di 2 kHz (per le "can- 
ne" da 16', 8" e 4") e di 4,5 kHz (per i ire 
registri superiori. 2'. 2 e 2/3'. nonche I ed 
1/3'). 
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I regisiri bassi, di conseguenza, hanno una 
proporzione piii grande, rispetlo alle ar- 
moniche alle, ed in tal modo si ha un mi- 
glioramento del limbro. 

Gil impulsi di gate 
Gli impulsi per i gale sono ricavati dal 
KOV tramite A5. A7 ed A8 e servono per 
dare il trigger al circuito d'inviluppo 
(AR/ASR). 
II tipo d'inviluppo e scelio tramite il devia- 
lore S15. Quando il deviatore e posio su 
AR, il iransitorio positivo del segnale da il 
trigger al flip-flop formato dai gates 
NAND N 10/N11. che porta in conduzione 
il T7 e carica il condensalore C36 tramite il 
controllo di altacco, PIO. Non appena la 
lensione sul C36 raggiunge il valore di cir- 
ca 13.5V, il TIO s'interdice ed il flip-flop e 
resetlalo. II condensalore, di conseguenza 
inizia a searicarsi tramite il controllo di 
smorzamento Pll. ed il transistor T8. 
Se si sceglie 1'inviluppo ASR, il flip-flop 

rimane nello slato "set" sino a che il segna- 
le di gate e presente, che equivale al tempo 
di azionamento di una nota (sustained) 
sulla tastiera. 
Solo quando il tasto e lasciato andare a 
riposo, TIO pub resettare il flip-flop e C36 
pub searicarsi (tempo di smorzamento). 
L'uscita del circuito che controlla Pinvi- 
luppo, agisce anche su di un semplice VCA 
(amplificalore controllato in lensione), 
che a sua volta determina la caratteristica 
delPampiezza della dinamica all'uscita del 
segnale. 
II VCA consiste di un amplificalore diffe- 
renziale (A4), con un FET connesso nel 
circuito di controreazione. 

Realizzazione e regolazione 

II circuito stampato del Chorosynt (figura 
4) include, non solo tutli icomponenti. ma 
anche una specie di tastiera. Tale "tastie- 
ra" e stata prevista per quei leltori che 

vogliono mantenere il costo veramente al 
minimo. E molto semplice collegare una 
tastiera convenzionale al posto di quella 
stampata, basta una coppia di contatti per 
ciascun tasto. 
Si deve notare che siccome gli oscillatori 
hanno una curva caratteristica lineare tra 
tensione e frequenza, le resistenze che ac- 
cordano la tastiera devonotrovareun divi- 
sore di tensione che abbia un andamento 
logaritmico. 
I valori necessari (per esempio R86a ed 
R86b) sono tutti ottenuti impiegando resi- 
stenze della gamma E 24. Con delle resi- 
stenze che abbiano unatolleranza dell'1%, 
si pub ottenere un semitono accordato 
all' I %, tuttavia (ad eccezione per le R115a 
ed R115b per le quali la tolleranza delIT% 
e veramente indispensabile) anche le nor- 
mali resistenze al 5% possono essere im- 
piegate, visto che 1'effetto di coro nascon- 
de in gran misura i piccoli disaccordi. 
Le induttanze da LI ad L4sono realizzate 
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Elenco componenll 

Reslslenze: 
• R1 = 10 M; 
•R2, R3, R6. R10, 

R21 R43, R64, R68, 
R74. R75, R82, R84 = 10k 

•R4, R73 = 100k 
•R5= Ik 
• R72 = 5k6 
• R7. R77, R78 = 1 M 
• R8, R9, R19. R20. 

R66, R70. R80 = 47k 
*R11, R53 R62= 22k 
■R12 ... R15 rr 18k 
• R16 = 15k 
•R 17 = 4k7 
•R18 = 82k 
'R44 ... R52 = 1k8 
'R63, R67 = 39k 
•R65, R69 = 6k8 
•R71, R97B = 330 0 
•R76= 100 0 
• R79 rr 470k 
•R81 = 2k2 
•R83 = 1k 
. R85 - 220 Q 
• R86A, R112B = 5.6 Q 
•R86B, R102B = 0,56 Q 
• R87A = 6,8 Q 
•R87B, R90B = 150 O 
'R88A, R89A, R92A =10 0 
•R88B, R108. R112A =22 0 
'R89B, R110A, 

R111A, R113A = 27 O 
•R90A, R91. R94A, R109B = 8,2 O 
-R92B, R98B = 68 O 
-R93A, R96A, R97A, 

R99A, R100A = 12 Q 
•R93B = 39 0 
•R94B, R106B = 1,5 O 
.R95A, R98A. R101A, R102A. 

R105A, R109A = 15 Q 
•R95B, R114A = 33 Q 
•R96B = 120 O 
• R99B = 1 O 
•R100B = 1,8 Q 
•R101B = 560 O 
• R103A, R104A 

R106A. R107A = 18 0 
'R103B = 180 Q 
•R104B, R114B = 470 O 
•RI05B = 3,3 O 
'R107B = 2,7 O 
4R110B = 270 O 
'R111B = 680 O 

•R1138 = 2.2 Q 
'R115B = 120 k 
.R116= 100 O 
■R115A = 1k24 1% 

Potenzlomelri: 
•PI = 1 M Irimmer 
• P2 = 1 M lineare 
• P3 = 22 k lineare 
• P4, P5 = 10 k lineare 
•P6. P7. P8, P9 = 25 k trimmer 
. P10, P11 = 500 k logaritmico 
•P12, P13 = 10 k trimmer 
■PI4 = 250 Q trimmer 

Condensatori: 
• c}l = 470 n 
• C2, C3, C4 = 3n3 
•C5= 2n2 
• C6, C7, C8. C9. C18 . C26, 

C41 = 10 tiF/35 V tanlalio 
.C10 ... C14, C17, C38, C39, 

C40, C42 ... C45. 
C50, C51 = 100 n 

• C53 = 47 n 
-C15, C36 = 4^7/35 V tantallo 
• C16 = 2^2/35 V tantallo 
•C27, C28, C31. C52 = 10 n 
-C29. C30, C35, C37 = 47 n 
-032 = 12 n 
. C33 = 22 n 
• C34 = 27 n 
•C46 = 1000tz/35 V 
•C47 = 330 M35V 
'C48, C49 = 330 n 

Semicondultori: 
•D1 .. D4 = DUS 
•D5/ 06 = 1N4001 
•T1 ... T5. T8, T10, T13 = BC 557 
■T6, T7, T12 = BC 547 
•T9, Til = BF 256B (O BF 245B) 
■IC1 = LF 356 
"IC2/ IC4 ... IC7 = 555 
. IC3 = 741 
' ICS, IC9 = 4520 
•IC10, IC11, IC12, IC18 = 4011 
• IC13, IC14 = TL084 
•IC15 = 78L15 
" IC16 = 78L12 
•1C17 = 79L15 

Varie: 
Trl = 16 V/150 mA trasformalore 
51, S5 S15 = deviaton singoli 
52. S3. S4 = deviatori doppi 
L1 ... L4 = 5 spire di filo in tame 
smaltalo da 0,2 mm 0 
awolte su di un cilindretto di lerrite. 

Dettagli tecnici ed utilizzo 
dei controlli 

Gamma tonale: 

Tastiera: 
Registri: 

dal Do al Do 5 
da 65,41 Hz a 4184 Hz 

Effetti: 

due ollave e mezzo 
Violoncello (16') 
Bassa tuba (16') 
Viola (8') 
Clarino (8 ) 
Violino (4') 
Clarinetto (4') 
Viola (2') 
Flauto (2') 
Oltavino (2 2/3") 
Larigol (1 1/3") 
Coro (16) 
Coro (8') 
Coro (4 ) 
Coro (2 ) 

Controlli addizlonali 

Glissando: 
Vibrato: 
Sislema 
formatore 
dell'lnviluppo: 

510 
S14 
S9 

S13 
S8 

S12 
S7 

511 
S6 
S5 
S4 
S3 
S2 
S1 

P2 (sostenutezza) 
Profondita-lreguenza P8 e P9 

il tempo di attacco, sostegno e 
smorzamento della nola e sele- 
zionabile Iramite S15: 11 tempo 
di attacco (sallta) ed il tempo di 
smorzamento sono regolabili 
indipendentemente. come tem- 
po. tra 1 mS e 10S (le nspettive 
regolazioni si effettuano tramite 
P10 e P11). 

impiegando cilindretti di ferrite con degli 
avvolgimenti di cinque spire di filo in rame 
smallato da 0,2 mm. Tutti gli altri compo- 
nenti sono reperibili sul mercato. pronti 
per il montaggio. 
Siccome il Chorosynt impiega un buon 
numero di potenziometri, la loro regola- 
zione, a prima vista puo parere piuttosto 
difficile. Cost non ese si segue I'elenco che 
e ora trascritto per le posizioni iniziali, 
allorche s'inizia la regolazione: 

PI sara posto alia minima resistenza, tut- 
to in senso orario. 

P2 sarit posto alia minima resistenza, tut- 
to in senso antiorario. 

P3 la posizione non e importantc. 
P4 il cursore sara ruotato verso la massa, 

tutto in senso antiorario. 
P5 sara posto a meta corsa. 
P6 sara posto alia minima resistenza. tut- 

to in senso antiorario. 
P7 ... PI0 saranno posti a meta corsa. 
PI I sara posto alia minima resistenza. ruo- 

tato tutto in senso antiorario. 
PI2 ... PI3 il cursore sara ruotato verso la 
massa. tutto in senso antiorario. 
A pane i potenziometri, elenchiamo ora 
anche le giuste posizioni per interruttori e 
deviatori. 

SI ... S4 aperti. 
S5 ... S6 portati a massa. 
57 commutalo verso il C20. 
58 ... S14 portati a massa. 
SISsara portato nella posizione ASR. 
II VCA ha due punti di regolazione, il PI2 
ed il Pl3. II P13 determina il guadagno 
minimo e va regolalo in modo da non 
ottenere alcun segnale udibile all'uscita. 
Ora si "baltera" una nota, e la si manlerra 
mentre si regola P12 sino a che un segnale 
dalla crescita lenta appare all'uscita del- 
rA4. II PI sara regolato di seguito per 
ottenere che non vi sia alcuna mutazione 
nella frequenza "battendo" su di un tasto. 
Per I'accordatura della tastiera, il PI4 deve 
essere regolato per ottenere 8,43 V su 
RII5. 
II valore in tensione pud essere misurato 
con un semplice tester che abbia una resi- 
stenza interna di almeno 10 kQ/V. Ora si 
regolera il terzo VCO (IC6) iramite P8, per , 
ottenere che quando si preme il tasto ulti- 
mo a sinistra della tastiera. si ottenga all'u- 
scila una nota in D02. 
II lono della nota potra essere comparata 
con un diapason, oppure un'altro stru- 
mento; in alternativa si potra misurare la 
frequenza relativa (523.2 Hz). A queslo 
punto si chiudera S2, ed impiegando P7. si 

regolera la frequenza dell'ICS ad un valore 
che sia per quanto possibile eguale a quello 
generate dall'IC6, azzerando la nota di 
batlomento nel segnale all'uscita. Al tem- 
po stesso, P6 deve essere regolato in modo 
tale che all'uscita non si abbia che un vi- 
brato molto piccolo. 
L'apparecchio, a questo punto, dovrebbe 
gia suonare "in coro" con voci simultanee. 
Per finire, il P9 deve essere regolato in 
modo tale che la frequenza d'uscita del- 
riC7 (VCO 4) sia piii grande di una volta e 
mezza nei confronti degli altri VCO. 
Cio fatto il Chorosynt dovrebbe essere 
pronto per essere impiegato, concertando. 
Nella tabella "Dettagli tecnici" sono indi- 
cali gli stop ed i valori risultanti. 
Cosi. si potrebbe concludere I'articolo sul 
Chorosynt, ma se I'articolo termina. le 
possibilita d'impiego e di elaborazione del- 
lo strumento non sono certo finite. Sara 
evidentissimo per molli letlori, che il Cho- 
rosynt da un notevole stimolo alle meningi 
dei piii ingegnosi; le modifiche possibili 
sono infinite. Seil letlore vuolecontribuire 
allo sviluppo di questo interessante stru- 
mento musicale, proponendo modifiche 
originali ed intelligenti, noi sarcmo ben 
lieli di esaminare tutte le possibili elabora- 
zioni. M 
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Iniziamo con una noia importante; il mese 
scorso. avevamo deiio che il complesso 
impiegava dodici circuiti siampati. Sba- 
gliato; ve ne sono quattordici, ora. La Fila- 
tura ira i dodici circuiti stampati originali, 
risuhava lalmente inlricata ed estesa. che 
si e deciso di raggruppare molteconnessio- 
ni in due cosidetti "bus board", che sono 
stampati "portacollegamenti". posti sul 
retro dell'involucro. 1 pannelli elaborali 
sono risultati assai lunghi. ed allora. anche 
per non avere dei problemi con le Poste, 
durante le spedizioni, sono stati divisi in 
due. 
Tutti gli altri pannelli, ad eccezione di 
quello che serve per alimentare il comples- 
so. sono innestati nelle morsettiereapposi- 
tamente previste sui "bus board". 
Un montaggio del genere, e assai piii sem- 
plice da realizzare ed anche da riparare. in 
caso di necessita. cosicche ci si augura che 
nessuno si metta a brontolare per i due 
pannelli in piii ... 

L'alimentatore 
Prima di osservare la parte meccanica. il 
montaggio dcirapparecchio, vedremo il 
circuit© alimentatore. come promeseo. 
Cost come losi vede nella figura 1. il circui- 

menti e dubbio che il lettore lo individui da 
se! 
Appena-appena prima che la Rivista an- 
dasse in stampa, lo scorso mese. i nostri 
"preclari studiosi" se ne sono venuti fuori 
con una piccola ma utile aggiunta. E stata 
inclusa nel circuito del filtro passa-alto nel 
modulo ingresso/uscita (pane I. figure 5 e 
6). proprio all'uliimo minuto. quindi non e 
stato possibile detlagliarla nel testo. anche 
perche non sapevamo se includerlao no! II 
problema piii che altro era incentrato sul 
faito che la nostra graziosa "scoperta" 
frattanto era stata oggelto di una richiesta 
di brevetto da parte della Bode, Ci siamo 
quindi informali se la pubblicazione 
avrebbe potuto sorlire qualche fastidio, e 
intanto la Rivista e passata alia stampa con 
il circuito completamente sottaciuto nel 
testo. Non spiegare alcune parti del circui- 
to, euna pralicacomunedeirindustria, ma 
noi pensiamo che non sia consona ad una 
Rivista della buona reputazione; quindi, 
esprimiamo le noslre scuse! 

Bene vediamo. qual'era I'aggiunta? Nella 
figura 3, pane del filtro passa-alio e ripetu- 
ta. Si tratta del potenziometro. PI7, che 
reca in serie la resistenza R117. Cio che si 

II vocoder di elektor (2) 

La realizzazione e la messa a punto 

Lo scorso mese abbiarrio 
spiegato i principi generall di 
funzionamento del vocoder di 
Elektor. 
Certo, il funzionamento risuita 
chiarissimo dallo schema elettrico 
e dalio schema a blocchi, ma 
ancor piii chiaro risuita 
realizzando I'apparecchio e 
provandolo. Ed ecco, questa e la 
tematica generale dl quest'altro 
articolo: tratteremo dei circuiti 
stampati, dei dettagli costruttivi e 
delle procedure di messa a 
punto. Possiamo dire che e stato 
fatto ogni sforzo per semplificare 
la realizzazione allo 
sperimentatore interessato; la 
minuziosa descrizione che segue, 
6 intesa come totale support© 
all'esame teorico precedente! 

to e tamo semplice da non meritare alcuna 
speciale nota. 
La tensionesimmetrica di +/— i5V eotte- 
nuta nel modo piii semplice possibile. im- 
piegando due regolatori integrati (1CI9. 
IC20). L'assorbimento complessivo in cor- 
rente e di 200 mA, cosicche un trasforma- 
tore d'alimentazione che eroghl 400 mA e 
piii che adalto al circuito. Ovviamente si 
puo impiegare un trasformatore piii gran- 
de, sempreccherientri nell'involucro: in tal 
modo si avra una riserva di potenza per 
poler alimentare delle estensioni del circui- 
to, se verra qualche buona idea per realiz- 
zarle. 
Per la polarizzazione degli OTA serve una 
seconda alimentazione a +/— 15V. Come 
si vede nella figura lb, queste tensioni sono 
ricavate dai rami stabilizzati a +/— I5V 
dell'alimentazione. tramite un altro paio 
di regolatori integrati (IC21,IC22). I due 
condcnsatori elettrolitici al tantalio. C86 e 
C87. nonchc i condenstori C84 e C85 sono 
essenziali per questo genere di regolatori; 
servono per sopprimere la preoccupante 
tendenza alfoscillazione spontanea degli 
IC. 
II circuito stampato deiralimentatore e ri- 
portato nella figura 2. Per essere piii preci- 
si. lo stampato accoglie solamente le parti 
del circuito che si vede nella figura la; i 
regolatori a +/— 5V (figura b) sono mon- 
tati sui "bus board" predetti. 

Un nuovo dettaglio 
Questo. dobbiamo proprio indicarlo, altri- 

deve spiegare, e che il terminale basso della 
resistenza in serie c connesso al secohdo 
ingresso "K", deiramplificatore-somma- 
tore (pane I, figura 6); I'idea, dal punto di 
vista dell'utilizzazione e presto spiegata. 
Una certa pane del scgnale presente all'u- 
scita del filtro passa-altro (All/A 12) e ri- 
presa dal PI7 ed aggiunta senza "voco- 
ding". all'uscita. 
In tal modo. le perdite del rivelatore con 
voce/senza voce ed i rumori generati. pos- 
sono essere "nascosli" in qualche misura. 
Piii di "qualche misura" in verita; il risul- 
tato e sorprendentemente buono! Quando 
il segnale di portante e povero di contenuti 
a frequenze elevate, non vi e abbastanza 
"segnale sostitutivo" per il suonosibilante 
del parlato (ad esempio per la "s"). In 
questo caso, la componente ad alia fre- 
quenza del parlato originale puo essere 
aggiunta al segnale d'uscita; il corretto 
"missaggio" e ottenuto tramite P17, In 
mohi casi, si ha una notevole miglioria 
neirintellegibilita del segnale elaborate 
dal vocoder. 
E stata prevista I'inclusione del PI7 sullo 
stampato del modulo di filtro. La connes- 
sione di massa e quella del cursore ("f) 
sono ambedue al termine della basetta; il 
"capo caldo" del potenziometro e connes- 
so alia piazzola in rame marcata "x", ov- 
viamente sul lato-rarae dello stampato. La 
resistenza R1I7 e montata sul "bus bo- 
ard". La connessione dal terminale basso 
di questa resistenza alfingresso dell'ampli- 
ficatore di somma (punti "k") e inclusa nel 
"bus board" in forma di pista ramata. 
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Flgura 1. L'allmentazlone del vocoder d mollo sempllce, Anche se la polenza erogata e quella che serve, per 11 momento. non e male I'idea d'lmpiegare un 
trasformatore d'allmenlazlone plu polenle.-slcche si possano eventualmente coprire le eslgenze introdolte da posslblll estensloni future del progelto. 

Elenco componenli dl flgura 2 (alimenfatore) 

Condensaton 
C71 ,C81 = 4700 pydO V 
C82 , . C85 = 100 n 

Semicondutfori: 
BI,B2 = rettlficatore a porte 

B40C20U0 
IC19 = 7815 CT 
IC20 = 7915 CT 

Varie: 
Trasformatore dl rele munilo dl secondario 
da 2 * 15V o da 2 * 20V/400 mA 
SI = Interrultore dl rete 
tusibile da 250 mA (semihtardato) 
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Flgura 2. Circulfo stampalo dell alimenlalore. Come e spiegalo nel leslo, su queslo pannello trova spazlo solamenle l allmentazlone da —/— 15V. mentre il 
ridultore dl lenslone slabilizzato a +/— 5V e monfato sulla basetla "bus board". 
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Flgura 3. Parle del settore llllro passa-alto. PI 7 ed R117 sono agglunli per lar si che una plccola parle del 
segnale orlglnale del parlalo possa essere agglunta aM'usclta dell'apparecchlo. 
Quesla "mlscelarlone delle frequenze elevate" pud essere parllcolarmenle ullle, allorche II segnale dl 
portante i scarso dl trequenze elevate. 

Ingresso/usclta e pannelll 
dl flltro 
A questo punto noi dobbiamo scegliere tra 
due possibilita. Laprimaeristamparetulti 
i circuiti pubblicali lo scorso mese, nella 
prima parte, o pregare il lettore di ripren- 
dere il numero scorso e riferirsi a quanto 
riportato, man mano che vi sono dei preci- 
si riferimenti. 
La seconda possibilita ci pare la piii logica. 
Bene. Allora proseguiamo supponendo 
che ciascuno abbia la prima parte della 
descrizione davanti a se. Uno schema a 
blocchi generale dei gruppo filtri e riporta- 
to nella figura 2, e gli schemi compleli per i 
filtri passabanda, passa-alto e passabasso, 
compaiono nelle figure 3, 4 e 5 rispettiva- 
mente. Nel testo relative, e detto che si 
deve impiegare una realizzazione modula- 
te: occorre uno stampato per ciascun filtro 
completo. 
Cio non resta solo in parle valido; il nostro 
ufficio che cura la progettazione degli 
stampati, ha ora messo a punto un progel- 
lo singolo ed universale per i pannelli di 
filtro, che naturalmente serve per tutti i 
filtri: passabasso, passabanda e passa-alto. 
La basetta universale per i filtri e riportata 
in questa seconda parte: figura 4. lato ra- 
me. La figura 5 mostra il piazzamento del- 
le parti, con la relativa lista, per il filtro 
passabanda (figura 5a), per il filtro passa- 
basso (figura 5b) e per il filtro passa-alto 
(figura 5c). 
I valori dei condensatori Cl ... Cll per gli 
otto filtri passabanda, sono elencati nella 
tabella 1, tale Tabella era anche inclusa 
nella parte 1. ma la ripetiamo qui con il 
resto dell'elenco delle parti. II lettore mol- 
to attento, notera che i condensatori di 
disaccoppiamento dell'alimentazione (C73 
... C76, 8 X C77 ed 8 X C78. mostrati nelle 
figure 3. 4 nonche 5 nella prima parte) 
mancano nelle disposizioni date nelle figu- 
re 5, Non si tratta di un errore, non e il caso 

di preoccuparsi: i condensatori sono mon- 
tati sui "bus board". 
Veniamo ora al modulo ingresso-uscita (il 
relative circuito e stato riportato nella pri- 
ma parte, figura 6). II lato rame ed il lato 
parti di questo complesso appare nella fi- 
gura 6. 
Questo circuito stampato, ha esattamente 
le stesse misure degli altri pannelli che ser- 
vono per i filtri (70 X 168 mm). 
Mentre siamo in argomento, diremo che 
anche la basetta dell'alimentatore (figura 
2) ha idenliche misure, pur se non si preve- 
de di montarla come modulo ad innesto. 
Come e stato detto in precedenza, i con- 
densatori di disaccoppiamento del modulo 
ingresso/uscita (C79 e C80) sono montali 
nel "bus board". 
Vediamo ora attentamente i pannelli. 
II montaggio dei componenti non da pro- 
blemi, semprecche siano bene ordinati e 
non ammucchiati alia meglio, prima del- 
Pinserimento. Non ci si devono dimentica- 
re i ponticelli-in filo; anche se non sono 
menzionati nell'elenco delle parti, hanno 
un ruolo essenziale. Tutte le connessioni 
delle basette sono disposte lungo i lati bre- 
vi. 

Tabella 1 

numero del filtro frequenza gamma di 
passabanda centrale frequenza 

BPF 1 265 Hz 210 - 320 
BPF 2 390 Hz 320 - 460 
BPF 3 550 Hz 460 - 640 
BPF 4 800 Hz 640- 960 
BPF 5 1200 Hz 960 - 1440 
BPF 6 1770 Hz 1440 - 2100 
BPF 7 2650 Hz 2100 - 3200 
BPF 8 3900 Hz 3200 - 4600 

Da un lato vi sono le connessioni che ser- 
vono per i controlli montati sui pannelli. 
dall'altro, gli innesti a petline. 
In relazione alle basette di filtro, ciosignifi- 
ca che le connessioni "frontali" compren- 
dono le tension! di controllo Uc, out ed Uc, 
in (punti "d" ed "e" del circuito). le uscite 
per i LED e le connessioni per i controlli 
del livello delle Uc, in (8 X P3. P7, Pll). 
11 lato "interno" delle basette. comprende 
appunto tutte le connessioni "interne": gli 
ingressi per il parlato e la portante (punti 
"a" nonche "b"), le uscite passate al voco- 
der (punto c). le connessioni per falimenia- 
zione. per special! applicazioni che saran- 
no descritte in seguito, un secondo gruppo 
di connessioni delle tensioni di controllo 
(Uc, out ed Uc. in). 
Analogamente. nella basetta ingresso/u- 
scita. le connessioni che devono essere di- 
rette al pannello frontale, sono tutte da 
una parte; vi sono le connessioni per le 
prese d'ingresso e di uscita. e per tutti i 
relativi controlli del livello (PI 3. P14. PIS). 
L'opposto connettore reca gli attacchi per 
falimentazione ed i collegamenti per I'in- 
gresso interno e per le uscite a. b, c e k. 
Con questo sistema ogni basetta puo esse- 
re montata facilmente, come modulo sepa- 
rate. 
Sui lati "interni" delle basette dei filtri e 
della basetta ingresso/uscita si devono 
montare dei connettori a 21 terminali (un 
lipo utilizzabile e prodotto e distribuito 
dalla Siemens). 
II pannello frontale va montato all'altro 
lato di ciascuna basetta e comprendera 
ogni controllo. le prese ed i LED. 
11 montaggio e illustrato nella figura 7; si 
osserva il pannello di un filtro al completo. 
Le presine per cuffie da 3 mm mostrate, 
rappresentano una buona scelta per le con- 
nessioni d'ingresso. 
Se al filtro passa-alto si aggiunge il "misce- 
latore delle frequenze alte" che si vede nel- 
la figura 3, owiamente serve un ulteriore 
potenziometro sui pannellino frontale di 
questo settore. Anche la basetta ingres- 
so/uscita ha un pannello piu densamente 
"popolato"; questo comprendera ire po- 
tenziometri e ire prese grandi per cuffia 
che serviranno per introdurre la voce ed il 
segnale portante, e per prelevare i'uscita 
passala al vocoder. 

Assemblaggio finale 
Ora. si deve affrontare il lavoro di combi- 

Cl . ..C8 C9 C10 Cll 

82 n 220 n 33 n 330 n 
56 n 150 n 22 n 220 n 
39 n 100 n 15 n 150 n 
27 n 68 n 10 n 100 n 
18 n 47 n 6n8 68 n 
12 n 47 n 6n8 68 n 
8n2 47 n 6n8 68 n 
5n6 47 n 6n8 68 n 

Tabella 1.1 valori del condensatori C1... C11 per gli otto filtri passabanda, possono essere scelli in base a 
quesla lavola. 
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Figura 4. Basetta unlversale per I llltrl. Lato rame. 

Flgura 5.1 llltrl Implegano disposlzlonl diverse per le parll; quelle del passa- 
banda appalono nella llgura 5a; quelle del passabasso nella llgura 5b, ed 
Inline quelle del passa-allo nella 5c. (Per le llgure 5b e 5c si vedano le paglne 
seguenH). 

nare tune le diverse basette (ra di loro (o 
moduli, se vogiiamo), formando un voco- 
der completo a 10 canali. Lo schema a 
blocchi costruttivo (figura 8) illusira il la- 
voro in generale. 
La figura mosira tutti i moduli ad innesto e 
ralimenialore: come si vede, il "bus bo- 
ard" e di grande aiulo per avere una bella 
filatura puliia. Senza tale ausilio. il cablag- 
gio sarebbe molto "pasticciato". 
Le lettere a, b, c. d, e k. nella figura 8, sono 
incluse anche nei pannelli; corrispondono 
alle indicazioni riportate nei circuiti ap- 
parsi nella prima parte. 
Per semplicila, ralimemaiore che si vede 
nella figura 8 e indicate come singolo. In 
pratica, come abbiamo spiegato in prece- 
dcnza. il sistema che eroga +/— 5V e in 
pratica montato sul "bus board". 
P i 7 ed R117 sono a loro volta montati sul 

Elenco componenll dl llgura 5a (BPF) 

Resistenze: 
R1,R17,R30 = 10k 
R2,R18 = 680 n 
R3,R7,R19 = 100 k 
R4,R20 = 8k2 
R5.R21 = 560 SJ 
R6,R22 = 82 k 
R8,R26 . . . R29,R31 ,R32 = 47 k 
R9,R10 = 150 n 
R11 =4k7 
R12= 1 M 
R13,R33 = 22 k 
R14,R15 = 33 k 
R16 = 15 k 
R23,R24,R25 = 3k3 
R34 - 120 k 
R35 = 1 k 
R36 = 68 k 

Condensalon 
C1 . , C11 : vedi tabella 1 
C12 = 33 p 
C13 - 180 n 
C14 = 22 n 

Semiconduttori: 
T1 = BC547B 
T2 = BC 557B 
D1,D2.D4 = 1N4148 
D3 = LED 
IC1.IC2 = TL 084 
103 = 741 
104 = OA 3080 
Vane: 
PI = 100 k trimmer 
P2 = 25 k trimmer 
P3 = 10 k lineare 
P4 = 10 k trimmer 
conneltore a 21 terminal! 
(vedi anche gli allri elenchi componenti) 
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Elenco componenll dl figure 5b (LPF) 

Resistenze: 
R75,R76,R79,R80,R97,R98. 

R101,R102 = 27 k 
R77.R82,R99,R104 - 150 k 
R78,R 100 = 180 k 
R81 ,R95,R103 = 120 k 
R83,R84,R85 = 3k3 
R86 . . R89,R91 ,R92, 

R111 = 47 k 
R90=10 k 
R93 = 68 k 
R94,R 107 - 22 k 
R96 = 1 k 
R105,R106 = 33 k 
R108 = 1 M 
R109=15 k 
R110 = 100 k 
Rl 12,R113 = 150 12 
R114 =4k7 

Condensatori 
C33 . . C36, C40 C43 = 33 n 

C37 = 390 n 
C38 = 47 n 
C39 = 470 n 
C44 = 33 p 
C45 = 22 n 
C46 = 180 n 

Semicondultori 
15 = BC 547B 
T6 = BC557B 
D9.D10,D11 = 1N4143 
D12 = LED 
IC9,IC10 = TL 034 
IC11 = 741 
IC12 = CA 3080 

Varle: 
P9 = 100 k trimmer 
P10 = 25 k trimmer 
PI 1 = 10 k lineare 
P12 = 10 k trimmer 
connettore a 21 terminali (vedi ancbe 
gli altri elenchi componentl) 

Elenco component! di llgura 5c (HPF) 
Resistenze 
R36,R37.R42.R43,R58,R59. 

R62.R63,R65,R66 = 33 k 
R38.R40.R57,R61 = 39 k 
R39,R60 = 56 k 
R41 ,R47,R48,R49,R51 ,R52, 

R64.R71 .R135 = 47 k 
R44.R45,R46 = 3k3 
R50 = 10 k 
R53 = 68 k 
R54,R67 = 22 k 
R55= 120 k 
R56.Rn7 - I k 
R68 = 1 M 
R69 = 15 k 
R70 = 100 k 
R72,R75 = 150 U 
R74=4k7 

Condensatori 
C15,C16,C18,C19.024,025, 

027,028 = 1 n 

017,020,026.029.030 = 33 p 
021 =47 n 
022 = 6n8 
023 = 68 n 
031 = 22 n 
032 = 180 n 

Semicondultori 
T3 = 60 547B 
T4 = BC 557 B 
D5,D6,D7= 1N4148 
D8= LED 
105.106 = TL 084 
107 = 741 
108= C A 3080 

Varle 
P5 = 100 k trimmer 
P6 = 25 k trimmer 
P7 = 10 k lineare 
P8 = 10 k trimmer 
PI 7 = 10 k logaritmico (vedi testo) 
21 connettore a 21 canali (vedi anc 
gli altri elenchi componenll) 
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Figure 6. Clrcuilo stampato. lalo rame e lato parti, per II modulo d'lngresso'usclla. 

Etenco componenli di figura 6 
(modulo Ingresso/uscila) 
Resislenze 
R115,R130 = 1 k 
R120.R125 = 220 k 
R121 . . R124,R1 27,R128, 

RI29.R132,R13 = 100 k 
R126 = I M 
R13I = 47 k 
R134 = 150 S2 

Condensaton. 
C47,C56,C66 = 220 n 
C48 = 100 n 
C49,C50,C52,C57,C61 .C62, 

C64,C65,C67,C68 = 33 p 
C51 ,C53,C60,C63,C69, 

C70 = 10m/'6 V lamalio 
C54,C55,C58,C59 = 39 n 
C72= 22p/16V lanlaho 

Semlconduttorl 
IC13 = TDA 1034NB, IM 

IC14,IC15,IC16. 
IC18 = TDA 1034B 

IC1 7 = LM 301 

Vane 
P13,P15= 10 k loganlmlco 
P14 = 100 k logaritmico 
PI6 - 1 M trimmer 
connettore a 21 terminall 
(vedi anche gll altri elenchi componenti) 

pannello "bus". 
I componenli detii, servono solosesi vuole 
atluare la miscelazione delle frequenze ele- 
vate. 
Sempre nella figura 8, eniro la linea tral- 
leggiata, vi sono due sistemi di connessio- 
ne all'alimentazione "misteriosi". Si trat- 
ta. in pratica, delle nove connessioni del 
medesimo "bus board" che fanno capo ai 
conneitori inseriti. In un secondo tempo, 
tali uscite possono rappreseniare un via 
agevole per aggiungere un rivelatore "con 
voce/senza la voce" con il proprio genera- 
tore di rumore incorporato. Nel gruppo 
indicato, sono rintracciabili tutteletensio- 
ni di alimentazione. ed in tal modo. Peven- 
tuale sistema aggiuniivo pub essere ali- 
mentato dalPalimentatore principale del 
vocoder. I ponticelli tra le due coppie di 
contatti sono quelli gia visti nel circuito del 
modulo ingresso/uscita (pane prima, figu- 
ra 6), alle uscite di A 31 ed A 33. Le connes- 
sioni sono comprese nelle piste ramate del 
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Figure 7. La figure moslra l aspetto detlnlllvo dl un modulo dl flllro complete. Non serve alcuna ulterlore lllalura: lulle le connessioni "interne" lanno capo al 
connellore a 21 lermlnall. 

pannello; se si vuole aggiungere un rivela- 
tore "con voce/senza la voce" occorre in- 
taccare le piste ed asporiare la ramatura. in 
modo da far circolare nel modulo aggiunto 
il parlato e la ponante. 
Avendo gia detlo tanto, in teoria. sul "bus 
board", e ora tempo di osservarlo in prati- 
ca; come abbiamo detto in precedenza, per 
chi richiede i circuit! stampati tramile po- 
sta, I'assieme giunge diviso in due parti, 
che devono essere aggiuntate con degli 
spezzoncini di filo rigido in rame. 
La figura 9 mostra i due stampati e la 
posizione per le parti che devono essere 
ospitate. Come e ben visibile, vi e molto 
spazio tra i connettori "femmina" a 21 
terminali, undici in tutlo, cosicche il mon- 
taggio del sistema alimentatore a 5V, dei 
condensatori di disaccoppiamento e simili 
puo essere eseguito in piena comodita ad 
un termine dello slampato che si vede nella 
figura. 
Un punto che ancora non e stato appro- 
fondito, riguarda ciascun connettore (il 
fatto non e dettagliato nella figura 8 per 
evitare confusioni); in ogni connettore, vi 
sono due connessioni per la Uc, I'ingresso 
e 1'uscita della Uc, con la lensione di con- 
trollo per ciascun modulo. Questi termina- 
li vanno visti come opportunita per future 
aggiunte ed elaborazioni. 
Per esempio, in un sistema completo. si 
dimostra utile poter rigirare la tensione di 
controllo tramile una matrice ad innesto, 
invece d'impiegare dei cavi che potenzial- 
mentc possono dare delle perdite, disposti 
sul pannello frontale. 

1 diversi moduli ed il "bus board" sono 
progettati per poter essere montati con ot- 
tima funzionabilita ed estetica in un invo- 
lucre modulare, come si vede nella figura 
10. Si deve impiegare un rack standard da 
19 pollici, munito di guide per le basette, 
ben noto a chi s'interessa di realizzazioni 
nel campo dell'elettronica industriale, e re- 
peribile presso un gran numero di costrut- 
tori. 
La larghezza di 19 pollici (un pollice corri- 
sponde a circa cm 2,54) e proprio quel che 
serve per montare gli undici moduli con lo 
spazio previsto sul "bus board"; si trattadi 
un fatto studiato, non certo di una coinci- 
denza casuale! II trasformalore di rete ed il 
pannello alimentatore sono montati sulla 
lamiera di fondo, come si vede nella figura 
10. 
Un modo molto "pulito" per effettuare le 
connessioni tra la basetta deH'alimentato- 
re ed il "bus board" e impiegare il cosid- 
detto "cavo piatto". 
Per gli ingressi e le uscite dei diversi segna- 
11. le presinea jack rappresentano una buo- 
na scelta; e bene impiegare il tipo piccolo 
(da 3 mm) per tune le connessioni Uc. in ed 
Uc, out. mentre le prese piii grandi (da 6 
mm) saranno impiegate per gli ingressi e le 
uscite dei segnali. 
Per effettuare le connessioni sul pannello 
s'impiegheranno dei Irani di cavetto muni- 
ti di spinotlini. 
L'interruilore generale di rete. ed un LED 
spia delfaccensione, saranno montati sul 
pannello frontale del setfore ingresso/u- 
scila. 

Una possibile alternativa puo essere vista 
nella figura 10; come P15. si puo impiegare 
un potenziometro munito d'interruttore 
coassiale di rete. 
Va pero esptessa una nota di cautela, in 
relazione a questo accoppiamento; lalvol- 
ta, la schermatura tra rinterruttore ed il 
potenziometro scarseggia, ed in tal caso si 
puo andare incontro alia captazione di un 
noioso ronzio. 

Procedura dl allineamento 
Prima di tutto, va detlo che in questo para- 
grafo ci riferiremo di coniinuo al circuito 
originale, esposto nella prima pane della 
descrizione. 
Vi sono tre potenziometri trimmer per cia- 
scun modulo di filtro, che devono essere 
correttameme regolati. 
Cio significa che per ogni filtro si devono 
effettuare tre regolazioni separate, le se- 
guenti: 
1. Prima di tutte si deve regolare il trim- 

mer che stabilisce la tensione di polariz- 
zazione CC per I'ingresso invenenle 
dell'OTA in ogni complesso. In ciascu- 
no degli otto filtri passabanda, il detto e 
il P2; nel filtro passabasso, si tratta di 
PIO, e nel filtro passa-alto, si tratta del 
P6. La funzione di questo aggiustamen- 
to. e assicurare che la lensione variabile 
CC di polarizzazione. derivata dall'u- 
scita di controllo in lensione della se- 
zione analizzatrice. quando il segnale 
della parola e presente, non possa "sal- 
tare" aU'uscita del "vocoder". In paro- 
le semplici. un segnale presente al pun- 



il vocoder di elektor elektor novembre 1980 — 18-45 

8 

5" 

8 

-15 V t— •5V r— _ "iU •— 

r~*yr 

portanie 

" ALIMEN 
TATORE 

> > =. in P- o ■- m ^9 

-rA?^1 M-t>5l ^A?ll ^§1 

Till T^l X-^l Till 

Basetta 
LPF 

>>>» 
a Oc a e 

Ti 

basetta l 
BPF 

TT 

basetta 2 
BPF 

H 

basetta 3 
BPF 

TT 

BUS BOARD 

Oo- 

Oo 

uscila - 

> t> pannello 
ingresso/uscila 

«0 <] < 

11 

basetta 5 
BPF 

P3 03 « a 

11 

basetta 6 
BPF 

P3 D3 e d 

^ qz § go 

n 

basetta 7 
BPF 

P3 03 « d 

H 

&§ § 

a j 
> > 

il 

basetta 4 
BPF 

a b c d e a be d e 

basetta 8 
BPF 

basetta 
HPF 

P3 D3 e c P7 08 e G 

-c&! s. 
^ ^ | 90068 8 

Flgura 8. Schema a blocchl del vocoder complete. Le Indlcazlonl a, b, c. d. e k. corrlspondono a quelle trace late nello schema elettrlco apparso nella prlma parle. 
Le slease Indlcazlonl compalono anohe nel clroultl slampall. 

to "e" non deve apparire aH'uscita "c". 
La regolazione delta puo essere effet- 
tuata secondo la scaletta che segue: 

• Le prese Uc. out ed Uc, in. nel pannello 
frontale devono essere raccordate tra- 
mite il cavo previsto. 

• Tutti i potenziometri che regolano il 
livello della tensione sui pannelli fron- 
tali (8 X P3 P7 e Pll) devono essere 
regolati al minimo. con I'eccezionedel- 
I'unico appartenente al modulo che do- 
vrii essere regolalo, ponato al massi- 
mo. 

• Un rumore continuo sara applicato al- 
1'ingresso "speech". Un sistema sem- 
plice per ottenere il rumore. e soffiare 
pianino nel microfono. 

• II potenziometro di polarizzazione del 
modulo che interessa (lanto per dire, il 
P2, se si tratta di un filtro passabanda) 
sara regolalo per il minimo segnale d'u- 
scita del vocoder. 

Se si hanno a disposizione dei sistemi di 
misura, e possibile pensare ad una proce- 
dura di allineamento piu precisa. Invece di 
soffiare nel microfono, si pub applicare un 
segnale di prova diretlamente nelfingresso 
Uc, in del modulo; un segnale che pub 
essere adoitalo b una sinusoide a bassa 
frequenza (da 500 Hz a meno), sovraimpo- 
sta su di un piedistallo di tensione CC fissa. 
II segnale all'uscita del vocoder pub essere 

osservato su di un oscilloscopio, ed il po- 
tenziometro sara regolato per la minima 
teiisione-segnale a bassa frequenza risul- 
tante all'uscita. 
In alcuni moduli, pub essere impossibile 
regolare il passaggio del segnale aU'uscita 
ad un livello abbastanza basso da risultare 
accettabile. In tal caso, il colpevole esenza 
dubbio I'OTA: in ogni gruppo, ve n'esem- 
pre qualcuno che ha un livello di perdita 
troppo alto dal controllo dell'ingresso al- 
l'uscita. Purlroppo, Tunica soluzione e il 
rimpiazzo. 
2. II secondo passo di procedura, e preset- 

tare (preregolare) il convertitore da 
tensione-a-corrente degli OTA; P4 nei 
filtri passabanda, P12 nel filtro passa- 
basso e P8 nel modulo del filtro passa- 
alto, Questa regolazione serve per im- 
poslare il punto d'inizio della curva ca- 
ratteristica di controllo allo stesso livel- 
lo per tutti i moduli. La procedura e la 
seguente: 

• Un segnale adottabile va applicato al- 
Tingresso "carrier"; per esempio, il ru- 
more bianco e la miglior scelta. 

• Una tensione CC mollo bassa (all'incir- 
ca 200 mV) deve essere applicata all'in- 
gresso Uc. in, del modulo che deve esse- 
re regolalo. Questa tensione di calibra- 
zione pub essere derivata dall'alimen- 
lazione a +5V tramite un divisore da 25 

ad 1 (ad esempio una resistenza da 22k 
posta in serie con un'altra da 1 k). 

• La tensione di controllo, deve essere 
regolata al livello massimo tramite 
Tapposito controllo sul pannello fron- 
tale del modulo (P3, P7 e Pll). 

• I potenziometri trimmer (P4. P8 e P12) 
a questo punto devono essere regolati 
in modo tale che un segnale d'uscita 
appaia appena-appena all'uscita prin- 
cipale. 

• Se la tensione di prova dimostra di esse- 
re al di fuori della gamma prevista per 
uno o piu moduli. Tintera procedura 
deve essere ripetuta con un valore di 
prova leggermente piu basso o piii alto. 

3. Per finire, le regolazioni piu semplici: 
PI, P5 e P9 nei moduli passabanda, 
passa-alto e passa basso, rispettiva- 
mente. 

Questi trimmer determinano Toffset in CC 
del filtro passabasso attivo che fa parle 
della sezione analizzatrice di ciascun mo- 
dulo. 
Senza segnale (della voce) alfingresso. 
ogni trimmer sara regolalo per il minimo 
della tensione Uc. out del modulo corri- 
spondente. 

Concludendo 
Abbiamo conservato una fotografia per il 
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Elenco componenll dl (igura 9 
(bus board) 
Resistenze: 
Rl 17 = 1 k (vedl teslo) 

Condensatori: 
C73 . . . C76 = 10ji/16 V 

8 x C77 and 8 x C7S = 10 u/16 V 
C86,C87 = 1 /j/6V3lantalio 

Semlcondutton: 
IC21 = 78L05 
1022 = 79L05 

Varie: 
' 1 pezzl dl connettori 
"(emmma" a 21 lermmali 
(vedl anche gli altrl elenchi componenll) 
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Flgura 10. Tulli I moduli sono progetlatl in modo da poler essere compreai in un rack da dlciannove pollici standard, I moduli sono ad innesto, e penelrano 
dall'area Ironlale, rlemplendola esattamenle. II Iraslormalore d alimentazione ed il pannello alimenlalore, scno lissali sulla lamiera di fondo. 
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Elenco quantllatlvo del componentl 22 n — 11 in tulto 
per II Vocoder completo 27 n -♦ 3 in tulto 

33 n — 9 in tulto 
Resistenze: 39 n — 10 in tutto 
150 n -» 21 'u"0 47 n — 6 in tutto 
560 S2 -»16 in tutto 56 n — 8 in tutto 
680 a -• 16 in tulto 68 n — 6 in tutto 
1 k -»13 in tutto 82 n — 8 in tulto 
3k3 -* 30 In tutto 100 n — 7 in tutto 
4k7 -• 10 in tutto 150 n — 2 in tulto 
8k2 -♦ 16 in tullo 180 n — 10 In tutto 
10 k -» 26 in tutto 220 n -• 5 in tulto 
15 k -* 10 in tulto 330 n -• 1 in tutto 
22 k -•21 in tutto 390 n -* 1 in tutto 
27 k -♦ 7 in tutto 470 n -• 1 in tutto 
33 k -* 27 in tullo 1 p/6V3 tant. -» 2 in tulto 
39 k ^ 4 in tutto 10 p/16 V —20 in tulto 
47 k -» 73 in tutto 22 )jyi6 V tant. -* 1 in tutto 
56 k -• 2 in tutto 4700 u/40 V — 2 in tulto 
68 k — 10 In tutto 10 p/16 V — 6 in tutto 
82 n -• 8 in tutto 
100 n -• 7 in tutto Potenziometri: 
120 k -• 12 In tutto trimmer 
150 k -» 4 in tutto 100 k —10 in tulto 
180 k -► 2 in tutto 25 k — 10 in tutto 
220 k -♦ 2 in tutto 10 k -* 10 in tullo 
1 M -• 11 In tutto 1 M -• 1 in tutto 

Condensatori: linear!: 
33 p -• 24 in tutto 10 k — 10 in tutto 
1 n -♦ 8 in tutto 
5n6 -* 8 in tulto logaritmici: 
6n8 -• 5 in tutto 10 k — 3 in tulto 
8n2 -• 2 in tutto 100 k — 1 in tutto 
10 n -• 1 in tutto 
12 n -• 8 in tutto Semiconduttori; 
15 n -• 1 in tulto BC547B —lOinlutlo 
18 n -• 8 in tulto BC557B —10 in tutto 

1N4148 — 30 in tutto 
LED — 10 in tulto 
B40C2000 — 2 in tulto 
TL 084 -• 20 m tulto 
741 — 10 in tutto 
CA 3080 — 10 In tutto 
TDA 1034 IMB.N -* 1 in tullo 
TDA 1034 B -• 4 in tutto 
LM 301 — 1 In tulto 
7815 — 1 in tutto 
78L05 — 1 in tutto 
7915 — 1 in tutto 
79 LOS — 1 in tullo 

Varie: 
trasformatore d'alimentazione mumto di doe 
secondari. ciascuno da 15V e 400 mA 
doppio inlerrultore di rele 
spinotti a jack e presine 
relative da 3 mm 
spinlolti a jack e prese 
relative a 6,3 mm 
connettori a 21 lerminali 
modello Siemens C42334-A54-A63 

oppure C42334-A54-A64 

► 1 in tullo 
>1 in tulto 

L 

20 in tutto 

3 in lotto 

in tutto 
connettori a 21 terminali 
modello Siemens 

oppure 
oppure 
oppure 

C42334-A53-A608| 
C42334-A53-A8 > ,, , 
C42334-A53-A4071 lotto 
C42334-A53-A408/ 

Involucro VERO da 19": 
portaschede no. 33 2200 B 
guide da 114 mm 33.0438A 
guide da 101 mm 33.0437F 

Circuiti stampati: 
EPS 80068-1 + 2 (bus board) 
EPS 80068-3 (basette dei filtri, 10 in lotto) 
EPS 80068-4 (basetta ingresso/uscita) 
EPS 80068-5 (basetta dell'alimentalorel 

—> 1 in tutto 
—.4 in tutto 
—»4 in tullo 

lettore, proprio per finire. Con un analiz- 
zatore di spettro. ed un mare di pazienza, 
abbiamo oltenuto la curva separata di cia- 
scun filtro, ed abbiamo combinato queste 
curve caratteristiche in una fotografia uni- 
ca. II risultato dei nostri sforzisi vede nella 
fotografia 11. Alia sinistra del display, si 
vede la curva caratteristica di uno o di due 
passabasso identici; tale curva e seguita 
dalla processione di curve caratteristiche 
dei filtri passabanda e, finalmente, si vede 
la curva del filtro passa-alto. 
Le differenze minori nelle ampiezze di pic- 
co sono provocate dalle tolleranze dalle 
parti, che come si sa, sono inevitabili. Non 
hanno pero alcun effetto nocivo in pratica, 
poiche sono compensate dai controlli del 
livello posli sui pannelli frontali. 
Come si vede, il filtro divide lo spettro 
audio in modo molto regolare, e molto 
buono sul profilo lecnico. II "Q" delle va- 
rie sezioni e virtualmente identico, come 
appare evidente dalle "profondita" eguali 
delle varie sezioni. su di una scala di fre- 
quenza che ha un andamenlo logaritmico. 

II progetto presentato, non vuole essere 
I'ultiraa e definitiva parola nel campo dei 
vocoder. Cio che I'ufficio ricerche realizze- 
ra in seguilo. non e ancora ben stabililo nel 
campo specifico, ed in tal modo. ben ci 
guardiamo dal formulare delle precise pro- 
messe. Crediamo pero che, frattanto. il 
tempo che gli entusiasti del ramo possono 
dedicate alia maleria sia coperto. e in se- 
guito vedremo ... 

11 

dB 

-10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

-70- 

-SO-i 

-90 

-100 

f. 

r 

20k 20 200 2K 
f(Hz) 

80068 11 

Flgurs 11, Tutle le curve caratteristiche dei lillri del vocoder riunlle in una unica fotografia. 
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Ma vale la pena 

d'impiegarli? 

Gli amplificatori 

(Tantenna 

Gli amplificatori d'antenna sono 
frequentemente Impiegati per 
cercar dl migliorare la sensibility 
dei ricevitori esistenti. 
Con I'impiego di quest! 
dispositivi, perd, si scopre 
sempre che con I'aumento di 
sensibility si ha anche un 
aumento del rumore. 
Se I'ampiificatore serve solo per 
compensare le perdlte che si 
verificano nei vari cavi di 
distribuzione che provengono 
dall'antenna, i problem! 
dlvengono meno severi. 
Contrariamente all'oplnione di 
tutti coloro che sostengono che 
gli amplificatori d'antenna non 
servono a nulla, altri Insistono 
sull'utility degli amplificatori per 
il migiioramento delle^ 
prestazioni. 

Questo articolo discute i problemi ches'in- 
contrano nella ricezione sulle bande 
VH F/FM ed UHF/TV. Se le apparecchia- 
ture che s'impiegano, funzionano bene, 
sulle frequenze dette, non c'e scopo ad 
incrementare il segnale che giunge dalFan- 
tenna. Se un sistema e costituilo da un 
buon ricevitore. da un'antenna efficace e 
da un cavo di raccordo corto ed a bassa 
pcrdila, anche il miglior booster non mi- 
gliora le prestazioni. 
Non sempre, tuttavia, si possono avere si- 
mili condizioni ottimali. In molti casi, il 
cavo che diseende dall'antenna peggiora i 
risultati con una misura che dipende dalla 
qualita del cavo e dalla sua lunghezza. Un 
cavo coassiale di buona qualita, che abbia 
una lunghezza di. poniamo. 20 metri, puo 
attenuare il segnale dioltre 6dB. Ciosigni- 
fica che circa il 25% del segnale captalo 
daH'anlenna giunge al ricevitore con una 
conseguente diminuzione, peggiorando la 
ricezione, specialmente nelle aree margi- 
nali. 
L'esempio appena riportato spiega perche 
s'impieghino gli amplificatori d'antenna; 
servono per compensare le perdite di se- 
gnale tra antenna e ricevitore prbvocati 
dallo smorzamento nel cavo e dai disadal- 
tamenti. 

I booster sono anche impiegati spesso. e tal 
volta irragionevolmente. per compensare 
una eventuale bassa sensibilila dei ricevi- 
tori. 
In questo caso funzionano come stadi non 
accordati posti all'ingresso del ricevitore. 
Questo tipo di applicazione presenta di- 
versi rischi: il piu noto e I'aumento della 
modulazione incrociata quando I'ampiez- 
za dei segnali cresce. 

Utillzzazlonl e vantaggi 

La piii logica applicazione per gli amplifi- 
catori d'antenna e compensare la perdita 
che si verifica sulla connessione tra Tan- 
tenna ed il ricevitore. Per raggiungere i 
migliori risultati, tuttavia, vi sono delle 
necessila da soddisfare. In certi casi. gli 
amplificatori devono essere posizionati sul 
palo. Se i sistemi hanno questa collocazio- 
ne, devono essere alimentati da circuit! en- 
tro conlenuti o, tramite lo stesso cavo di 
discesa, da alimentatori posti al termine 
basso di tali raccordi. 
Owiameme, i migliori risultati sono otte- 
nuti accordando gli amplificatori da palo. 
In pratica, tuttavia, questo metodo e tra- 
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scuraio a causa delle complicazioni che 
comporta e della necessita di un controllo 
della sintonia suppleltivo. Subito dopo, il 
miglior amplificaiore equello passabanda, 
che funziona su di un numero limitato di 
canali. Impiegandolo. i segnali che non 
ricadono nel tratlo previsto di frequenze 
sono espinti, ed in lal modo si elimina il 
rischio d'incorrere neH'interniodulazione 
e si impedisce che una polente emissione 
fuori gamma possa fungere da "squelch" 
impedendo la ricezione della (rasmissione 
desiderata. 
Questi argomenti dicono gia perche gli 
amplificatori dalla banda larghissima non 
rappresentino la scelta migliore per le an- 
tenne dalla banda singola, come ad esem- 
pio i modelli VHF/FM. 
Gli amplificatori a larga banda possono 
essere impiegati con vantaggio nei sistemi 
multibanda che utilizzano un certo nume- 
ro di antenne, ciscuna seguita da un pro- 
prio fillro passabanda attivo che "divida" 
i segnali a seconda della frequenza. 
In questi casi, famplificatore a banda lar- 
ga puo essere inserito nel cavo comune di 
discesa per compensare le perdite di distri- 
buzione (vedi la figura 1). 

II guadagno nel confront! 
del rumore 

Non basta che un booster dia un determi- 
nato guadagno; il rumore che genera, deve 
essere molto piit ridotto di quello che sca- 
turisce nel ricevitore. Per confrontare 
I'ampiezza del rumore generate dall'am- 
plificatore e dal ricevitore, s'impiega il 
simbolo F. Si tratta della relazione Ira la 
potenza del segnale e quella del rumore 
all'ingresso, e del rapporto S/N all'uscita 
dell'amplificatore in questione. 
La relazione espressa per via algebrica e la 
seguente: 

Psi 
Pni . 

F =  
Pso 
Pno 

Psi = livello di potenza del segnale all'in- 
gresso. 
Pni = livello di potenza del rumore all'in- 
gresso. 
Pso = livello di potenza del segnale all'usci- 
ta. 

Nel caso dell'amplificatore ideale "senza 
rumore", il numero relative ad F e unita- 
rio. In tutti gli altri casi e piii grande. E 
espresso con un numero o in unita kTo, e le 
cifre in entrambe le espressioni saranno le 
slesse: per esempio F = 4 = 4kTo. Espesso 
convenientc esprimere la relazione in mo- 
do logaritmico, impiegando i decibels, vi- 
sto che e comune pratica esprimere i rap- 
porti di potenza in dB. quindi; 

F (dB) = 10 log F (kTo) 

La cifra di F, per un buon ricevitore, e 
spesso rappresenlata da un fattore di 5 (7 
dB), e per dei tuner dalla elevata qualila, 
puo variare tra 3 e 4 kTo (da 4.8 a 6 dB). 
Perch^ I'impiego sia giuslificato, la cifra F 
degli amplificatori d'antenna deve essere 

UHF 

VHP 

A1 

% % % 

V V V 

occ i.; 
vHF/UHF 

Figura 1. Ampllllcazlone del segnale che provlene dall'anlenna e relatlvl slsteml di suddivlslone. Ogni 
antenna ha II proprlo ampllllcalore e tlllro, o llllro altlvo (A1 ... A3) che lavora sulla banda scelta. 
L'accopplatore B assomma I segnali provenlenll dal tre slsteml d'antenna e II applies all amplilicalore C. 
Quesl'ulllmo, i del llpo a banda larga e compensa le perdlle che si hanno nel cavl e nel dlsposltlvl dl 
somma e divisions; II dlvisore e Indicate come D. Le allre perdlle. come quelle Inlrodolte dal disadalla- 
menll e dal conneltorl sono a loro volla compensate. 
A seconda delle condlzlonl dl ricezione, del guadagno otlerlo dalle antenne e dsll'elflclenza del cavo. 
qualche amplificaiore, o anche tultl gli amplificatori, possono essere superflul. 
Dlversl amplificatori sul mercato, hanno dlsposltlvl dl somma e dlvlsione Incorporall. 

vantaggiosa. Per gli amplificatori posli in 
cascata (vedi la figura 2) si ha la seguente 
espressione: 

Ftot = F1 + F2 — 1 + 
G1 

G1 • G2 

G1 ' G2 • G3 

nella quale G indica il guadagno in poten- 
za. 
La formula moslra che la cifra F del primo 
amplificaiore rappresenta il maggior con- 
tribute nell'inviluppo generale del rumore; 
1'effelto del secondo amplificaiore, e solo 
la sua cifra F2 divisa per il guadagno del 
primo stadio. 
Siccome 1'elevalo guadagno nel primo sta- 
dio amplificaiore praticamente annulla 
I'influenza del rumore nel secondo e terzo 

stadio. la sensibilita ed il rumore dell'inte- 
ro apparato ricevente dipende in larga mi- 
sura dalla qualila del primo stadio. Cio 
significa che le preslazioni di un ricevitore 
dalla sensibilita insufficiente, con delle 
considerevoli caratteristiche di rumore, 
possono essere molto migliorate da un 
buon amplificaiore d'antenna. 
Al contrario, non ci si possono attendere 
dei miglioramenti se la cifra F delfamplifi- 
catore e la stessa o peggiore di quella del- 
I'apparato ricevente, o se il guadagno of- 
ferto non e abbastanza ampio da superare 
I'effetto del rumore nel ricevitore. 
Queste considerazioni. possono essere me- 
glio comprese con gli esempi cheseguono. 
Assumiamo che un dalo ricevitore abbia 
una cifra di 5. e che sia preceduto da un 
amplificaiore con una cifra F di 3. La cifra 
F eomplessiva. in lal modo. dipendera in 
larga misura dal guadagno deU'amplifica- 
tore. Se ramplificatore ha un guadagno di 
2 (3 dB) il rumore generale sara F = 5, 
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quindi non si sara ricavato vantaggio alcu- 
no. 
Se il guadagno invece giunge a 10(10 dB), 
il miglioramento giunge a Ftol = 3,4. Un 
amplificaiore dal guadagno di 100(20dB) 
ridurra il rumore generale a 3,04; un valore 
che praticamente eguaglia quello del solo 
amplificaiore. 

Guadagno, perdite - rumore e 
sensibility 

Un miglioramento nelle caratterisiiche di 
rumore migliora la sensibilita del ricevito- 
re. Resta cotnunque la domanda; vale dav- 
vero la pena di usare ramplificatore sop- 
portando le necessarie spcse ed il fastidio 
deM'insiallazione? 
II modo usuale per defmire la sensibilita e 
determinare il valore in tensione del segna- 
le all'ingresso per una certa uscita rivelata 
(o nel caso dello stereo, decodificata) ad un 
rapporto segnale-rumore espresso. 11 se- 
gnale ai terminali d'ingresso d'anlenna di 
un ricevitore, deve dipendere non solo dal- 
la figura di rumore dell'apparecchio, ma 
anche dal sistema di demodulazione, dalla 
profonditi della modulazione, dalla lar- 
ghezza di banda audio e daH'impedenza 
d'ingresso del ricevitore. 
Se tutti quesli faltori rimangono gli stessi, 
si potranno avere dei miglioramenti nella 
sensibilita e nel rumore. 
I miglioramenti possono esserecalcolati in 
base alia formula seguente: 

G = Fr oppure 
Ftol 

g =\/ ——— , ove: 
Ftol 

Fr = cifra del rumore nel ricevitore (kTo) 
Ftot = cifra del rumore generale (kTo) 
G = miglioramento nei rapporti di poten- 
za 
g = miglioramento nei rapporti di tensio- 
ne. 

La trasformazione di queste equazioni ci 
da: miglioramento in dB = 10 log G o 20 
log G. 
Avendo considerate tuttocio, quale puo 
essere il miglioramento nel segnale audio 
definitivo? Le equazioni mostrano un mi- 
glioramento nel rapporto S/N nei confron- 
ti dell'ingresso del demodulatore. Tutta- 
via, il segnale d'uscila audio che proviene 
dal demodulatore ha il proprio rapporto 
tra segnale e rumore. 
Per i segnali modulati in ampiezza, il valo- 
re S/N corrisponde da vicino al rapporto 
S/N in alta frequenza. Per i segnali modu- 
lati in frequenza, lutt'altro, specialmente 
se il segnale all'ingresso e al limite alto o a 
quello basso. 
I "data sheet" per tecnici dei ricevilori ste- 
reo includono sovente un graftco che indi- 
ca il rapporto S/N come funzione del livel- 
lo d'ingresso sia per il lavoro in monofonia 
che in stereo. La figura 3 mostra un grafico 
del genere, nel quale si puo vedere che il 
rapporto S/N ai bassi livelli d'ingresso (ini- 
cativamente atlorno ad I pV) cala improv- 
visamente con un aumento nel livello d'in- 
gresso. Inizialmente, in una certa propor- 
zione, ed in seguito, dopo un certo livello. 

2 

A2 

> 

F1-G1 F2-G2 

rimane costante. NeU'esempio mostrato, il 
limite superiore appar situate sui 200 pV 
per il segnale monofonico e sui 300 oppure 
400 pV per lo stereo. Come si possono 
traslare quesli dati in relazione alle presla- 
zioni di un ricevitore pratico? 
Quando la ricezione di un segnale FM e 
debole, ogni piccolo incremento nel livello 
del segnale che giunge dall'antenna o dal- 
ramplificatore d'anlenna. ha come risulta- 
lo un apprezzabile miglioramento nel rap- 
porto segnale-rumore. 
Questo miglioramento non e altrettanto 
spettacolare con dei livelli gia elevati per il 
segnale FM. 
Cio significa che il rapporto segnale- 
rumore aumentato nelle apparecchiature 
di classe. puo difficilmente essere ancora 
aumentato da pane di un amplificaiore 
addizione; al conlrario, nelle apparecchia- 
ture mediocri, il miglioramento del rap- 
porto S/N e piii tangibile. Per altro, le 
apparecchiature ultime dette possono ave- 
re disturb! di altro genere. relativi alia se- 
lettivita. ad esempio, o alia fedelta di ripro- 
duzione. 
In queste circostanze, invece di investire in 
un amplificaiore, il miglior proponimento 
sembra essere 1'acquisto di un apparecchio 
migliore. 
Se un ricevitore o un tuner esistente fun- 
ziona bene, in special modo nei confront! 
del rapporto S/N. ma il guadagno nel set- 
tore di media frequenza non e il migliore, si 
puo rimediare con I'aggiunta di un ottimo 
amplificaiore. A scapito del rapporto ge- 
nerale segnale-rumore, in tal modo si puo 
avere un segnale all'ingresso piu alto, tan- 
to piii alto, da poter ben pilotare il demo- 
dulatore. Anche se in certuni casi e possibi- 
le aumentare Pamplificazione nel canale di 
media frequenza modificando il circuito, 
una procedura del genere e sempre molto 
laboriosa e difficile da attuare. quindi I'ag- 
giunta di un amplificaiore risulta essere la 
soluzione piii conveniente e pratica. 

La compensazione delle perdite 
nei cavi 
Le perdite nei cavi coassiali sono determi- 
nate dalla qualita di tali conduttori, e diffe- 
riscono, e di molto, tra le varie marche e 
modelli. 
Come regola generale, piii ampio e il dia- 

A3 

> 

F3-G3 F4-G4 

metro del cavo, migliori sono le caratteri- 
siiche relative. Come si vede nella figura 4. 
I'attenuazione che si verifica in un cavo 
coassiale aumenla con la frequenza. Per i 
modelli di cavo normalmente disponibili 
in commercio, I'attenuazione a 200 MHz 
puo avere un valore qualunque compreso 
tra 4,5 e 45 dB per una lunghezza di 100 
metri; un valore di 25 dB per 100 metri e 
abbastanza tipica per i cavi dalle applica- 
zioni generiche che si vendono svolgendoli 
dalle ruzzole a manovella. 
I cavi dalla qualita speciale definiti "a bas- 
sa perdita" possono manifestare attenua- 
zioni di circa 12 o 15 dB sempre per 100 m. 
A queste perdite che si verificano nei cavi 
coassiali, si deve aggiungere una certa atte- 
nuazione dovuta agli inevitabili (modesti) 
disadattamenti. 
Logicamente. la somma di tutte queste 
perdite influenzano negativamente il fun- 
zionamento di un intero sistema di ricezio- 
ne. sia per quel che concerne la sensibilita 
che il rapporto segnale-rumore, e non si 
possono compensare i diversi fenomeni 
negativi semplicemente aumentando il 
guadagno del ricevitore. Gli effetti negati- 
vi possono essere ridotti impiegando uno 
dei tanti amplificatori noti come "scatole 
nere", o magari piii di un amplificaiore 
con la connessione in cascata. Vi eun'altra 
"scatola nera". nel calcolo che e rappre- 
sentata dal cavo e che ha una figura di 
rumore che vale all'incirca I'uniia. ed una 
figura di "guadagno" indicata come "D" 
che e evidentemente negativa e sta per I'at- 
tenuazione. 
Da queste considerazioni. discende che I'e- 
quazione per il calcolo del cavo per il rice- 
vitore puo essere presentata come segue: 

Ftot = 1 + Fr ~ 1 

D 

II rumore generale dalo dagli amplificatori 
su palo, dai cavi e dal ricevitore e dato 
dall'equazione: 

Ftot = Fa + Fr ~ 1 

Ga • D 

ove. Fa e la figura di rumore deH'amplifi- 
catore, e Ga e il guadagno. L'equazionc 
dimostra che neH'amplificatore da palo il 
rumore generale e determinato dal rumore 

F4-1 
G1-G2 G1-G2.G3 

Figura 2. La cltra dl rumore Fdl unamplllicatore.4ll fattore determinanle per valulareil rumore generate 
dal dlsposltivo e la sua sensibilita. Con un certo numero di amplltlcatorl in cascata, II rumore ed II 
guadagno del prlmo sladio delermlnano II rumore e le prestazlonl dell'lntero complesso. 
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Figure 3. II gratlco moatra II llvallo dl rumors nel tunzlonamento monolonlco e stereo, ed al tempo stesso 
II llvello d'usclta del tegnale audio come (unzlone del segnale RF all'lngresso: II lutto rllerlto ad un 
rlcevltore stereo dalla quanta motto elevala, che ha una cllra dl rumore dl 3,5 KTo. II gratlco moatra 
chlaramenle che II rapporlo aegnale-rumore non ha una relazlone llneare con II segnale all'lngresso. 

e dal guadagno in potenza deH'amplifica- 
tore, escludendo I'influenza dei cavi. Le 
prestazioni generali differiscono, prima di 
lutto perche il guadagno effettivo deH'ani- 
plificatore e influenzato dall'attenuazione 
del cavo; il relative ammontare e Ga • D. 
Se il rumore generate dairamplificatore e 
piu piccolo di quello del ricevitore, ed il 
guadagno generale e sufficiente, le perdile 
che avvengono lungo il cavo possono esse- 
re completamente compensate e la cifra di 
rumore generale risulta piii piccola di quel- 
la del solo ricevitore. 
Se ramplificalore e sistemato al termine 
basso del cavo d'antenna, gli effetti benefi- 
ci sono diminuili notevolmente. In tal caso 
Pequazione relativa al rumore diviene: 

Ftot = I Fa — I 
D 

+ 

Fr I 
Ga • D 

il che dimostra come il trattato di cavo 
interposto possa introdurre le perdile con- 
siderate, al pieno. 

Esempl numerici 

Nella figura 5 si osserva la comparazione 
per diverse configurazioni che di base ira- 
piegano i medesimi componenti, a dire: 

• Un ricevitore stereo FM con una cifra 
di rumore di 3,5 ed una sensibilila come 
quella che e mostrata nella figura 3, 
misurata con uno sweep di ± 40 kHz ed 
una banda passante che spazia da 180 
Hz a 16 kHz. 

• Un amplificatore d'antenna con una 
cifra di rumore di 1,5 ed un guadagno 
di potenza di 20 dB (100 volte). 

• Un cavo con una atlenuazione di 6 dB 
(faltore 0,25). 

Sono mostrate le seguenti configurazioni: 
1: ricevitore senza cavo e senza amplifica- 

tore. 
2: ricevitore senza cavo, con amplificato- 

re. 
3: ricevitore con amplificatore da palo e 

cavo. 
4: ricevitore con cavo e amplificatore si- 

tuati in basso (termine basso del cavo). 
5: ricevitore con ravo ma senza amplifica- 

tore. 

0 D 

0,78/4,8 0 
1.1/7.3 0 
,1,8/11,5 0 
2,7/17.3 0 
3,65/23,7 0 

400 600 800 
frequenza In MFIz 

Figure 4. L atlenuazione Introdolla dal cavl coas- 
slall aumenta con la Irequenza. La qualllA del cavl 
dlpende In buona mlsura dal dlamelro del condut- 
tore Intemo e dal dlametro delta calza scherman- 
te. II gratlco moslra I'allenuazlone Introdotta dal 
cavo In lunzione delta Irequenza per cinque mo- 
dem dlversl dl cavo varlamenle reallzzatl. con le 
sezlonl del conduttorl ed I dlamelrl degll scherml. 

La Tabella I elenca le diverse figure di 
rumore generale. il guadagno in dB, i se- 
gnali che devono giungere dalfantenna 
per ottenere un rapporto S/N di 60 dB per 
10 stereo, ed il rapporto S/N per un segnale 
ricavato dalfantenna di 100 pV in ogni 
configurazione. 
La conclusione e che in assenza di cavo di 
raccordo alfantenna, famplificalore con- 
sente di ricavare un miglioramenlo di 5 dB 
nel rapporto S/N: con 6 dB di atlenuazio- 
ne lungo il cavo, il miglioramenlo pub es- 
sere dell'ordine di 10 dB. Anche se i dati 
trascritti non hanno altro che raramente 
un riscontro diretto nelle applicazioni pra- 
tiche. a causa delle inevitabili disparita ne- 
gli accoppiamenti ecc.. la disposizione che 
si vede nella figura 3 mostra una chiara 
superiorita rispetto a quella della figura 4, 
ed e molto piii vicina alia disposizione ide- 
ale mostrata nella figura 2. 

Problemi dl sovraccarico 

11 sovraccarico alfingresso delfamplifica- 
tore o del ricevitore, e un possibile risulla- 
to negative delfamplificazione dei segnali 
che giungono dalfantenna. Molti moderni 
tipi di amplificatore sono ragionevolmente 
esenti da questo effetto, sicche e solo il 
ricevitore a soffrire del fenomeno. Se e 
presente un sovraccarico severo, si puo 
avere una sorte di squelch completo, specie 
se famplificalore e del lipo non accordato 
e non munito del controllo automatico del 
guadagno. 
Le condizioni di sovraccarico si manifesta- 
no con una forte produzione di armoniche, 
di demodulazione parassita e di intermo- 
dulazione. Questi segnali spuri hanno co- 
me risultato una sintonia su diversi punti 
per la medesima trasmissione, la cancella- 
zione delle stazioni piii deboli; in piii una 
gran massa di frequenze-immagini e di si- 
bili di battimento. 

Segnali forli e deboli dalla frequenza acco- 
stata possono essere rivelati assieme. spe- 
cialmente in quei ricevitori che hanno una 
soppressione per i segnali AM deficitaria. 
Altri fenomeni nocivi, sono i "cinguetta- 
menti" nella demodulazione stereo FM, 
cosi come il balbettio accompagnato da 
fischiettii nella ricezione AM. 
Quando si manifesta uno di questi fenome- 
ni. o piii fenomeni conlemporaneamente, 
la miglior cosa e sostituire famplificalore 
accordato. o meglio scartarlo del tutto per 
installare un'antenna munita di spiccate 
caratteristiche direzionali ed alto guada- 
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Flgura 5. Conlronto delle preslazlonl ollenule atlenuando diverse conllguraslonl con I component! 
elencall dl segulto: 
I. Solo rlcevltore; 
II. Rlcevltore preceduto daH'ampllflcatore d'anlenna; 
III. Rlcevltore connesso ad un ampllllcalore da palo medlante un cavo che Introduce delle perdlle: 
IV. Rlcevltore connesso ad un ampllllcalore d'anlenna poslo al lermlnale "basso'" del cavo; 
V. Rlcevltore e cavo senza ampllllcalore. 
Le cllre e le equazlonl che caralterlzzano le prestazlonl dl clascuna conflgurazlone, sono elencale nella 
tabella 1. 

Tabella 1 (vedl la ligura 5). 
Dati assunti: 
Fr = 3.5; Fa = 1.5; Ga = 100 (20 dB); D = 0,25 (—6 dB). 
Per la sensibility del ricevitore vedi la figura 3. 

conflgurazlone Ftot mlglioramenlo sensibility 1) segnale-rumore 2) 
(figura 5) (kTo) (dB) OtV) (dB) 

I 3,5 0 100 60 
II 1,53 3.6 66 64 
III 1,6 3,4 68 63 
IV 3.1 0,5 94 61 
V 11 —5 177 55 

1) per 60 dB dl rapporto S/N in stereo. 
2) Per 100 fiV d'ingresso (stereo|. 

gno, Un'altrasoluzione puoessereinserire 
lungo la discesa d'anlenna uno stadio ac- 
codalo preamplifKatore, provvisto dicon- 
trollo automalico del guadagno, o pensare 
all'investimento necessario per I'acquisto 
di un ricevitore dalle caralterisiiche supe- 
riori. 

II miglior stadio preampliflcatore 
RF e una buona antenna 
L'adagio appena riportato, significa che 
nelle migliori condizioni, delle buone an- 
tenne per frequenze alte e molto alte, pos- 
sono dare un "guadagno" consistente. 
Si ottiene quindi "qualcosa in cambio di 
nulla" grazie alle caratteristichedireziona- 

li dei captatori che possono essere realizza- 
ti in tnodo tale da concentrare remissione 
e la relaliva energia. offrendo una capacita 
di captazione molto elevata. 
II guadagno "passivo" cosi realizzato e 
espresso come uscita dell'antenna per una 
intensita di campo definita. nei confronti 
di un semplice dipolo. 
Usualmente. per la qualificazione si impie- 
ga la scala del dB: un'antenna dal guada- 
gno indicate in 8 dB eroga una energia di 
6,3 volte piit grande rispetto a quella del 
semplice dipolo. 
II guadagno a sua volta manifesta un mi- 
glioramento di 8 dB nel rapporto segnale- 
rumore, il che comprova I'assunto che ha 

Figura 6. Un'antenna efllclentey II mlgllor ampllll- 
calore RF. I slsleml multlelementl possono eroga- 
re un segnale plii amplo del semplice dipolo pur 
senza generare alcun rumore Inerenle. CI6 A evl- 
denzlalo dal grallco di ligura 6a, che mostra II 
guadagno olferlo dall'antenna come lunzlone del 
numero degll elemenli. Le llgure da 6b a 6d lllu- 
strano le antenne seguenll: 
6b, un'antenna a 14 element! per UFIF dal guada- 
gno dl circa 12 dB. 
6c, un'antenna a 13 elemenli per VHF dal guada- 
gno dl circa 11 dB. 
6d, un'antenna per UHF munlla dl ben 91 elemen- 
li! II guadagno llplco A dl circa 16 dB. 

titolato questo paragrafo. 
Un'antenna, non importa di quale lipo sia 
e a quale livello abbia il guadagno. non 
puo essere saturata, ed evidentemente non 
necessita di un qualunque alimentatore. 
Malgrado tutti questi buoni argomenti. vi 
sono dei casi nei quali e assolutamente 
necessario impiegare un amplificatore 
d'anlenna. e le circostanzesaranno di vol- 
ta in volta valutate da chi ascolla o da chi 
guarda i programmi alia TV. 
Se proprio senza amplificatore non si vede 
e non sisente, si devescegliereun dispositi- 
ve dal progetto molto efficace, come quel- 
lo che e descritto in questo stesso numero 
di Elektor, altrove. K 
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Doppio regolatore di 

di za per 

proiettori 

Consente di effettuare una proiezione continua 

senza sgradevoli "stacchi" 

Sia il fotografo professionista 
che I'appassionato di fotografia, 
non sono interessati solamente 
nel riprendere buone immagini: 
ambedue ci tengono anche a 
presentarle appropriatamente. 
Per una esibizione di diapositive, 
un "trucchetto" impiegato dai 
professionisti che sta 
guadagnando una forte 
diffusione, e I'impiego alternalivo 
di due proiettori. In tal modo e 
possibile eliminare gli sgradevoli 
"stacchi" tra le diapositive che si 
susseguono. II vero "tocco 
d'artista", in questl casi, e 
impiegare un sistema di 
miscelazione che fa si che 
mentre una diapositiva va in 
dissolvenza, ne subentri un'altra 
con una brevissima miscelazione 
iniziale. In pratica cio si ottiene 
con un doppio controllo 
automatico della luminosity 
emessa dai proiettori; mentre la 
luce di uno e ridotta sino al 
minimo, quella dell'altro § elevata 
verso il massimo. 

Una installazione completa per la proie- 
zione delle diapositive consiste di due 
proiettori e di un sistema di controllo. Vi 
sono in commercio anche dei sistemi inte- 
grali, completi, che sono racchiusi in un 
unico involucro, ma e molto piii comune 
I'impiego di due conlrolli usuali con due 
proiettori standard. La maggioranza dei 
buoni proiettori in commercio, hannouno 
svantaggio comune: costano molto. La ra- 
gione per I'elevato prezzo e che tali dispo- 
sitivi sono usualmente progettati per la 
massima flessibilita, con vari generi di pre- 
stazioni supplementari: la dissolvenza 
automatica, la sincronizzazione diapositi- 
va-nastro, I'effetto noto come "di lampeg- 
gio" eccetera. 
Tuttavia, se si vogliono ridurre i costi eli- 
minando il numero degli accessori e delle 
possibilita aggiuntive, considerando solo 
I'utilizzo della dissolvenza manuale, epos- 
sibile ottenere degli effetli molto inleres- 
santi con un sistema elettronico semplice 
ed economico. I due proiettori, in tal caso 
sono regolati da un doppio potenziometro 
del genere comunemente impiegato negli 
apparecchi stereo; ruotando tale control- 
lo, si "oscura" progressivamente un 
proiettore, mentre I'altro va gradualmente 
al massimo della luminosita. 
II cambiamento delle diapositive eottenu- 
to facendo funzionare i due proiettori in 
maniera normale, se non si desidera che la 
sostituzione sia effettuata automalicamen- 
te da pane del controllo della dissolvenza. 
La figura 1 mostra uno schema a blocchi 
drasticamente semplificato. Si deve notare 
che vi sono due tipi di lampade per proiet- 
tori; uno funziona alia normale lensione di 
rete, mentre I'altro (piu modemo) funzio- 

na alia tensione ridotta di 24 V. 
In questo articolo si descriveranno due 
versioni del controllo proprio per la ragio- 
ne delta, tuttavia, lo schema a blocchi e 
valido per entrambi 

Controllo a tensione dl rete 

II circuito che appare nella figura 2, fun- 
ziona in modo analogo ad un qualunque 
regolatore di luce a triac. Per i vecchi 
proiettori, che impiegano una lampada ali- 
mentata a rete. il circuito e ideale. 
II sistema puo anche essere impiegato per i 
proiettori piii moderni, che impiegano la 
lampada alimentata a 24 V, variando la 
tensione al primario del trasformatore che 
alimenta la lampada. compreso nel proiet- 
tore. Una soluzione del genere perd e tut- 
t'altro che ideale, poiche i trasformatori di 
rete non sono progettati per lavorare con 
la forma d'onda distorta che e prodotta da 
qualunque regolatore tradizionale. II rap- 
porto tra la tensione del primario e quella 
del secondario non e costante su tutta la 
gamma di controllo, ed in tal modo, il 
controllo sarebbe assai meno graduate di 
cio che si vuole ottenere. 
In sostanza: se si ha a disposizione un 
proiettore del tipo piu vecchio, che impie- 
ga la lampada alimentata a rete, si legga il 
lesto che segue. Se invece si ha a disposi- 
zione un proiettore moderno, con la lam- 
pada alimentata a 24 V, il paragrafo che 
segue puo essere saltato ... 

II circuito, di per se e molto semplice. 
Vi sono due sistemi di controllo a triac 
della luce, del tipo noto. I due, sono mono- 
comandati tramite un doppio potenziome- 
tro del genere che si ulilizza negli apparec- 
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chi stereo (P2). E da notare che il doppio 
potenziometro tandem, deve essere del ti- 
po lineare. Ambedue i circuiti di controllo 
possono sopportare dei carichi che giunga- 
no a 400 W massimi. 
Ciascun circuito di controllo pud essere 
montato sulla basetta stampala che si vede 
nella figura 3. 
Per realizzare un sistema di controllo com- 
plelo. sono necessarie due di queste baset- 
te, di conseguenza. Gli awolgimenti di 
soppressione delle interferenze (LI ed L2) 
devono poter sopportare delle correnti di 
2A; questo tipo di bobina e reperibile gia 
pronta. I due pannelli, le due bobine ed il 
doppio potenziometro. possono essere 
montati in ogni scatola in plastica conve- 
niente. 

E da notare che I'imero circuito e collegato 
alia rele-luce! Cid significa, che duranle la 
realizzazione dell'apparecchio, si devono 

proiettore 1 

proiettore 2 

Figura 1. Schema a blocchl mollo sempllllcalo del doppio controllo dl dissolvenza. Le lampsde del 
prolettorl sono controllate da del regolatoii (atlenuatorl) dl luce a Irlac; un sempllce doppio potenziome- 
tro In tandem del Hpo Implegato nelle apparecchlalure stereofonlche serve per II controllo complelo 
delle funzlonl. 

proiettore 1 
Elenco componenll dl llgura 3 

Resistenze: 
R1 (R4I = 560 k 
R2 (R5) = 2k7 
R3 IR6) = 470 n 
PI <P3) = 100 k trimmer 
P2 = 470 k potenziometro lineare 
montato in tandem 

Condensatori: 
C1 (C4) = 22 n/400 V 
C2 (C5) = 100 n/400 V 
03 (06) = 100 n/600 V 

Semiconduttori: 
Oil (Di2) = 45412, ER 900 
Tril (Tri2) = 41015, TIC 226 

Varie: 
LI (L2) = 100. . . 200 MH/2 A 
awolgimenti di soppressione 
delle interferenze 

Nota: occorrono due circuiti 
stampali, le parti indicate tra parenlesi 
vanno monlate sul secondo stampato 

«70« 
v; 

Tril 

MT1 

B V^IOOh V ' B ^ I _ 22n_400V I hO0r,.a0OV K: ■ 100 200 -H 
22n-40OV , 100i-400V 

100k 1 

100" MT ' I l-l Dt2 "00 200 
I 1_JB5 

Tri2 V B:|C Vfc ✓ I o MT3 IS 

proiettore 2 

Di1,Di2 = 45412; ER900 
Tri1,Tri2 = 41015; TIC 226 

• vedi testo 

Figura 2. Circuito par II controllo dlretto sulla tensions dl rele. Lo schema 4 Inleso per rutlllzzazlone In 
lutll quel prolettorl che hanno la lampada dlrettamente allmenlata dalla rele al masslmo valore. 

© 
© 

* \ 

h E 

m 

1 4^, 
uF 

/ 
* 

Figura 3. Meta del circuito presentalo nella tlgura 2 pud essere monlata su questo pannelllno stampato: ovvlamenle, per un dlsposltlvo dl controllo completo 
servono due pannelli. CI6 slgnlflca che ciascun pannello pud essere montato nel relatlvo proiettore. Esegusndo le varle conneslonl esterne st deve stare mollo 
attentl; 11 circuito complelo, compreso II doppio potenziometro di controllo, d lullo connesso alia rele! 
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proietlore 1 
IN 
4002 B1IC nm noii 
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PRl Lai |H21C 
MT2 I Irl 

24V 
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91- ao MT1 | 
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oroiettor© 2 
vedi testo 
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PU2 

4|B! J 

"■31 = MT2 C - TIC TUN :i2'. La2 
MS) TIC 226 
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Flgura 4. Quealo controllo, Che Implega sempre I Iriac. 6 Indicate per le lampade lunjlonsnli a bassa lensione (24 V). 

premiere delle speciali precauzioni. In parti- 
colare, si deve utiiizzare un involucre plasli- 
co chiuso. ed anche iaiberino del poienzio- 
rneiro deve essere plastico, quindi isolante. / 
condensatori utilizzati devono essere in gra- 
de di sopporiare le tensioni relalivamenie 
alle presenii net circuito. 

Se it lettore e giunto sin qui, apparente- 
mente e interessato alia versione del con- 
trollo che prevede I'alimentazione a rete 
della lampada; se e cosi, il lettore puo pro- 
cedere direttamente con il paragrafo "co- 
struzione ed impiego" saltando il testo che 
segue immediatamente! 

II controllo a bassa tenslone 

II circuito che appare nella figura 4, e pre- 
visto per il controllo delle lampade a bassa 
lensione, ovvero funzionanti a 24 V. In 
questa versione, i triac sono montali den- 
tro ai proiettori delle diapositive ed i due 
circuiti di controllo accoppiati sono mon- 
tali su di una sola basetta stampata, che 
trova spazio nel "control box" o scalola di 
comando. 
Come nel caso precedente, il sistema di 
controllo impiega due circuiti a triac, mo- 
nocomandati tramite un polenziometro 
doppio. 
II circuito e un pochino piii sofisticato di 
quello di figura 2, e cio perche e meno 
facile regolare una lensione bassa in modo 
ben progressive e graduale. Siccome am- 
bedue i circuiti di controllo che si vedono 
nella figura 4 sono idenlici. descriveremo 
solamente il settore in alto. 
Gli impulsi di trigger che servono per con- 
trollare il triac Tri 1, sono prodotti dal ben 
noto timer IC modello 555. In questo cir- 
cuito lo si ulilizza come multivibratore 
monostabile; riceve il trigger ogni volta 

che la lensione al terminate 2 si abbassa ad 
un terzo della tensione di alimentazione. 
Poiche questa lensione e in pratica I'uscita 
rettificata ad onda inlera dal ponte rad- 
drizzatore (B1), I'lC sara sottoposto a trig- 
ger durante ogni semiperiodo della lensio- 
ne di rete. 
Quando TIC I e sottoposto a trigger, la sua 
uscita (terminale 3) diviene "alta" - al livel- 
10 deH'alimentazione - ed il terminale 7 
(I'uscita di "scarica") diviene un circuito 
aperto. II condensatore C2. a questo pun- 
to, inizia a caricarsi tramite P2a ed R2. 
Quando la lensione ai capi del C2 raggiun- 
ge approssimativamente un valore eguale 
ai due terzi della lensione d'alimentazione, 
TIC commuta nell'altro stato; il terminale 
3 va allo stato "basso" ed il terminale 7 e 
collegato a raassa scaricando rapidamente 
11 C2.11 circuito rimane in questo stato sino 
a che il prossimo impulse di trigger rag- 
giunge il terminale 2. 
Quando I'uscita dell'ICI diviene bassa, il 
transistor T1 s'interdice. La tensione di 
collettore del T1 diviene positiva dando il 
trigger al triac (sempreche SI sia nella po- 
sizione mostrata). In tal modo il triac ini- 
zia a condurre, e rimane nella conduzione 
sino a che la rete non attraversa lo zero. 
Siccome il momento in cui I'uscita dell'IC 1 
diviene "bassa" dipende da come e regola- 
to il P2a, questo potenziometro controlla 
effeltivamenie il punto in cui il triac deve 
iniziare a condurre sulla forma d'onda di 
rete. II punto in cui il triac conduce, a sua 
volta, determina la luce emessa dalla lam- 
pada del proiettore, Lai. 
L'altra meta dello stesso polenziometro 
(P2b) controlla la luminosita della lampa- 
da del secondo proiettore. Poiche s'impie- 
ga un potenziometro daH'andamento line- 
are, collegato esattamente come si vede. il 

risultato e una progressiva dissolvenza tra 
un proiettore e I'altro. 

Costruzlone ed impiego 

Per quel che concerne la realizzazione pra- 
tica. in senso generale, i punti principali 
riguardanti la versione con la lampada ali- 
mentata a rete sono gia stati esposti: si 
deve provvedere ad un isolamento elettri- 
co adeguato e si devono scegliere dei con- 
densatori che abbiano una tensione di la- 
voro adeguata. 
Per il sistema di controllo a bassa lensione, 
vi sono altri punti da commentare. 
La maggior pane del circuito va montata 
sulla basetta che si vede nella figura 5; 
questa. ed il trasformatore di rete (Tri) 
possono essere montati in un piccolo invo- 
lucro. Si puo impiegare un trasformatore 
miniatura da 12 V, considerando che il 
circuito assorbe solamente alcuni mA. 1 
triac. gli interruttori SI ed S2 e le resistenze 
Rxl ed Rx2 sono tutti montati all'interno 
dei proiettori; i trasformatori Tr2 e Tr3 
sono quelli gia presenii negli apparecchi. 
Gli interruttori sono inclusi pei^poter im- 
piegare i proiettori anche nel modousuale. 
Se I'interruttore-deviatore SI, per esem- 
pio, e posto su "a", si ha la conduzione del 
triac corrispondente per tutto il periodo 
della rete; in altre parole, il proiettore con- 
tinua a funzionare come se non vi fosse 
introdotta alcuna modifica. 
Quando il deviatore e portato nella posi- 
zione "b" il proiettore puo essere control- 
lato dal sistema che provoca la dissolven- 
za. 
Le lampade del proiettore assorbono una 
corrente abbastanza elevata (una lampada 
da 250 W assorbe oltre 10 A); siccome si ha 
una caduta di 1,2 V sul triac, anche se 
questo e complelamenle innescato, si ha 
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Flgura 5. Clrculto stampato, lalo rame e lato parti, per II clrculto esposto nella tlgura 4.1 trlac. gll Interrutlori e le reslslenze Rx sono montate sul proiettorl. Per I 
trlac si devono Implegare del dlsslpalorl adalli! 

Elenco componenll di llgura 5 

Resistenze: 
R1,R3,R6= 12k 
R2,R5 = 560 n 
R4,R7,Rx1,Rx2 = 330 n 
P1.P3= 2k7 trimmer 
P2 = 100 k potenziomelro lineare 

montato in tandem 
Condensatori 
C1 = 1000 m/25 V 

sempre una dissipazione di potenza di cir- 
ca 12 W. 
Per tale ragione, ciascun triac deve essere 
montato su di un dissipalore abbastanza 
ampio; se e possibile, il radiatore dovrebbe 
essere posto sul flusso del ventilatore inter- 
ne al proiettore, per un rendimento piii 
elevato. 
Al momento in cui si montano i triacs, si 
deve tenere ben presente che il "main ter- 
minal 2" (mt2, il calodo) e collegato con la 
parte metallica del case. 
Quando si devono effettuare le connessio- 
ni del sistema di controllo con un paio di 
proiettori, si dovranno tenere in buona 
evidenza le "peculiarita" dei proiettori ser- 
viti. 
In pratica, ogni proiettore ha qualcosa di 
diverse, quindi e impossibile esporre tutte 
le diverse possibilita nei dettagli. 
I punti che seguono. possono essere tutta- 
via d'aiulo, in forma di suggerimenti: 

• Quasi tutti i proiettori comprendono 
un ventilatore. Nella maggioranza dei 
casi. queslo i collegato alia rete; lalvol- 
ta funziona connesso alia presa dei 110 
V ricavata sul primario del trasforma- 
tore della lampada. In taluni casi, il 
motore dei ventilatore serve, curiosa- 

C2,C3 = 680 n 
Semiconduttori: 
IC1 ,IC2 = 555 
T1.T2= TUN, BC107 
Dl = 1N4002 
81 = 4 x 1N4002 
Tri1,Tri2 = TIC 226 
Varie: 
Trl = 12 V/IOOtrastormaton dl rete 
SI ,S2 = deviatori umpolan 

mente al tempo stesso da autolrasfor- 
matore di rete! 
II telecomando che serve per sostituire 
via via le diapositive, usualmente fun- 
ziona (tramite una cinghia, o tramite 
ingranaggi) azionato dal motore del 
ventilatore, anche se in certi proiettori 
assai costosi vi e un motore apposito, 
che serve ad assolvere il compito. Al- 
lorche si deve mulare diapositiva, si ha 
un azionamenlo meccanico operate da 
un elettromagnele; il detto e sovente 
alimentato dalPavvolgimento a 24 V 
che serve anche per la lampada, nell'ap- 
posito trasformatore. In taluni casi, per 
I'azionamento del magnete s'impiega 
un piccolo alimentatore in CC. 
Molti proiettori incorporano un siste- 
ma che sorveglia la sostituzione di una 
sola diapositiva alia volta. Tale siste- 
ma, normalmenle impiega un mecca- 
nismo eleltromagnetico che e alimenta- 
to daH'avvolgimento a bassa tensione. 
1 telecomandi relativi al fuoco cioealla 
focalizzazione automatica ("autofo- 
cus"), oppure i sistemi di timer in gene- 
re, funzionano con un alimentatore ad 
onda intera che rettifica la tensione di 
24 V. In certi casi, si nota anche un 
alimenatorino supplementare a 12 V 

inserito neirimpianto generale. 

• In taluni proiettori di diapositive. e 
possibile commutare la lampada su di 
una tensione inferiore. In tal modo si 
ottiene una minor luminosity, ma la 
vita operativa della lampada risulta no- 
tevolmente estesa. Di solito, per questa 
funzione, si utilizza una presa a minor 
tensione sul secondario del trasforma- 
tore. 

Dalle note espresse, si evince che per in- 
stallare il controllo della dissolvenza, puo 
essere necessario rifare buona parte del 
cablaggio del proiettore. 
Se la lampada funziona direttamente a re- 
te. non vi e di meglio; I'installazione sara 
presto fatta. in via di principio, il controllo 
e stato progettato proprio per sistemi del 
genere. Se il proiettore impiega una lampa- 
da a bassa tensione, le cose saranno un 
poco piii complicate. Per effettuare i colle- 
gamenti del sistema di controllo, si deve 
staccare dal trasformatore ogni disposili- 
vo secondario, eccettuata la lampada e gli 
eventual! dispositivi alimentati separata- 
mente. L'idea centrale, e che le diapositive 
saranno sostituite con la lampada spenta. 
ed in tal momento, il trasformatore e vir- 
tualmente staccato dalla rete! 
Comunque, I'installazione del controllo a 
bassa tensione. ben raramente rappresen- 
tera un vero problema. In quasi tutte le 
situazioni, si puo trovare un filo che corra 
direttamente al trasformatore da un lalo 
della lampada (non sempre lo stesso); I'al- 
tro filo diretto alia lampada puo attraver- 
sare diversi interruttori, ed in tal modo 
puo risultare piii difficile da seguire nel suo 
percorso. II triac puo essere connesso in 
serie con il filo diretto, che giunge al porta- 
lampada. H 
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Un amplifieatore d'antenna che possa sod- 
disfare tune le specifiche dene, e mollo 
difficile da concepire, visto che diverse pre- 
stazioni tra quelle richieste sono aperta- 
mente inantitesi. Impiegandomolti transi- 
stor contemporanei, e necessario cercare 
un compromesso tra il rumore prodotlo e 
la possibilita di trattare una certa potenza; 
com'e ovvio, piii forti sono le correnti in 
circolazione. maggiore e il fruscio prodol- 
to. Malgradoquestesituazioni inconflitto, 
quando il gruppo dei progettisti di Elektor 
si e accinto a cercare una buona soluzione 
ai problemi. gli addelti alle ricerche ed allo 
sviluppo piii esperli di semiconduttori di- 
screli, hanno scoperto un paio di modelli 
di transistor per frequenze elevate che pro- 
metteva di rimanere "a basso fruscio" an- 
che con delle correnti di lavoro piuttosto 
alte. 
II progetto che esponiamo eappunto basa- 
to su tali dispositivi. i Siemens BFT66 e 
BFT67, che sono particolarmente efficien- 
ti nei primi stadi amplificatori dei booster 
d'antenna: non serve dire altro! Le favore- 
voli caratteristiche dei transistor detti, so- 
no ben sfruttate realizzando un amplifiea- 
tore munito di due possibilita d'impiego: 

non si puo ottenere una falsa economia. 
Anche i componenti passivi hanno una 
importanza fondamentale e quasi identica. 
nel campo dei booster ad alta qualita. ma 
questi altri. non hanno un peso eccessivo 
nelfeconomia generale dei dispositivi. 
Per facilitare i progettisti a ricavare il me- 
glio delle prestazioni dai transistori BFT66 
e BFT67, il costruttore pubblica dei data 
sheet che includono degli esempi di appli- 1 

cazione pratica che possono essere impie- 
gati come punto di partenza e che semplift- 
cano notevolmente le elaborazioni. j 
11 circuilo di un amplifieatore a stadio sin- 
golo appare nella figura I. mentre nella 
figura 2 si vede un circuito a due stadi dalla 
banda passante allargata. Le prestazioni 
che si possono ricavare. sono mostrale in 
dettaglio nelle curve riportate nelle figure 3 
e 4. 11 secondo circuito offre dei valori di 
guadagno e di rumore piii uniformi in una 
banda di frequenza estesissima che sale da 
25 MHz ad I GHz. 
Nell'amplificatore a stadio singolo. man 
mano che la frequenza cresce. il guadagno 
cala ed il rumore aumenta. Verso i 100 
MHz, comunque, il rumore generate e evi- 
dentemente basso, ed il guadagno e piii 

Amplifieatore d'antenna 

dalla eccezionale banda passante di 80 ... 800 MHz 

Impostando it progetto dl questo 
nuovo amplifieatore d'antenna, si 
6 cercato d'ottenere: un basso 
rumore, un amplo guadagno, 
un'elevata dinamlca, una vasta 
banda passante, ed ultima ma 
non certo come Importanza, la 
possibility d'lmplegare un solo 
circuito per le due version! di 
base, a banda stretta e larga. 

BZX55 ,. 
C6V2 

1ZV/5,5mA 
1,5 k D.luf 

H BC 77 
0,1)1 b uH 

1 ' 22nt 
K 56k 

60nH X 
'M 

8FI 6618FT 671 

80022 - 1 

Figura 1. II transistor BFT 65 implegalo in un llpl- 
co amplifieatore d'antenna a stadio singolo. (Oo- 
cumenlazlone Siemens). 

I'apparecchio puo funzionare a larga ban- 
da, ed allora le correnti sono piuttosto 
elevate per prevenire ogni sovraccarico 
con dei livelli ampi del segnale; in alterna- 
liva puo funzionare anche a banda stretta, 
ed in tal caso le correnti in circolazione 
sono inferiori. 

Le prestazioni di un amplifieatore 
d'antenna dipendono in larga 
misura dagll element! attivi 
impiegati 

E quanto mai evidente, che per ottenere un 
booster ad alte prestazioni, e necessario 
impiegare dei transistori dalla qualita mol- 
to elevala, e lesinando sulle caratteristiche 

alto dell'amplificatore di figura 2. Le misu- 
re eseguite sul circuito di figura I alia fre- 
quenza di 800 MHz, dimostrano che il gua- 
dagno ottenibile puo essere di 15 dB con 
un rumore di soli 2 dB, quindi anche que- 
sto amplifieatore pud essere utile per molte 
applicazioni. II transistore BCI77 che si 
vede nella figura I. serve unicamente a 
stabilizzare Falimentazione di collettore 
del BFT66, mantenendola ad un valore di 
lavoro di circa 6,5 V per ottenere una cor- 
rente di collettore di 3.7 mA. 
Le curve delle figure 5 e 6. riprese dai data 
sheet citati. mostrano i livelli di rumore e 
di intermodulazione, rispettivamente. La 
figura 5 mostra il livello di rumore alle 
frequenze comprese tra 10 ed 800 Mhz in 

>•12 V 
A7C r 

109 k ; ■ 

| 22nF 22n' 
2ijH 

InF mF 'nF 390 
8.5V ■A 7mA 

Bri66 
(BFT 671 Sf' 6) 

2,2 pF 7pf 

80022 2 

Figura 2. II transistor BFT 66 Implegato In un lipico amplilicalore a due stadi ed a larga banda. 
(Documenlazlone Siemens). 
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guadagno G = I (() 
llvello del rumore F = f (f) 
Rg = RL= 60 Q 
per II clrculto dl llgura 1 

dB BFT 66, BFT 67 00 
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Flgura 3. Guadagno e rumore In funzlone della 
Irequenza per II clrculto dl llgura 1. 

llvello del rumore = f (Rg) 
Uce = 6 V; ixG = 0 

lb mi 
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guadagno G = I (f) 
llvello del rumore F I (I) 
RG — Ru= 60 O 
per II clrculto dl flgura 2 
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Flgura 4. Guadagno e rumore in funzlone della 
Irequenza per II clrculto dl llgura 2. 

rapporto d'lntermodulazlone 
f, = 798 MHz, f: = 802 MHz. 
Rg = «> = 50 O: Uct = 8.5 V. 
t/.t - U., = 180 mV 

SIM 70 

10 15 20 25 mA 

80022 - 5 

Flgura 5. Llvello del rumore generalo dal BFT 66 
come lunzlone della reslstenza dl emellllore. pet 
diverse correnll dl colletlore prellssale, da 10 a 
800 MHz. SI ha un tnlnlmo dl curva platla nei 
press! del valor! dl 50 e 75 O. 
II rumore aumenta se si aumenla la correnle che 
circola, ma In ogni caso, e motto basso se compa- 
rato con quello prodotto da un modello Iradlzlo- 
nale dl transistor; In lal modo, si ha un nello pro- 
gresso nella lunzlone ampllllcalrlcc a banda slrel- 
ta, cos! come a banda larga, rlspetto al normal! 
boosters. 

80022 - 6 

Flgura 6. Rapporto d'lntermodulazlone ad un ll- 
vello d'usclta dl 180 mV. come lunzlone della cor- 
renle dl colletlore. 
Le curve moslrale Indlcano la notevole possibility, 
da parte del BFT 66. dl elaborate segnall ampl. SI 
oltlene un rapporto dl 60 dB con una correnle dl 
lavoro bassa; appena 8 mA. 

funzione della resistenza di source, con 
una corrente di colletlore stabilita di volta 
in volta. 
Con una resistenza compresa Ira 50 e 75 £J 
ed una corrente di colletlore di 10 mA, il 
livello di rumore e piu piccolo di 3 dB, sia 
pure anche alia frequenza di 800 MHz. La 
curva di figura 6 mostra il rapporto d'in- 
lermodulazione come funzione della cor- 
rente di colletlore. Per queste misure. si 
applicano due segnali all'ingresso in grado 
di provocare un'uscita di 180 mV. 
II rapporto d'intermodulazione e quindi 
definito come differenza nel livello, espres- 
sa in dB, tra i segnali all'ingresso e I'am- 
montare del segnale d'intermodulazione 
prodotto all'uscita. 
Nella gamma di correnti di 2.5 ... 10 mA 
tale rapporto cresce di continuo con la 
maggiore intensita ed ha il maggior valore 
che corrisponde a 60 dB con 10 mA. Ulte- 
riori incrementi d'intensita non migliora- 
no il valore, che in definitiva rappresenta 
come il circuito possa trattare segnali mol- 
to ampi. 
Un livello d'uscitadi 180 mV emolto diffi- 
cile che si verifichi in qualunque applica- 
zione, ma si deve considerare la possibilita 
che una stazione emittente sia nelle vici- 
nanze. anche se un segnale del genere non 
puo essere elaborato dalla maggioranza 
delle apparecchiature riceventi. 
In un amplificatore a banda stretta, o am- 
plificatore per canale singolo che impiega 
un BFT66. la corrente di colletlore, di con- 
seguenza puo essere regolata a meno di 10 
mA. Per gli amplificatori a banda larga. 
tuttavia, e raccomandabile che la corrente 
sia stabilita a 10 m A ad ottenere I'eventua- 
le livello massimo d'uscita corrispondente 
a 180 mV (105 dB pV). 

Descrlzlone del circuito 

II circuito consiste di un amplificatore mo- 
nostadio (il transistor impiegato e il BFT 
66) che puo lavorare su ogni frequenza 
compresa tra 80 ed 800 MHz. II rumore ed 
il guadagno sono simili a quelli indicati 
dalle curve di figura 3. II dispositive, ini- 
zialmente era slato previsto per funzionare 
a banda stretta, quindi la versione stan- 
dard del circuito, come appare nella figura 
7, impiega un sistema d'ingresso selettivo, 
nei confronti della frequenza (C6, C7. LI e 
C8). I valori pratici per le parti che com- 
pongono il filtro per cinque bande diverse 
sono elencati nella tavola 1. In mancanza 
del filtro detto, il circuito funziona in mo- 
do aperiodico ed amplifica I'intera banda 
di 80 - 800 MHz. 
Questo circuito standard puo essere ali- 
mentato tramile una tensione CC dal valo- 
re compreso tra 16 e 21V portata al circui- 
to attraverso il conduttore centrale del ca- 
vo coassiale d'uscita. 
11 segnale RF e bloccato dall'impedenza 
L3. La tensione d'alimentazione e stabiliz- 
zata tramite 1TC1 ed e compresa tra 11.5 e 
12.5 V; in lal modo si fissa il punto di 
lavoro del transistor. 
La corrente di riposo del transistor e deter- 
minata dalla resistenza R3, mentre la L2 
costituisce il carico del colletlore per la 
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Fotografia 2. Una comblnazlone tlpica dl Ire boosters (cenlralino) che mosla come si devono collegare 
correttamenle I cavl coasslall al clrculto slampalo. 

Tabella 1 

Caralterlstlche del llltro selettlvo d'ingresso 

Banda 
di frequenza 

Bobina LI 
numero di spire, filo 
in rame argentato avvolto 
su di un mandrino da 8 mmO 

compensatori 
C8, C9 

FM 
(100 MHz) 8 spire 

del filo 1 mm 0 
bollino verde 
2 . 22 pF 

2 m 
(144 MHz) 6 spire 

del filo 1 mm 0 
bollino giallo 
2 .. 10 pF 

VHF 
(200 MHz) 3 spire 

del filo 1 mm 0 
bollino grigio 
1.2 ... 6 pF 

70 cm 
(432 MHz) 

1 spira 
del filo 2 mm 0 

bollino grigio 
1,2 6 pF 

UHF 
(600 MHz) 

0,5 spire 
del filo 2 mm 0 
(del mandrino 4 mm 0). 

bollino grigio 
1,2 6 pF 

RF. II condensatore C3 serve per il disac- 
coppiamento della RF. La corrente che 
attraversa il transistor e regolata dalla po- 
larizzazione della base, che e data dalle 
resistenze Rl ed R2, nonche stabilizzata 
dalla reazione negativa in CC che e realiz- 
zata tramite la R2 che giunge dal punto di 
riunione di R3/L2. 

Connessionl e realizzazione 
degll avvoiglmentl 

Durante il montaggio dei componenli sul 
circuito stampato (figura 8), si deve appli- 
care gran cura ed una ottima "pulizia". 
Si deve soprattutto rispettare la regola ge- 
nerale, valida per ogni circuito RF, che 
consiste nell'abbreviare per quanto possi- 
bile tutti i conduttori percorsi dai segnali, 
come quelli che uniscono C6, Cl.il transi- 
stor T1 ed il C2. per esempio. I reofori di 
queste parti devono essere per quanto pos- 
sibile accorciati, ed altrettanto per le con- 
nessioni esterne. 
La realizzazione dei vari avvolgimenti non 
e certo molto difficile. Le L2 ed L3 sono 
identiche ed avvolte su tubetti di ferrite, 
per la miglior soppressione della RF; i tu- 
betti sono lunghi 5 mm ed hanno un dia- 
metro di 3,6 mm. II foro centrale e di 1,5 
mm. Gli avvolgimenti consisteranno di 
cinque spire di filo in rame smaltato da 0,2 
mm disposle in modo toroidale attorno al 
tubetto come si vede nella fotografia 1. 
La bobina LI iavvolla in aria;s'impieghe- 
nk un "supporto-mandrino" prowisorio 
del diametro di 8 mm. Su tale supporto si 
avvolgeranno le spire elencate nella tabella 
1. Le bobine per le due frequenzeinferiori, 
possono essere realizzate anche impiegan- 
do del filo di rame smaltato, invece di quel- 
lo argentato, purche il diametro sia lo stes- 
so. 
Le bobine devono avere una spaziatura tra 
le spire eguale al diametro del filo. 
La bobina per la frequenza piii elevata 
deve essere avvolta su di un mandrino del 
diametro di soli 4 mm. 
La fotografia 2 mostra la corretta connes- 
sione dei cavi d'ingresso e di uscita agli 
stampati. Se s'impiegano dei connettori 
coassiali, i collegamenti tra questi ed i cir- 
cuiti stampati devono essere estremamenle 
corti. 

1 

Fologralla 1. Vlsla degll avvolglmenll dl blocco 
(Impedenze) da L2 ad LS ultlmatl. S'impiegano 
cinque spire dl lllo In rame smaltato da 0,2 mm 
boblnale In modo toroidale sul clllndretlo dl lerrl- 
te. 

La regolazione 
I compensalori C7 e C8 servono per accor- 
dare il filtro d'ingresso alia banda passante 
richiesta. Inizialmente, il C7 deve essere 
regolato per la capacita minima e C8 sara 
posto all'incirca a meta della corsa. 
II ricevitore servito da questo apparecchio, 
sara quindi sintonizzato su di una stazione 
che giunga molto debole. di preferenza 
verso il cenlro della gamma. Di seguito, il 
C8 sara regolato per la miglior ricezione; il 
massimo livello puo essere manifestato da 
un indicatore dell'ampiezza del segnale RF 
(s-meter) con un minimo del rumore all'u- 
scila, o dalla migliore immagine TV, se il 
booster e impiegalo nel campo televisivo. 
La ricezione sara quindi perfezionala tra- 
mite C7. 

La migliore regolazione possibile, sara ot- 
tenuta gradualmente, con I'aggiustamento 
fine del C8. Se per il C8 occorre uno spo- 
stamento ampio. anche il C7 dovra essere 
nuovamente regolato. Le larature alterna- 
tive dei due trimmer, dovranno essere re- 
plicate sino a che si nota che non e piii 
possibile ottenere alcun miglioramemo ul- 
teriore. 
II miglior risultato da raggiungere, gene- 
ral menle. e il maggior rapporto segnale- 
rumore. o la migliore definizione dell'im- 
magine, nel campo TV. Un indicatore del- 
I'intensita del campo, se disponibile, potra 
essere impiegato per la prima regolazione 
approssimativa, ma durante il trimmaggio 
finale, si terra conto. pi it che altro, del 
minimo rumore. 
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Flgura 7. II BFT 66 impiegalo In un c' Ho ampllficalore unlversale che Implega una controreazione In 
CC per slablllzzare II punlo dl lav del transistor, la stablllzzazlone deirallmenlazlone. un llllro 
d'lngresso selettlvo, e la possibility dl effeltuare rallmentazlone via cavo. II llllro seleltlvo posto all'ln- 
gresso pud essere ellmlnalo. ed In lal modo si pud oltenere una Inleressanleamplillcazlone nella banda 
dl 80 - 800 MHz. 

Fologralla 3. Guadagno del booster In funzlone 
della Irequenza con II llltro seleltlvo all'lngresso 
regolato per la banda degli 87,5 ... 104 MHz. 

Scala orlzzontale: 10 MHz per divlslone 
Scala vertlcale: 10 dB per divlslone 
Media Irequenza: 96 MHz 
Uvello d'lngresso: — 38 dBm 
Uvello d'usclta: 
picco masslmo sulla traccla: — 12 dBm 

II grallco rivela un guadagno masslmo dl 26 dB 
(non si Iratta dawero dl un valore scarso, come 
ben si vedel). 
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Flgura 8. Circullo slampato relative allo schema dl llgura 7. Lalo rame e lato parti. 
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Flgura 9a. Circullo adaltalore da collocare al ter- 
mlne basso del cavo dl raccordo per allmentare II Flgura 9b. Allmentatore separalo che pud servlre 
tuner Iramlle II capo isolalo del coassiale. per un gruppo dl booster sino a sel unltd. 

Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 = 10k 
R2 = 27 k 
R3 = 1 k 
R4 = 100 n 

Condensatori: 
C1 .C2.C3,C9,C10 = disco ceramico. 

1 nF 
C4 = 1 mF/16 V (tantalio) 
C5 = 10mF/25V (tantalio) 
C6 = disco ceramico, 10 pF 
C7,C8 = trimmers ad isolamento plastico 

vedi tabella i 

Semlconduttori: 
T1 = BFT 66 o BFT 67 
IC1 = 78L12 o IM340L-12 

Varie: 
LI = awolgimenlo aereo, 
vedi tabella 1 

L2,L3,L4,L5.L6 = 5 spire 
di (ilo da 0,2 mm 0. 
Rame smaltato su cilindrello 
di ferrile, lungo 5 mm, 0 3.5 mm. 
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Flgura 10a. Slslema formato da cavl coasslall che 
pud servlre per traslormare I'lmpedenza dl 240 Q 
bllanclala, In una dl 60 Q sbllanclala, qulndl per 
collegare un slslema d'antenna bltanclato all'ln- 
gresso del booster. 
La lunghezza del tralto ad "U" 6 lunzlone della 
lunghezza d'onda del segnale, come si vede nella 
tavola II, che rlporta le frequenze dl utlllzzo plii 
comunl. 
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Flgura 10b. Adallamenlo dell'usclta del booster ad una plaltina dall impedenza dl 240 O. 

10c Tabella 2 
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Caratterisllche del Balun 

Banda Gamma Lunghezza d'onda Lunghezza 
di frequenze in metri del "Loop 

FM Da 87,5 a 104 MHz 3,43 - 2.83 t.10 metri 
2 metri Da 144 a 146 MHz 2.00 0.70 metri 
III (VHF) Da 174 a 223 MHz 1,72 - 1.35 0.53 metri 
70 cm Da 432 a 440 MHz 0.7 0,25 metri 
IV/V (UHF) Da 470 a 854 MHz 0,64 - 0.35 0.17 metri 

Flgura 10c. Clrculleria necessarla per allmenlare 
II booster tramlte una platllna da 240 Q. 

Modlflche ed ulteriorl applicazionl 

Sino ad ora, abbiamo sempre parlalo del- 
I'applicazione a banda siretta. Per ottcnere 
il lavoro a banda larga, le parti C6. C7. LI 
e C8 sono in piu. Eliminandole, il conden- 
satore d'ingresso di lutlo il sistema. sari il 
CI e la connessione d'ingresso sara esegui- 
ta nel punto di riunione tra LI eCl, prece- 
dente. Con questa semplice modifica, 
I'amplificatore potra essere impiegato nel- 
I'intera banda compresa tra 80 ed 800 
MHz. Se interessa, tuttavia, il dispositivo 
puo essere adattato a funzionare sino a 
frequenze dell'ordine di 10 MHz soslituen- 
do tutti i condensatori da 1 nF con altri da 
10 nF. 
Com'e stato detto in precedenza. il booster 
puo essere alimentato tramite il cavo d'u- 
scita coassiale. Un circuito previsto per 
adattare 1'uscita deH'alimentatore al cavo, 
termine basso, e mostralo nella figura 9a. 
L'avvolgimento ad alta impedenza L4, im- 
pedisce ai segnali RF di scorrere a massa, 
ed il condensatore C10 serve come disac- 
coppiatore RF, mentre il C9separa la linea 
di alimentazione da quella del segnale. 
L'impedenza L4 e identica alia L2 ed alia 
L3: tutte, impiegano un tubetto di ferrite, e 

5 spire di ftlo in rame smaltalo da 0,2 mm. 
La figura 9b mostra il circuito di un ali- 
mentatore separate in CC, che serve se non 
si puoutilizzarequello del ricevitore. L'ali- 
mentatore mostrato puoservire pereroga- 
re tensione a piii booster; sino a sei. Se si 
decide di montare I'alimentatore vicino al 
booster, o ai booster, l'impedenza L3 di- 
viene di troppo e I'alimentazione puo esse- 
re applicata direttamente alia R4. 
II booster e progettato per adattarsi ad 
impedenze d'ingresso e di uscita centrate 
su 60 £2 (come dire non inferiori a 50 £2 e 
non superiori a 75 £2). Per poter utilizzare 
cavi di raccordo daH'impedenza di 240 £2. 
come ad esempio la "piattina" che puo 
rientrare nel genere, serve un qualche siste- 
ma adattatore dell'impedenza. Si possono 
usare i "balun" commerciabili, che in pra- 
tica sono adattatori tra sistemi ad impe- 
denza bilanciata e sbilanciata, com'e ov- 
vio, ma si puo anche procedere alia ralizza- 
zione di adattatori fatti in casa che funzio- 
nano altrettanto bene e coslano molto me- 
no. 
La realizzazione pratica di un "balun" e 
mostrata nella figura 10a. Un'antennadal- 
I'impedenza di 240 £2. bilanciata, puo esse- 
re adatla aU'ingresso del booster tramite 

un sistema costituilo da due spezzoni di 
cavo coassiale opportunamente intercon- 
nessi, uno dei quali dalla lunghezza di me- 
ta dell'onda del segnale che si vuole riceve- 
re. molliplicato per il fattore di riduzione 
di 0,7 circa. La lunghezza del tratto sago- 
mato a forma di "U" e data nella tabella 11. 
Un sistema per adattare il booster con in- 
gresso sbilanciato ad una uscita bilanciata 
e mostrato nella figura 10b. La bobina L2/ 
nel circuito. funge da trasformatore d'im- 
pedenza con un filo rapporto da I a4. Due 
avvolgimenti in filo del diametro di 0.2 
mm. rame smaltato, sono avvolti su di un 
solo cilindretlo di ferrite; 3 spire per il 
primario e 6 per il secondario. 
L'avvolgimento L4 realizza il ritorno a 
massa per la CC della piattina. Se s'impie- 
ga la connessione in piattina verso il boo- 
ster. e necessario osservare la corretta po- 
larita in CC. 
La figura 10c mostra la circuiteria necessa- 
ria per alimentare il booster tramite la 
piattina a 240 £2. Con un alimentatore in- 
corporate, i componenti che si vedono, 
assieme ad L3. C2 ed L4 non sono necessa- 
ri. M 
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Mlsura e anallsi delle vlbrazionl 
Le misure di imensila della vibrazione. in 
motori eleltrici, generatori. turbine, pom- 
pe soffianti ecc ... sono un campo d'impie- 
go dello strumento di misura Vibromeler 
10 sviluppato dalla Carl Schcnck. Lo stru- 
mento soddisfa lutte le richieste delle nor- 
me DIN 45 666. ISO 2954 e VD1 2056 ed e 
impiegabile per controllo qualita, messa in 
servizio e manutenzione di macchina. 
La novita di questa apparecchiatura por- 
latile, caratterizzata da ridotte dimensioni 
d'ingombro e da un prezzo molto interes- 
sante, e costituita dalla possibilitadi deter- 
minare, attraverso un'analisi di frequenza 
delle vibrazioni presenti, la causa dei di- 
sturb!, Ha inoltre il vantaggio di poter ef- 
fettuare sempre delle misure comparative 
grazie all'impiego di un filtro a 110 passi. 
La misura viene effettuata appoggiando 
manualmente il captatore di vibrazioni al- 
ia macchina in prova. Viene indicata diret- 
tamenle I'intensita della vibrazione in 
mm/s e in inch/s ed il valore di picco 
dell'ampiezza della vibrazione in pm e 
mils. 
Nelle analisi di frequenza Tapparecchialu- 
ra fornisce le frequenze con le relative am- 
piezze. 
Per la registrazione dei risultati di misure 
sono disponibili delle prese di collegamen- 
to per registratore ed oscilloscopio. 
11 Vibrometer 10 lavora indipendentemen- 
te dalla rete di alimentazione ed e provvi- 
slo di normal! balterie a secco. E possibile 
inoltre anche un'esecuzione con batterie 
ricaricabili. 
Lo strumento indicatore e gli accessor! so- 
no forniti in una custodia per il trasporto. 

Schcnck halia 
Via Fortezza. 2 
20126 Milano 
Tel: 02/25.50.SSI 

• • 

lo) e l'HLMP-3680 (verde). 
L'HLMP-3112 (rosso standard) e proget- 
lato per essere interfacciato con una sor- 
gente di alimentazione a 12V. 
Ogni dispositive, in contenitore T-I 3/4 
montabile a pannello, e dotato inoltre di 
robusti terminali a sezione quadrata da 
0,64 mm che sono adatti per le tecniche di 
montaggio di tipo wirewrapping. Gli indi- 
catori sono caratterizzati da un angolo so- 
lido di emissione di 90° che consenle una 
visione facile ed immediata da partedell'o- 
peratore. 

Hewlett-Packard 
Via G. di Viltorio. 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/903.691 
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Display planar) a scarlca dl gas 
L'lndustrial Electronic Engineers offredei 
display planari a scarica di gas da 1" in 
format! a 2 e 3 caratteri, denominati IEE- 
NEOS. 
Si tratta di display al neon rossi a 7 seg- 
menti con un ampio angolo di visuale. 
Questi display a catodo freddo si possono 
montare accostati in modo da formare vi- 
sualizzatori grandi a piacere con caratteri 
distanziati di I". 

Indicator! luminosi a LED 
Si tratta di due serie di indicator! luminosi 
integrati a LED, che eliminano la necessila 
di montare due o piii componenti distinti e 
permettono di ottenere i risultati voluti 
con un unico componente. Le nuove serie 
di indicatori della Hewlett-Packard HLMP- 
31XX, e HLMP-36XX integranoil LED. il 
resistore limitatore di corrente ed il diodo 
di protezione per la tensione inversa in un 
contenitore miniaturizzato compatibile 
con logica TTL. 
Una sorgente di alimentazione a 5V e in 
grado di alimentare direttamente I'HLMP- 
3105 (rosso standard), rHLMP-3600 (ros- 
so ad alta efficienza). l'HLMP-3650 (gial- 

Doslmetro personate con allarme 
acustico 
Con il dosimetro digitale SuperRAD della 
Dosimeter si possono eliminare le sovrae- 
sposizioni del personale. Infattiquesto do- 
simetro con allarme acustico. che opera 
nel range da 0 a 9.999 mR, oltre ad essere 
dotato di un display a cristalli liquidi. ha 
incorporati degli allarmi che si possono 
impostare ad un valore compreso tra 10 
mR e 9990 per I'esposizione e tra 100 
mR/h e 9000 mR/h per I'intensita di espo- 
sizione. 

I display hanno il punto decimale a destra 
e possono essere saldati direttamente sulle 
schede a circuito stampato o montati su 
zoccoli a striscia. 
Adalti per applicazioni industriali sono in- 
terfacciabili direttamente con dispositivi 
TTL. CMOS e MOS/LSI. 

IEE 
7740 Lemon a Ave, 
Van Nays 
CA. 914050 
U.S.A. 

OGrtAi 
'■-wtwiNG 

La soglia di allarme viene predisposta dal 
personale addetto alia sicurezza e non pub 
essere manipolata dai non autorizzati. 
L'unita funziona con una batteria da 9V e 
pub mantenere in memoria i dati misurati 
anche per due ore dopo Pesaurimento del- 
la pila. 

Dosimeter 
Cincinnati. Ohio 45242 
U.S.A. 

Convertitore F-V ibrido 
II convertitore F-V da I MHz, modello 
4736, della Teledyne Philbrick, garantisce 
una non linearita di ±0,008% F.S.. 
La grandezza della tensione di uscita e 
direttamente proporzionale alia frequenza 
in ingresso. qualunque sia la forma d'on- 
da. 
Questa unita e caratterizzata da una bassa 
deriva e daun'alta affidabilita, conseguita 
da un vaglio al 100% secondo un metodo 
simile alle M1L-STD-883, metodo 5008. 

Eledra 3S 
V.le Elvezia, 18 
20134 Milano 
Tel: 02/34975 



18-66 — eleklor novembre 1980 mercato 

t 

Ampllflcatorl operazlonall 
Bl MOS 
Equivalenti ai BiFET di tipo industriale 
TL080, gli amplificatori operazionali Bi- 
MOS CA080,CA081, CA082eCA083 del- 
la RCA offrono delle caraiteristiche mi- 
gliorate rispetto ai precedenli. 
II CA080 e un amplificatore singolo com- 
pensate) in fase esternamente, mentre il 
CA08I i compensate internamenle. 
I CA082 e CA083 sono amplificatori dop- 
pi compensati inlernamente. 
I CA080, CA081 e CA083 hanno la possi- 
bility di annullare I'offset esterno. 
La serie CA080 e caratterizzata da una 
impedenza di ingresso di I0'3 £i, da un 
ampio range di tensione di modo comune 
di ingresso e da un'alta capacila di corren- 
te di uscita. Altre caratteristiche compren- 
dono bassissime correnti di offset e di po- 
larizzazione di ingresso, una bassa tensio- 
ne di offset di ingresso, un rapido slew rate 
e una larghezza di banda con guadagno 
unilario di 5 MHz. 

v-. 
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I disposilivi della serie CA080 vengono 
forniti in una vasla gamma di packages, 
che comprende il tipo DIP plaslico a 8 
terminali, il DIP a 14terminali e il TO-5 a 8 
terminali. 

RCA 
P.zza Umanitaria. 2 
20122 Milano 
Tel: 02/54.52.467 
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Sensore di potenza a termocoppia 
Misure di potenza semplici ed accurate fi- 
ne ad una frequenza di 26,5 GHz possono 
essere oggi eseguite usando il sensore di 
potenza della Hewlett-Packard modello 
8485A. Esso e in grado di coprire una gam- 
ma di frequenza da 50 MHz a 26,5 GHz e 
una gamma di potenza da —30 dBm a +20 
dBm (da 1 pW a 100 mW). 
II suo valore di SWR molto basso (1,25 a 
26,5 GHz) e reso possibile al minimo gli 

errori dovuti al disadatlamento d'impe- 
denza. 
Previsto per essere usato con i misuratori 
di potenza della HP modello 435 A e 436 
A, ogni sensore viene calibrato individual- 
mente; il fattoredi calibrazione, il cui valo- 
re viene rilevato per 34 diverse frequenze, e 
riportato su una curva tracciata su una 
apposita etichetta di cui e corredato ogni 
sensore di potenza. 
Questo consente alPutilizzatore di tarareil 
misuratore di potenza in modo da com- 
pensare gli errori dovuti alia diversa effi- 
cienza dei sensori e agli errori determinati 
dal disadatlamento d'impedenza. 
II connettore di ingresso modello APC - 
3.5, consente di mantenere una qualita del- 
la connessione elevata e ripetibile per mol- 
te centinaia di inserzioni e si accoppia di- 
rettamente con I'SMA. 
II misuratore di potenza Hewlett-Packard 
modello 435A e uno strumcnto analogico 
dotato di una precisione deiri%. II misu- 
ratore di potenza digitale modello 436A 
consente di raggiungere una precisione 
dello 0.5% ed esiste inoltre una opzione 
per renderlo programmabile, con un'inter- 
faccia BCD o HP-IB (IEEE - 488). 

Hewlett Packard 
Via G. di Vittorio, 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/903.691 
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DVM per sisteml 
II DVM 7060 annunciate dalla Solartron e 
slato specificatamenle progettato per ap- 
plicazioni di sistema, anche se puo essere 
impiegato come strumento da banco di 
cjualita. 
E disponibile in 4 modelli: voltmetro ex., 
vollmetro c.c. + c.a., multimetro e multi- 
metro complete a veto valore efficace. 
La versione standard funziona come stru- 
mento a 5 'A digit, con la possibility di 
estensione a 6 '/; digit. 

Con una nsoluzione di 3 '/i digit, si otten- 
gono frequenze di lettura di 280 letture/se- 
condo. 
II 7060 e dotato di interfaccia standard 
IEEE 488 (1978). 

Data Line 
Via PI an a. 12 
20155 Milano 
Tel: 02/366.066 

Rifiettometro per la mlsurazlone 
dl fibre ottiche 
II gruppo Componenti della ITT ha am- 
pliato il proprio programma di fornitura 
con un rifiettometro per la misurazione di 
fibre ottiche. 

Mediante questo apparecchio e possibile 
localizzare difetti e rotture aU'interno di 
collegamenti a fibre ottiche e valutare le 
caraiteristiche di trasmissione delle stesse. 
Esso opera con una lunghezza d'onda di 
250 mm e puo essere usato anche per la 
misurazione della lunghezza delle fibre ot- 
tiche. 
Le fibre ottiche vengono collegate all'ap- 
parecchio mediante terminazioni standard 
della ITT ed i valori misurati vengono regi- 
strati da un apposite terminale grafico. E 
previsto inoltre il collegamento per un 
oscillografo a banda larga. 

ITT Standard 
Via XXV Aprile 
20097 S. Dona to Milanese 
Tel: 02/51741 
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Amplificatore video/pulse 
sample/hold 
L SH-8518 della ILC Data Device Corpo- 
ration e un piccolissimo amplificatore ibri- 
do video sample and hold, completo, rac- 
chiuso in un package DIP metallico erme- 
ticamente sigillato a 24 pin. 
II modulo comprende tutti i componenti 
necessari, compresi il condensatore di hol- 
ding, gli amplificatori FET per butTerizza- 
re i segnali di ingresso e di uscita, e un 
controllo di gate TTL compatibile. 
Si tratta di un dispositive altamente affida- 
bile costruito secondo le specifiche MIL- 
STD-883. 
L'SH-8518 e adatto per una vasta gamma 
di applicazioni di video processing nelle 
telecomunicazioni. nei sistemi radar e TV. 
Le sue caratteristiche principal! sono; tem- 
po di acquisizione di 30 ns. frequenza di 
campionamento di 20 MHz, jitter di 20 ps, 
droop di 0.2 mV/ps. settling time allo 
0.1% di 20 ns, errore di linearity dello 
0.05%. 

Microelit Italia 
Via P. Uccello. 8 
20148 Milano 
Tel: 02/46.90.444 
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Filtri per la rete da C.S. 
II filiro per la retedi alimentazione FN 410 
della Schaffncr e formate da 2 stadi e con- 
sente di otlenere un'attenuazione maggio- 
re di 60 dB nel range di frequenza da 150 
kHz a 30 MHz, 
II robusto contenitore meiallico ealtosolo 
19 mm ed e adatto per il montaggio diretto 
sulle schede a circuito stampaio. 
II filiro edisponibilecon correnti nominali 
di 0.5. I e 3A. 

la scclla fra i seguenti format!di visualizza- 
zione: ore. minuti, secondi e giorno.oppu- 
re ore, minuli, data e giorno. 
L'LCM43 offre un display a sei cifre con 
indicazione di ore. minuti. secondi. mese e 
data. 
Tutti i moduli sono caratterizzati da una 
apprezzabile e non comune precisione. con 
un errore massimo di 15 secondi al mese. e 
da un basso consumo, il che significa una 
vita della balteria che. tipicamente. rag- 
giunge 18 mesi. 

National Semiconductor 
Via A. Mario. 26 
20100 Milano 
Tel: 02/469.243.1 
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L anche disponibilc il filiro FN 405. in 
contenitore plaslico e sempre adatto per 
C.S., che nella banda di frequenza da 150 
kHz a 30 MHz, attenua i segnali spurii di 
piu di 40 dB. I valori di corrente sono 
ancora 0.5. I e 3A. 
Enlrambi i tipi di filtri sono adatti per la 
protezione degli apparati elettronici alogi- 
ca lenla dalle intcrferenze della rete. 

Elellronucleonica 
P.zza De Angeli. 7 
20146 Milano 
Tel: 02/49.82.451 
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Moduli per orologi con grand! 
cifre LCD 
La National Semiconductor Corporation 
ha presenlato una serie di moduli per oro- 
logi a LCD che offrono i vantaggi di una 
indicazione a cristalli liquidi piii ampia e 
centrata e di un montaggio a finestra incas- 
sata per una maggior sofisticazione realiz- 
zaliva. 
La serie consiste in quattro moduli per 
orologi da uomo ed in un modulo per oro- 
logi da donna. L'LCM 19, versione femmi- 
nile, e un modulo da 18.9 mm con un 
display da 3,5 cifre. grandi e centrate. con 
indicazione di ore, minuli, secondi, mese e 
data, oltre ad un calendario valido per 
quattro anni. 
L'LCM30 e un timer e cronografo ultra 
soltile da 29 mm con allanne. che contiene 
un trasduttore piezoelettrico pilotalo di- 
retlamente ed un display a 5.5 cifre, grandi 
e centrate, con indicazione di ore. minuli 
secondi. mese e data. 
E disponibile anche una Versione con zona 
ad otto orari dell'LCMSO. la LCM3L 
L'LCM40 da 26 mm presentasei cifre in un 
display LCD centralo e consenle all'utcnte 

Apparecchio per radiografie 
industrial! 
La Balteau ha messo a punto il BALTO- 
SPOT GF 200, un generatore di raggi X 
monoblocco che pesa solo 21 kg. 
L'apparecchio e destinato principalmente 
al controllo delle saldature nei cantieri e in 
fabbrica. La sua leggerezza facilita consi- 
dercvolmeme I'esecuzione di tali controlli. 
Anche la valigia di comando e leggera, 
pesando 18.5 kg, e particolarmente sempli- 
cc da usare. 
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I parametri nominali di funzionamcnto so- 
no 200 KV-8mAche consentono di radio- 
grafare in un minuto spessori di acciaio di 
22 mm: con esposizioni piu lunghe si pos- 
sono raggiungere i 35 mm. 

Balteau S.A. 
4610 Berne - Heusay 
(Liege) 
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Combinatori a semiconduttori 
per retl c.a. 
La United Automation ha introdotlo una 
serie di combinatori a semiconduttori per 
reti a corrente alternata adatti per carichi 
di tensione massima di 3000 W, 50/60 Hz. 
Prodotti nella forma di chip a stralo spesso 
di silicio. con dimensioni massime di 49,2 x 
15,9 x 6,4 mm. i combinatori offrono una 
riduzione di dimensioni da 50 a I unita- 
mente ad un risparmio considerevole di 
costo quando paragonati con combinatori 
di tipo convenzionale a componenti sepa- 
rati, 
I raddrizzalori CSR (raddrizzatori con- 
trollati al silicio) della Serie 1004 hanno 
una corrente nominale di 10 A. e quelli 
della Serie 1504 di 15A. Enlrambi i tipi 
vengono fornili in un package a tre termi- 
nali, contenente tutti i componenti atti a 
controllare una corrente massima di 3000 
W per mezzo di un controllo dell'angolo di 
sfasamento. 
Quando siano munili di polenziometro 
possono agevolmenle controllare una ten- 
sione di carico dallo 0% al 99%. 

United Automation LTd. 
237a Liverpool Road 
Birkdale. Southporl 
Mersey side PR8 4PT. England 

Sistema di controllo 
a mlcroprocessore 
E slata presentata dalla Durant Digital 
Instruments una apparecchiatura di con- 
trollo chiamata "System 6500 Program- 
mable Control". 
Si tratta di 220 livelli di programmazione a 
microprocessori che possono comandare 
direttamente tutte le operazioni di un ciclo 
e ridurre i passi di programmazione al mi- 
nimo indispensabile. 
E una apparecchiatura self-contained: tut- 
to cio che e richiesto per un sistema com- 
pleto di funzioni e contenuto nel System 
6500. nessun extra da acquistare come 
adattatori, moduli accessori, timers, con- 
tatori od altro. 
II System 6500 e un modello intelligente, 
contiene funzioni matematiche di addizio- 
ne sottrazione e comparazione di due di- 
verse variabili di processo, e di conseguen- 
za fa cambi nel ciclo basati sul precedente 
calcolo. 
E programmabile dalfutilizzatore anche 
non specializzato (non e necessario un par- 
ticolare linguaggio) e puo includere fino a 
sedici sottoprogrammi raggiungibili da 
ogni passo di programma. 
Inoltre e possibile accoppiare il 6500 con 
cassette di registrazione per ottenere piii 
programmi parziali consecutivi. 

Eaton 
L.go La Foppa. / 
20121 Milano 
Tel: 02/632.241 
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Registratori a carta da laboratorio 
1 registralori della serie MR della Pedersen 
Instruments sono disponibili nelle version! 
a una o due penne, dislinte con la sigla 
27-MR e 37-MR. 

Le caratteristichc standard di quesli regi- 
stratori a carta comprendono 1'impiego di 
penne di fibra con scrittura mollo nitida, 
16 range calibrati da I mV a 100V (con 
atlenuatore variabile commutabile), switch 
on/off di ingresso e di polarity inversa, 12 
velocita della carta selezionabili da 12 
mm/min. a 500 mm/min, comando della 
carta a distanza, sollevamento del pennino 
elettrico, e shut down automatico per se- 
gnali over-range. 
Come opzione si pud avere I'integraiore. 
La precisione e ±0,15% e il tempo di rispo- 
sta e 0,35s F.S. 

Pedersen Instruments 
2772 Camino Diablo 
Walnut Creek 
CA 94596 
U.S.A. 

9 • • 

Data loggers a 40 canali 
La Monitor Labs ha presentato il "Super 
hawk Data Logger" mod. 9350. Con que- 
sto modello sono ire i sistemi Data Logger 
attualraente disponibili. che si differenzia- 
no fra loro per numerose caratleristiche 
pcrsonalizzate per panicolari applicazio- 
ni: si tratta del modelli 9302- 9304 - 9350- 
rispeitivamenic presentali nel 1978- 1979- 
1980. 

Termometro dlgltale 
Intrinsecamente sicuro 
La Kane May ha aggiunto due termometri 
digitali alia sua gamma di slrumenti tasca- 
bili di misura: il K-M 2002 e il K-M 2008, il 
prirao funzionante nel range di temperatu- 
ra da —30 a +200 0C e il secondo da —30 
a+800 "C. 
Lo strumento h racchiuso in un involucre 
di ABS molto robusto e resistente agli urti, 
e ha una visualizzazione a mezzo chiari 
display a cristalli liquidi di altezza di 12,5 
mm. 
E disponibile un'ampia gamma di sonde 
intrinsecamente sicure per differenti appli- 
cazioni. 
Queste caratleristiche unite ad una lunga 
vita della batteria di circa 6 mesi, fanno di 
questi strumenti I'ideale applicazione per 
utilizzo locale. 
Questi strumenti hanno ricevuto I'appro- 
vazione BASEEFA, per I'impiego in am- 
bienti infiammabili o esplosivi, 

Mas - Automa'ione 
Via Galilei. 20 
20090 Segrale 
Tel: 02/213.514.1 
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Tutti elre hanno leseguenti caralterisliche 
standard: display di visualizzazione alfa- 
numerico a 20 caratteri; stampante incor- 
porata al sistema di 16 colonne alfanume- 
rica con velocita di stampa 6 linee al secon- 
do; orologio interno con indicazione di 
DDD: HH: MM: SS protetto da batteria; 
alia risoluzione dell'indicaiore digitale I 
pV. O.rC o F; unita centrale costituita da 
40 canali espandibile con slaves esterni; 
possibilita di introdurre dalla tastiera 40 
digits che accompagneranno la stampa 
delle informazioni, comando di scansione 
remoto; comando di esclusione della ta- 
stiera; 4 modi di monitoraggio; intervalli 
di scansione singoli, a tempo stabilito, e 
remoli; selezione della funzione e del range 
per ogni canale; possibilita di saltare i ca- 
nali non utilizzati; possibilita di seleziona- 
re le velocita di uscita per stampanti e di- 
spositivi esterni d'uscita: protezione del 
programma su memorie non volatili allo 
stato solido; indicazione di fuori scala e di 
termocoppia guasta; velocita di scansione 
3.6 canali al secondo; listing del program- 
ma; 4 ranges di ingresso piu autoranging 
per misure di tensione. Ingressi per termo- 
coppie di tipo J, K, T. R. S. B. E, e J. K, T 
(DIN); ingressi per termoresistenze da 
lOOD al platino, I20f2 al nichel, lOf) rame, 
termistori YS1 700; ingressi per trasmetti- 
tori di corrente 4-20 mA, 1-5 mA, 10-50 
mA, attenuatore 100:1; ingresso dati digi- 
tale per 20 BCD o esadecimale e per 80 
chiusure di contatti. 
II modello 9350 presenta inoltre un'altra 
serie di caralterisliche. quali 8 intervalli di 
scansione. Tauto range standard, opzioni 
di allarme con limiti selezionabili da tastie- 
ra per canale, possibilita di calcoli fra ca- 
nali includendo +, —. :, x, radice quadra- 
ta. seno, coseno, tangente, reciproco. loga- 
ritmo, esponenziale, 

Radiel 
Residenza degli Archi. 22 
Milano 2 
20090 Segrale 
Tel: 213. S 4 8.6 
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Oscillatore audio a bassa 
distorsione 
Con I'annuncio deH'oscillatore audio SO 
505 della Tektronix, la distorsione armoni- 
ca totale e ridotla a meno dello 0.00080? da 
20 Hz a 20 kHz in una unita di prezzo 
contenuto. 
Montato in un contenitore a plug-in della 
lamiglia di strumenti di misura e collaudo 
TM500. I'SG 505 puo essere facilmente 
combinato a scelta deH'utente. con altri 
strumenti della stessa serie (oscilloscopi. 
contatori, multimetri digitali. amplificato- 
ri. generatori di funzione ed altri) in una 
singola struttura. Questa caratteristica edi 
parlicolare interesse per le misure audio, 
eseguile lontano dal laboratorio per le 
quali e richiesta la portatilita. 
Un campo di frequenza compreso fra 10 
Hz e 100 kHz racchiude I'intera banda 
audio. Questo campo e coperto con quat- 
tro bande sovrapponenlisi, selezionate 
mediante quattro pulsanti. 
AH'interno di ciascuna banda la frequenza 
viene selezionata mediante sinlonia conti- 
nua. La tolleranza della frequenza lettasul 
quadrante e pari al ±3%. 
L'ampiezza del segnale d'uscita e maggio- 
re di 6V eff a vuoto e maggioredi 3.12V eff 
su 6000. II controllo del livello di uscita si 
effettua mediante un precise attenuatore 
ad otto gradini con intervallo da +IOdBm 
a —60dBm. 

seas osoiu™ 

La costanza del livello (riferita a 1 kHz) e 
pari a +0,1 dB fra 20 Hz e 20 kHz ed a +0,2 
dB neH'intero campo compreso fra 10 Hz e 
100 kHz. 

Tektronix 
Via Lampedusa. 13 
20141 Milano 
Tel: 02/846.644.0 
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Si riceve la rivista preferita. fresca 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 nci numeri 
che si perdono). 
II nostro servizio abbonamenti rispedisce 
lempestivamenle eventuali copie non recapilale. 
dietro semplice segnalazione anche lelefonica. 
Si risparmia fino al 40% e ci si-pone al riparo 
da eventuali aumenti di prezzo. 
Si riceve la Carla GBC 1981 un privilegio 
riservato agli abbonati alle rivisie JCE. che da 
diritto a moltissime facilitazioni, sconti su 
prodolti, offerte speciali e cosi via. 
Si usufruisce dello sconto 10% (e per eerie 
forme di abbonamento addirittura il 30%) su 
lutti i lihri edili e distribuiti dalla JCE per 
lutto I'anno. 

Si acquisiscono inoltre preziosissimi 
vantaggi... 
Qualche esempio TTI./IC Cross Reference 
Guide un manuale che risolve ogni problema 
dl sostituzione 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 Riparalore 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 
Felencazione completa di 
tutte le emittenti radio 
televisivc italiane ed il loro 
indirizzo. 

Le riviste leader 
in elettronica 
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18 buone e convenient! 

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

specifico, grazie alia ormai venticinquennale tradizione di seriela editoriale. 

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

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

per chi ama far da se". Non a caso i suoi articoli 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 dedicate alia 

strumentazione, musica elettronica, microcomputer. 

Elektor, la rivista edita in tutta Europa che interessa tanto lo sperimentatore 

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

PROPOSTE TARIFFE PRIVILEGI RISERVATI AI SOLI ABBONATI 

1) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anziche L, 24.000 
Jestero L 27 500) 

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

2) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 19.500 
anziche L 30.000 
(esiero L 30 500) 

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

3) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anziche L 24 000 
le^lero L 30 000) 

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

4) Abbonamento 1981 a 
IL CINESCOPIO (2.500) 

L. 18.500 
anziche L. 30 000 
lesie-o L 28 500i - Carta di sconto GBC 1981 

5) Abbonamento 1981 a 
MILLECANALI 

L. 20.000 
anziche L. 30 000 
1 esiero L 33 000) 

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

6) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.500 
anziche L 54.000 
'estero L 55.000» 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice di Sperimentare 1980 (valore L 500) 
- Indice di Selezione 1980 (valore L. 500) 
- TTL7IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

7) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE -t- 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anziche L 48.000 
lestero L 54 000) 

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

8) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anziche L 54.000 
lesioro L 53 5001 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice di 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 54 000 
lestero L 55 500) 

- Carta di sconto GBC 1981 
- Indice di Selezione 1980 (valore L. 500) 
• Indice di Eleklor 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 60 000 
'esleio L 55 000) 

- 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 54 000 
(esiero L 56 500) 

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

AD ALMENO UNA RIVISTA JCE. SARA1 INVIATA - LA GUIDA 
SPECIALE "FATTORI DI CONVERSIONE" 
INOLTRE A TUTTI GLI ABBONATI SCONTO 10% PER TUTTO 
IL 1981 SUI LIBRI EDITI O DISTRIBUITI DALLA JCE. 

UTILISSIMI 

VANTAGGI!!! 
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0 40% scegliendo Ira 

idee abbonamento •.. 

impiegano componenti moderni facilmente reperibili con speciale inclinazione per 

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

ogni progresso in elettronica, fornisce i circuiti stampati dei montaggi descritli. 

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

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

"fa opinione" nelkaffascinante mondo delle radio e televisioni 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, materiali. 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 problemi dell'assistenza radio 
TV e dell'antennistica. 

PROPOSTE 

12) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

13) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR 

14) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE -I- 
IL CINESCOPIO 

TARIFFE 

L. 37.500 
anziche L. 60.000 
(estero L 59 500) 

L. 52.500 
anzichS L. 78.000 
(esiero L 81.500) 

L. 52.000 
anziche L 84 000 
lesieto L 80.5001 

PRIVILEGI RISERVATI Al SOLI ABBONATI 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Inserlo menslle Millecanali Nollzfe 
Carta dl sconlo GBC 1981 
Indlce Sperlmentare 1980 (valore L. 500) 
Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce Elektor 1980 (valore L. 500) 
Gulda del rfparalore TV Color (valore L. 8.000) 
Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce Sperlmentare 1980 (valore L. 500) 
Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

15) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE -f- ELEKTOR 
IL CINESCOPIO 

L. 53.000 
anzich6 L. 84 000 
lesleio L 82.5001 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce Eleklor 1980 (valore L. 500) 
TTUIC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

16) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 
ELEKTOR 4- 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anziche L 78.000 
fesfe'a L 79 0001 

Carta dl sconlo GBC 1981 
Indlce dl Sperlmentare 1980 (valore L. 500) 
Indlce dl Eleklor 1980 (valore L. 500) 
TTU/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

17) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 4- 
SELEZIONE 4- ELEKTOR 1- 
IL CINESCOPIO 

L. 69.000 
anziche L. 108 000 
leslern L 107 000) 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce dl Sperlmentare 1980 (valore L. 500) 
Indlce di Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce dl Eleklor 1980 (valore L. 500) 
TTL/IC Cross Relerence Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

18) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE 4- 
ELEKTOR 4- 
IL CINESCOPIO 
MILLECANALI 

L. 87.000 
anziche L 138.000 
lesiero L 132.000) 

- Carte dl sconlo GBC 1981 
- Indlce di Sperlmentare 1980 (valore L. 500) 
- Indlce dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indlce dl Eleklor 1980 (valore L. 500) 
- Inserlo menslle Millecanali Notlzle 
- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 
- Gulda Radio TV lOB'Jyalore L. 3.000) 

ATTENZIONE: PER I VERSAMENTI UTILIZZARE IL MODULO 
Dl CONTO CORRENTE POSTALE INSERITO IN QUESTO 
FASCICOLO 
QUESTE CONDIZIONI SONO VALIDE FIND AL 31-1-81 
Dopo tale data sarS possibile sottoscrivere abbonamenti solo alle 
normali tariffe. 

UTILISSIMl 

VANTAGGI!!! 
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e per chi si abbona 

sconlo 30 7o s 

Corso dl eletironica 
fondamentale con esperlmenti 

Testo orrnai adottafo nelle scuole per I'olto valae 
didattlco, dd "flnalmente" copire I'elettronica 
dalla teorio atomica ai clrcuiti integrati SI confi- 
gura anche cofne vero e proplo "corso di eletiro- 
nica" per rautodidatta. 
L 15.000 (Abb. L 10.600) Cod. 201A 

MSB 

Comprendere I'elettronica a 
stato solldo 

Corso autodidattico In 12 lezioni per comprende- 
re tutti i semicondutlori e 11 loro (unzionomento in 
sistemi elettronici, II corso spiega, partendo da 
zero e senza fare usodella mafematico. ogni con- 
cetto man mono che si presenta. 
L 14.000 (Abb. L, 9.800) Cod. 202A 

I 

ol 
•• /'. 

iJ 

Introduzlone pratica all'impiego 
del circuit! Integrati digital! 

Testo che tende a "demisfificare" il circulto Inte- 
grate permettendo di comprendeme II funzlona- 
mento al par! di qualsiasl altro circulto, Le detlnl- 
zloni di base esposfe sono comprensibili a tutti e 
permettono la tealizzazlone di clrcuiti assal Inte- 
ressanti. 
L 7.000 (Abb. L 4.900) Cod. 203D 

St ^ 

II Bugbook I — Esperlmenti 
su clrcuiti logic! e di memoria 
utillzzanti clrcuiti integrati TIL 

Dal semplici concetti prellmlnatl di segnali digrta- 
II. strobe, gate, ai plu complessi argomenti reiativi 
ol tri-stale. il bus e la memoria a semicondutton 
L 18 000 (Abb L 12 600) Cod. 001A 

■"Tl/I 
■--je BuCBOOK 11 

S3 

II Boogbook II 

Completa la trattazlone del Bugbook 1 
L 18 000 (Abb L 12600) Cod. 002A 

- BU gbOokiiU 

SBMq 

II Bugbook III — Interfacciamento 
e programmazione del 
microcomputer 8080 

Conosciulo anche come H Nbro deir8080. e il testo 
plu complete In questa specifica materia Rap- 
presenfa quindl, lo strumento per acquisire nozio- 
nl sul sistema base a mictoprocessore e dl riflesso 
su tutti quei microprocessori "fllosoficamente" 
equivalenti, cioe 8085. 8084 e derivoti. 8086 ean- 
coro la serie 280, 28. 28000 
L 19.000 (Abb L 13.300) Cod. 003A 

II Bugbook ll/a — Esperimenti di 
interfacciamento e trasmissione 

dati utillzzanti il ricevitore/tra- 
smettitore universale asincrono 
(UART) ed il loop di corrente a 

20 mA 

II testo sviluppo orcum di comunicozicne utilizza- 
bili per trasferire infotmazioni digitali da un circuito 
a auolche srstemo d ingresso/uscifa come ad 
esempio uno teletype, usando un circuito Integra- 
ro LSI denommato UART 
L 4 500 (Abb L 3150) Cod. 021A 

~~-j5ucSOOKHa 

II Bugbook V — Esperimenti 
introduttivi aH'elettronica digltale, 

alia programmazione e 
all'interfacciamento del 
microcomputer 8080A 

Come tutti i libn della serie Bugbook. ha un note- 
vole valore dldattico incentrato sulla sperimento- 
zione Costituisce una pielra miliate assieme ai 
bugbook VI, per lo divulgazione e I'lnsegnamento 
delle tecniche di utilizzo del microprocesson 
L 19.000 (Abb L. 13 300) Cod. 005A 

®VGSook v 

Q 

ye 

It 

II Bugbook VI 

Completa la Irattazione del Bugbook v 
L 19000 (Abb L 13300) Cod. 006A 

per risparmiare piu del 

Offeria valida 
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ad almeno due riviste 

u quest! libri 

II Bugbook VII - 
Interfacciamento 

tra microcomputer e convertftori 
analogici. Esperimenti per 

sistemi 8080, Z80, 8085 

Utllizzando concetti ed esperimenti. nonche il 51- 
stemo espositivo e didatlico, del Bugbook V e VI. II 
libra permette di capire come un sistemaa micro- 
processore si inferfacci al mondo estemo, Vengo- 
no presenfati. inoltre. molti esempi di interfaccia- 
mento complete di schemi elettrici e listing del 
programmi, 
L 15 000 (Abb. I 10 500) Cod. 007A 

SC/MP — Appllcazlonl e 
programmi sul mlcroprocessore 

SC/MP 

L'SC/MP 6 un microprocessore che si presto otti- 
marnente alia sperimentazione e alia dldattica 
Le applicazloni presenfate nel libra infatti, sono 
Indirlzzate alia risoluzlone del "classlcl" problemi 
che si presentano normaimente nella progetta- 
zione con sistemi a mlcroprocessore. 
L 9.500 (Abb. L 6,650) Cod. 301D 

SC/JVrp 

i«Q 

Lessico dei microprocessori 

Pratico rlferimento per tufti coloro che lavotano 
nel campo del microelabofotorl o che ad esso 
sono interessati II lessico fornisce In sette sezioni 
un dizionario mgiese-itoliano. una guida ai mune- 
rl, la definizione dei segnali nei Ire standard princi- 
paii. gii indlrizzi del principali fabbricanti di micro- 
elaboratori e gli eventuali rappresentantl 
L 3,500 (Abb L 2 450) Cod. 302P 

Introduzione al personal 
e business computing 

Un'intraduzione esaurienfe e semplice al mondo 
affascinonte del microcomputer Per ii tipo di 
esposizione odottata 6 un libra di facile lettura 
che non richiede una specifica pteparazione tec- 
nica. Cid nonostante II libra parla di POM e RAM, di 
come funziona il slstema, di come programmarlo. 
di come scegliere e dimensionare il slstema di 
base, di come valutorlo. delie periferiche ecc. 
L 14.000 (Abb. I 9.800) Cod. 303D 

SS*' 

Introduzione al microcomputer 
Vol. 0 - II llbro dei princlplantl 

Corso scritto per i neofilr, ha il pregio di dare, con 
una tecnica a "cartoni animati", unavisioned'as- 
sieme s.u calcolatori ed elaboratci Si iliustrano le 
singole parti che costituiscono il sistema con le 
possibilitd di espansione e component!" occessori 
t 14,000 (Abb, L 9.800) Cod. 304A 

coslo deir abbonamento 

fino al 31/1/81 

& 

- 

Introduzione ai microcomputer 
Vol. 1 ■ il libro del concetti 

fondamentali 

Volume ormai "storico", capostipite della fomisis- 
sima serie Osborne. Presenta i concetti fonda- 
mentali del microcomputer, daiitarchitfeturc del 
sistema alia sua pragrammazione. percteare. nei- 
i ultimo capifolo. un set ipotetico di istruzioni al 
fine di simuiare tutte le possibili siluazioni reali in 
cul ci vetra a trovare con i vari 8080. 6800 Z80 
6502. ed altri 
L 16000 (Abb L 11 200) Cod. 305A 

Practical Microprocessor - 
Hardware, sotware e ricerca 

guasti 

Primo manuale essenzlalmente pratico. in lingua 
italiono, che insegno futto sui microprocessori. Ar- 
tlcoloto In 20 lezioni complete di introduzioni, rias- 
sunti ed esperimenti, il libra curato dalia Hewlett 
Packard, guida il lettore passo-passo E' un libro 
dawero "unico" 
L 35 000 (Abb L 24 500) Cod. 308B 

: i r-v* . 
•7.7 

Princlpi e tecnlche 
di elaborazione dati 

Trattazlone chiara e conclsa dei principi base del 
flusso e della gesticne del dati in un sistema di 
elaborazione eiertramco. il volume e concepito 
per i'alto apprendimenfo degii argomenti presen- 
fati Per la sua porticolore struttura ogni capitolo e 
svincolabile dal confesto generate e consuitablle 
singotarmenfe ad "una tantum" 
L 15.000 (Abb L 10 500) Cod. 309A 

CD —u t
P?'NC|P' 

0l^*0r%!$ 
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Nanobook Z80 Vol. 1 • Tecnlche 
dl programmazione 

II volume e dedicoto al software dello Z80 naturale 
sviluDPO sul piano tecnologico e della pofenziall- 
td operatlva dell'8080 con particolaie riguardo 
alia programmazione in llnguagglo maccbina ed 
In llnguagglo Assembler 
L 15.000 (Abb L 10500) Cod. 310P 

II Timer 555 

OHre 100 circuitr protici e numerosi esperimenlt 
chiariscono cosa e questo dispositivo. e spiegano 
come utilizzarlo da solo o con altri disposltivi a 
sfato solido evidenzlandone le molte caratteris'i- 
cbe ed applicazionl 
L 8 600 (Abb 6 020) Cod. 601B 

La progeitazione del circuitl PLL 
con esperimenti 

Unrco testo che oltre ai onnclpi del circuitl Phase 
Locked Loop (PLL) basalt sui circulti inlegroti TIL e 
CMOS offre 15 esperimenti dl loboratorro Conce- 
pito per un opptendimenfo outonomo. si nvela 
utile sla per g sperimentatori che come compie- 
mento ai corsr di perfezionomento sui circuitl inre- 
grati 
L 14,000 (Abb L 9 800) Cod. 604H 

Nanobook Z80 Vol. 3 • Tecnlche 
d'lnterfacciamento 

Contlnua la trattazoione dello Z80 iniziato con 11 
volume i infroducendo al problem! ed olle tecnl- 
che dl interfacciamento con gli eiementl CPU, PIO 
e CIC. II volume mantiene I'approcciopragmati 
co e sperimentale gid sperlmentato con successo 
nei Bugbook, 
L 18,000 (Abb, L 12,600) Cod. 312P 

TIMER555 

0 

Guida ai CMOS con esperimenti 

Cosa sono i CMOS, le loro caratteristiche, norme di 
progetto e una serie di 22 esperimenti, perchiante 
i concetb esposti 
II libro guida aila conversione di molti circuitl TTL 
esistent: m circuiti eguivalenb CMOS a minor po- 
lenza II volume si pone come naturale seguifo de 
Bugbook I e II 
L 15000 (Abb L 10 500) Cod. 6056 

DBUG: Un programma interprete 
per la messa a punto del 

software 8080 

Questo testo costituisce un Interessante contribu- 
to allo svlluppo della produzlone di software Esso 
e stato svlluppato sull'SOSO. ancora oggl 11 piu dif- 
fuse del microprocessor! e rappresenta un appro- 
fondimento sulTopertlvitd dell'8080 come CPU di 
un slstema. 
L 6,000 (Abb, L A 200) Cod. 313P 

Tecnlche di interfacciamento 
del microprocessori 

Con Idwenfo del microprocessori e del moduli LSI. 
interfacciare I microprocessori non e piu un'arte 
ma signlfica piuttosto un gtuppo di tecnlche e in 
certi cast dl component! da utilizzare nel progetto. 
Questo libro indlc.a le tecnlche e I component! 
necessari per assemblare un slstema complete 
dalla londomentole unitd centrale di elaborazio- 
ne ad un sistema eauipagglato con tutte le peri- 
ferlche comunemenfe usate. 
L 22.000 (Abb, L 14 400) Cod. 314P 

Elementi dl tramissione dati 

Aftronta in manlera facile e chiara gli atgomenti 
relotivi alia trosmissione del dati e dei segnali in 
genere Costituisce percid, un vaiido ouslllo alia 
comprensione delle tecniche dl comunicazione, 
e si rivolge. oltre che agli student! ed al tecnici. agii 
autodidatli che pur non possedendo molte cono- 
scenze di ordine matematico, vogliono appten- 
dere i concetti e le tecnlche di base 
L 15,000 (Abb. L 10.500) Cod. 316D 

Esercltazlonl dlglfall 

Un mezzo di insegnamento delle tecniche dlgltaii 
medianfe esercltazionl deftagliatamentedescrit- 
te In tavde didaftiche II libro partendo dalle misu- 
re del parametri fondamentali dell'lmpulso e la 
sfima dell'lnfluenza deH'oscllloscopio sul risultati 
dello mlsura artiva a spiegare la loglca dei circuiti 
TIL e MOS 
L 4000 (Abb. L 2 800) Cod. 8000 

La progettazione 
degli amptlflcatori operazionall 

con esperimenti 

II libro descrive anche ottraverso una serie di espe- 
rimenti la progettazione ed II modo di operate di 
amplificatori lineari, dlfferenziatori ed mtegratoti, 
convertitori. oscillotori. filth attivi e circuit! a smgoio 
alimentozione 
L, 15 000 (Abb. L 10 500) Cod. 6026 

La progettazione dei filtrl attivi 
con esperimenti 

Libro schtto per semplifico'e' approccio a'la oro- 
gettazione ed aila sperlmenlazlone dei tilth attivi 
Non nchiede I'uso di complesse equazioni mate- 
matiche, ma utilizza numerose tavole. gratici e 
dove indispensabile solo le relazioni essenziali 
insegna a costiuire una vanetd di filth attivi tale da 
soddis'are la maggior parte delle necessitd 
L 15000 (Abb L 10,500) Cod. 6036 

PSOGfnAZlONf 

■4771VI 
':c" 

am 

m 

Selezlone di progetti 

Una selezione dl interessanll progetti pubblicati 
sulla hvista "Eleklor" Cid che costituisce il "trait 
d'union" tra ie varie realizzazioni proposte e la 
varietd ddpplicazlone. I'atfidabilitd ai funziona- 
mento, la focilltd di realizzaztone. nonche Televa- 
fo conlenuto didattico 
t 9 000 (Abb L 6 300) Cod. 6008 

Manuale pratico del riparatore 
radio TV 

II libro schtto da un riparato'e per i riparatori e un 
autenfico strumento di lavoro Redalto in forma 
pana. e ai facileconsultczione le notazioni teon- 
che sono ridotte ai minimo indispensabile mentre 
abbondano le soiuzioni e i consigli agli operatori 
del servizio assistenza Radio - A/ pet la tisoluzione 
pratica dei loro probiemi guotidioni. 
L 18 500 (Abb L 12950) Cod. 701P 

Audio Handbook 

Complete manuale di progettazione esamino 
molteplici aspetti den eiettronica audio, sopraf- 
tutto da un punto di vista pratico. analizzando 
con la stessa cura. so i concetti generali che i 
dispositivi particolan li libro costituisce anche una 
" raccolta di idee di progetto" di comodo ulilizzo 
da parte defl'utente 
L 9500 (Abb L 6,650) Cod. 702H 

Audio & HI-FI 

Una preziosa guida per chi vuole conoscere tutto 
sulTHi-R e percid necessita di chteri per la valuta 
zione. II dimenslonamento e (a scello di un im 
pianto. o gid possedendone uno. lo vuole utillzzo 
re al meglio. prowedendone nel contempo. d 
manu'enzione 
L 6000 fAbb L 4 200) Cod. 703D 

Le Radlocomunicazionl 

II ubro esamina la propagazrone e la ricezione 
delle onde eiettromagnetiche apportenenti allo 
spetfro radio, le mterferenze. i radlodislurbi 
L 7500 (Abb L 5 250) Cod. 7001 

a 
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Manuale dl sostituzione 
del transistor glapponesi 

Manuale di intercambiabillta fra tronsiston delle 
seguenti Case glapponesi: Sony, Sanio, Toshiba, 
Nec, Hitachi. Fujitsu. Matsushita. Mitshubishi. II libio 
ne raccoglie circa 3.000, 
L 5,000 (Abb. L 3.500) Cod. 6005 

300 Clrcutti 

Una raccolta di schemi e di idee per il tecnico di 
laboratorio e rhobbista presentati da Elektor I 
circuiti sono tutti molto semplici e facili da reailz- 
zare Ve n'e per tutti i gusfi; pergli appassionati di 
una casa super accessoriata. come per i patiti 
ded'outoveftura. per i fissoti delTaudio, per i gioca- 
fori inveterati ecc 
L 12.500 (Abb L. 8 750) Cod. 6009 

Tabelle equlvalenze 
semlconduttorl tubl 

elettronlcl professional! 

II llbro riporta equlvalenze fro i transistori europei 
nei confronli di alfri europei, asiatici o americani: 
ma onche, con la slessa affidabilltd. equivalenze 
fra diodi general purpose e retlificatori. 
L 5 000 (Abb L 3,500) Cod. 6006 

Alia ricerca del tesorl 

Prlmo manuale edito In Italia che tratta la prospe- 
zione elettronlca, non promefte facili e sicuri tesori. 
dd pero un "metodo di lovoro". 
A coioro che si awiclnano per la primo volfa ai 
cercametalli, il manuale insegna a valutarne le 
caratteristiche. aiutandoli nella scelta del piu ido- 
neo. Agli alfri, insegna ad essere dei "veri" prospet- 
tori. 
L 6,000 (Abb L 4 200) Cod. 8001 

P. 

a 

Transistor 
cross-reference guide 

Circa 5000 diversi tipi dl transistori "Consumer" 
prodotti dalle principal! Cose europee ed ameri- 
cane sono raccolti e forniti di un eventuale equi- 
voienfe giapponese dandone anche i principal! 
parametri eleftrici e meccanici. 
L 8.000 (Abb L 5 600) Cod. 6007 

••• 

>■ 

100 Riparazlonl TV 
illustrate e commentate 

II libro si compone di 100 schede ognuna delle 
quali riporta una desctizione sinletica delle prove 
sostenute per eliminare il guasto verificatosl, oltre 
ad una illustrazione (fotogratica o schema eletfri- 
co) deila sezione in ovaria. 
Due Indici permeftono poi. una conclusione in 
parallelo: o per modeiio di lelevisote (89 tra le 
principali marche). o per difetti riscontrati 
L 10,000 (Abb. L 7 000) Cod. 7000 

-v. 

Costrulamo un veto 
microelaboratore elettronlco 

Una Iraffaziohe completa, "giuslamente appro- 
fondita ma soprattutfo facile da copire. diverterv 
te e, perche no, awincenfe, anche perche colle- 
gata alia costruzione dl un vero e proprio microe- 
laboratore sul quale verificare In pratica le nozioni 
apprese 
L 4 000 (Abb L 2 800) Cod. 3000 

Digit 1 

Un'introduzione alia teoria e pratica deila tecnica 
digilale con il metodo "pensare-formulare- 
commutare" Evitando formulazioni aslratte. Poi- 
che alia teoria segue la sperimentazione, ci si 
owale per i montaggi proposti di un ciicuito stam- 
pato a richiesta. 
L 7.000 (Abb. L 4.900) Cod. 2000 

Tagliando d'ordine offerta speciale libri sconlo 30% riservata agli abbonati ad almeno due rivisle JCE. 
Da inviare a JCE - Via dei Lavoralori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml) 

Nome Cognome 
1 1 

Indirizzo 

Cap. Citta 

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

Invialemi i seguenti libri: 
□ Pagher6 al poslino il prezzo indicato nella vostra offerta speciale + L. 1.000 per contributo fisso spese di spedizione 
□ Allege assegno n° di L  (in queslo caso la spedizione e gratuita) 

Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita 

Mi sono abbonalo a: □ Selezione RTV □ Millecanali □ Sperimentare □ Elektor □ II Cinescopio 
a mezzo: □ c/c postale □ assegno □ presso il negozio □  
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Piccoli Annunci 
le Inaerztonl dovranno esserci inviale utllizzando I'appostlo coupon riportato qui solto. 

Vendo mixer professionale ste- 
reo, marca Outline modello MX 
401 con due canali phono con 
preascolto un canale micro ed 
uno ausiliario a L. 100,000 - trat- 
lo preferibilmente con Torino e 
provincia, Gianni Savarese- Via 
Allessano. 14 - 10151 Torino - 
Tel. 071/730626 

Auloradio stereo 7 Larsen 5 + 
5W spie stereo line nastro etc 
L. 65.000 vendo. 
Causa cessata allivitS. vendo 
cinescopi usati ma perfetta- 
mente lunzionanti: Telefunken 
TTV 32/23; Dumont 23 AXP; 
Valvex 23BY3, 2 cinescopi AW 
59/90 L. 10.000 cad. Alfonso Ci- 
ne/// - Via Sfarza, 97 - 82019 S. 
Agala del Got/ - Tel. 0823/953793 
dopo le ore 21.00 

Cerco coppia minicasse Viso- 
nik o simili in cambio offro due 
sonde HP, Ire alimentatori pro- 
fessionali. centinaia di compo- 
nenti eleltronici attivi e passivi 
piu vari Data book non nuovi va- 
lore L. 500.000. Borghesi Vlrgi- 
lio - Via Sacchetli, 21 - 20126 
Ml/a no - Tel. 02/6427514. 

Vendo al migllor offerente TX/12 
aulocostruito funzionanle com- 
pleto di V.F.O. e micro. Vendo 
inoltre a prezzo interessante 
RTX Siemens Hell KF 108 fun- 
zionanle con schema elettrico. 
Telefonare se ueramente inte- 
ressati. Romano Speranza - Via 
Muredei, 9 - 38100 Tranlo - Tel. 
0461/34902. 

Vendo due dimostratori di fun- 
zioni logiche, alimentazione con 
batteria 9 Volt - 10 funzioni. L. 
21.000 cad. spese contrasse- 
gno. Tutle le funzioni sonodate 
da semplici commutatori. Paolo 
Legal! - Via S. Malleo. 45 - 
22070 Rodero (CO). 

Microcomputer N. E. Scheda 
interfaccia tastiera; lastiera esa- 
decimale; scheda bus; alimen- 
tatore 5A + 5V + 12V - 12V) 
vendo perfeltarfiente funzionan- 
le a L. 200.000. 
Antonio Cuomo - Via S. Anto- 
nio 16 - 80045 Pompei <NA) Tel. 
8623794 (081) orario d'ulllcio. 

Vendo impianlo luci psichedeli- 
che a L, 26.000 3 canali 1000 W 
ognuno; controllo con 4 poten- 
ziometri Vendo inoltre VU Me- 
ter a 10 LED a L. 15.000. 
Nazareno Signorelto - Via Li- 
beria 33 - 37053 Cerea IVR) 

Cerco le seguenti riviste: "VHF 
Communications" anno 1979 
"Note di applicazione Philips" 
lascicoli dal n. 1 al n. 36 
Mauro Gabrielli - Via R. Bate- 
slra 25 - 00152 Roma 

Vendo TX FM 88 108 MHz se- 
miprofessionale, 10W 220V L, 
200.000. Per informazioni tele- 
fonare allo 0434/86481 dalle 12 
alle 13 e chiedere di Loris 
Loris Ouerin - Via Villa 1 -33070 
Casarsa della Delizia 

Vendo tracciacurve funzionan- 
le aulocostruito LX 130 N. E. 
montalo nel suo contenllore a 
L, 100.000. Simone Mario • Via 
Cap. Luca Mazzella - 82100 Be- 
nevento. 

Vendo moto Beta 250 CR con 
documenli, qualsiasi prova L. 
1.250.000 Iraltabili o permulo 
con 350 strada se anch'essa in 
oltimo stato o con apparecchi 
radioamatorial) RX - RTX - TX 
comm. o surplus HF - VHF - 
UHF - ATV - RTTY etc. Mauro 
Riva - Via Rodiani, 10 - 26012 
Caslelleone - Tel. 0374/56446. 

Laboratorio esegue anche in se- 
rie, cablaggi di componenti su 
C.S ed eventuali sislemazioni 
in mobile, montaggi kit. Scrive- 
re per accordi Slelano Slregola 
- Via Villorio Emanuele. 47 - 
24100 Bergamo - Tel. 035/ 
2490013. 

31enne montatore apparecchia- 
ture elettroniche conlallerebbe 
aziende per lavoro a domicilio 
assicurasi serieta e competen- 
za. Bertini Franco - Via Melzo, 
16 - 20129 Milano - Tel. 02/ 
2045322, 

Non sciupate i vostri risparmi 
con schemi fasulli! Costrulsco a 
prezzi onesti, veri moduli per 
M.E. (esponenziali completi) 
per ogni funzione. Detlagli a ri- 
chiesta Calderinl Giovanni - 
Via Ardeatina, 160 ■ 00042 anzio 
(Roma) - Tel. 06/9847506. 

Fornlture e impianli per radio li- 
bere Rlparo trasmetlitori di 
qualsiasi marca. Costrulsco fil- 
tri per FM, antenne, accessori 
per radio FM. taratura con ana- 
lizzatore di spettro Packard 
8558/B. Cau Adriano - Via Mon- 
te Grappa 6/A -07100 Sassari - 
Tel. 079/272028. 

Ricevitore 2,5-23 MHz WHW 
900 HF a coperlura conlinua 
con frequenzi metro a 6 cifre. 
fillro a quarzo, allargatore ban- 
de, accordatore antenne e vari- 
cap, AGC amplificatore e S- 
Meter ricezione AM-CW +SSB, 
Vendo a L. 190.000. Srivere a; 
Panizza Massimo Via Giovanni 
XXIII, 6 - 20020 Arese 

Costrulsco Circuiti stampall a 
L-100 il crrr. Base in velronite 
richiedere informazioni- Nazza- 
reno Signorelto - Via Liberia 33 
- 37053 Cerea 

Vendo Tastoelettronico profes- 
sionale Giapponese Hi-Mound 
Eletlro Co. Alimentazione uni- 
versale AC-DC Monitor e relais 
comando Irasmettilore incor- 

"poratl a L.50.000 Salomons 
Cocurullo - Via Morlora 5 - 
80063 Piano di Sorrento - Tel: 
081/8788151. 

Vendo 1° volume Nuova Elettro- 
nica + 70 riviste di elettronica 
varia. Tulto a L. 20.000. Cinelli 
Alfonso - Via Sfarza 97 - 82017 
S. Agala del Got! (BN) lei: 
0823/953793 

37 enne interessato montaggi 
eletlromeccanicl conlallerebbe 
azienda per lavoro a domicilio, 
assicurasi seneta competenza. 
Bertini Franco - Via Melzo 16 - 
20129 Milano - Tel: 02/2045322. 

Vendo monitor per SSTV gene- 
ratore di segnali standard righe 
orizzontali. vertical!, scacchiera 
della ditta AEC perfeltamente 
funzionanti o cambio con con- 
vertitore video demodulatore 
tastiera elettronica. Cerulli 
Gianni - Via Alzaia Nord, 4 - 
20069 Vaprio DAdda (Ml). 

Cerco schema e'o libretto uso 
generatore per TV SIAE mod. 
233A originale o fotocopia. Ri- 
chiedere adeguato compenso 
se occorre ritiro di persona (in 
Italia centro/setlentrionale). Gi- 
be/// Mario - Via Zena. 28-4 - 
76742 Genova - Tel. 070/887697. 

Costrulsco su ordinazione box 
per effelti luminosi per discote- 
che. per complessi musical!. 
Tutti i tipi di etfetli (psyco, ro- 
tante, impulsive, manuale) ven- 
gono installali su canali a richie- 
sla. Otlimo funzionamento e fa- 
cile installazione Paini Andrea 
- Via Aleolli (sir. A) 4 - 43100 
Parma - Tel. 0521/50809 

La estacion Pegaso qra Marcos 
con p. Box 509 de PalmadeMal- 
lorca estando de vacaciones en 
Italia, saluda con 73-51 a todos 
los "Radioamatori italiani", Gra- 
cias qra Marcos. 

Vendo a L. 2,000 folocopie di 
schemi + disegno basetta di la- 
ser da 5mW, TX in FM. dislorso- 
re per chilarra, luci psichedeli- 
che 4 canali da 200 W cad. Invia- 
re quota in francobolli unita- 
menle alia richiesla. Michele 
Marcbeddu ■ Via Garibaldi - 
08048 Torloli-Tel. 0782/63116. 

Vendo chilarra elettrica "Hof- 
ner" in ottimo stato, tre magne- 
ti. cassa piena e otlima tastiera. 
L 150.000 non trattabili. Stela- 
no Verbo - Via G. Mameli, 7 - 
00053 Civitavecchia - Tel. 0766/ 
22543. 

Vendo personal computer Plae 
Alpha 1 completo di tastiera, re- 
gistratore a cassette, uscila per 
TV, Basic residente. Memoria 
RAM 4K con manuall e casselta 
Din. Come nuovo L 600.000. 
Telefonare ore 19-22. Carlo 
Weisz - Viale F. Tesli, 176 - 
20092 Cinlsello B. (Ml) - Tel. 
02/2402165. 

X   
Inviare questo lagliando a: J.C.E. Elektor - Via del Lavoratorl. 124 - 20092 Cinlsello B. (Ml) 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampatello) 

Cognome 

Via   

Nome 
Tel 

Cltta . 

Firma . 

CAP 

M I I I I I I I 

Data 
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inclair SC110 low power 

portable Oscilloscope 

I 
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•* 
SJC 

'4-V •'SPT 
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OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 

SINCLAIR SC 110 

• Microoscilloscopio uitrapiatto 
• Prestazioni professional! 
• Tubo RC ad alta luminosity 
• Interamente triggerato 
• Ampia banda passante 
• Ottima sensibility 
• Munito di calibratore 
• Consume ridotto 
• Alimentazione autonoma 
• Design super bo 
• Dimension! e peso ridotti 

v 
<- •v £ 

a 

"■ 

Tubo RC 1,5" (32 x 26 mm) 
Divisione griglia 5x4 
Fosforo bianco-blu a media persistenza 
Asse vertlcale 
Lunghezza di banda: dalla c.c a 10 Mhz 
Commutatore: 0 - c.c. - c.a. 
Sensibility: 10 mV - 50 V in 12 passi 
Calibratore; onda quadra 1 Vpp, 1 Khz 
Impedenza ingresso: 1 Mf) con 47 pF in 
parallelo 
Tensione massima d'ingresso: 250 Vc.c. 
e 350 Vpp. 

Ams orlzzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 2 Mhz 
Sensibility; 0,5 V/Div, 
Impedenza d'ingresso: 1 MD con 10 pf in 
parallelo 
Tensione massima d'ingresso: 2,5 V 
protezione 250 V r.m.s. 

Bate del tempi 
Tempo di sweep; 0,1 ^S/Div a0,5 S/Div in 
21 passi 

Operativity: libero o sincronizzato 
Sincronismo; interno esterno 
Copertura c.c. - c.a. TV quadro IV riga 
Livello: copertura continua 
selezionabile + e - 
Sensibility: sincro interno 1 Div - 
Sincro esterno 1 V 
Alimentazione: 4 pile Va torcia o pile 
ricaricabili da 4 a 10 V 
oppure con alimentazione esterna 

TS/5010-00 
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SINTONIZZATORE STEREO FM mod UK"543 W 
Gamma di frequenza: 87, 5 -i- 108 MHz 
Sensibilita: 2.5 pV (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 p\'/75 kHz dev.): 220 mV 
Dislorsione armonica: 0.5% 
Separazione stereo FM; 30 dB (1000 Hz) 
Hisposla in frequenza: 30 -e 1200 Hz ± I dB 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz in Kit L 71 000 
SM/1543-07 montato L 88.000 

• -SI* - ™ 

PREAMPL1FICATORE STEREO mod UK 531 W 
Guadagno: 8 dB Regolazione toni: ± 15 dB 
Rapporto S/N: 70 dB 
Impedenza'Sensibilita ing. phono: 47 kO'3mV 
Impedenza/Sensibilila ing. tuner e tape: 45 kO/95 mV 
Impedenza d'uscita: 2000 Q 
Dislorsione ing. phono: 0.3% 
Dislorsione ing. tuner e tape: 0,1% 
Livello uscila tape: 10 mV jn Kjt (_ 59 000 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. 
SM/1531-07 montato L 75.000 

m m m & u 
■ • "• C • 4' V .• 

a n 

AMPUFICATORE DI POTENZA STEREO 
mod UK 537 W 
Potenza d'uscita musicale: 36 W 
Potenza d'uscita per canale (disl. 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 -e 40000 Hz 
Alimentazione: 220 Vc.a 50/60 Hz in Kit L. 54.000 
SM/1537-07 montato L 65.000 

© 

DIFFUSORE ACUST1CO mod. UK 806 W 
Alloparlanle a doppio cono ad alta efficienza 
Diamefro; 160 mm 
Potenza di picco: 20 W Risposta in frequenza: da 60 Hz a 
18000 Hz 
Impedenza: 4 Q 
Dimensioni: 260 x 190 x 155 mm 
SM/1806-07 L. 21.000 cadauno 



I3ITRONIC12 La chimica al servizio 

electro chemical development deU'elattronica 
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IJITRCNIC |2 
electro chemical development 

Un marchio nuovo 

per il mercato italiano 

La IJITRCNIC , per mezzo della , presenta a chi opera nei settori del- (ICCI'O a*ttlop<Tt<nl 
I'elettronica e deH'elettrotecnica, una qualificata e competitiva gamma spray, 

atti alia pulizia, lubrificazione, refrigerazione, grafitatura, saldatura, fotocopiatura, 

isolamento di circuiti e parti elettromeccaniche. 

Prodotto Codice Prodotto Codice GBC 

Disossidante DSS-110 LC/5000-00 

Depuratore DPR-109 LC/5010-00 

Antiossidante ANS-111 LC/5020-00 

Sgrassante SGR-113 LC/5030-00 

Lacca protettiva LA/PR-103 LC/5040-00 

Olio isolante OL/IS-106 LC/5050-00 

Idrorepellente IDR-107 LC/5060-00 

Lubrificante LBR-112 LC/5070-00 

Refrigerante RFG-101 LC/5080-00 

Antistatico ANT-108 LC/5090-00 

Dissolvente DSL-102 LC/5100-00 

Grafite GFT-114 LC/5110-00 

Lacca saldante LA/SL-104 LC/5120-00 

Lacca fotocopiante LA/FT-105 LC/5130-00 

Ogni tecnico e operatore che intenda lavorare con soddisfazione e guadagno 

di tempo, ricordi UITRCNIC e I'organizzazione che ne distribuisce in esclusiva i 

prodotti sul mercato italiano. 

G.B.C. 
i la liana 
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ma ce anche la formula - 

una fantaslica promozionale 

eke interessa i vecchi 

e nuovi abbonali 

1) Sottoscrivere 3 abbonamenti scegliendo una 
sola delle 18 proposte riportate nelle pagine 
precedent!, che deve essere valida pertutti etre 
i nominativi. 

2) Almeno 2 degli abbonamenti devono essere in- 
testati a nuovi abbonati. 

3) Inviare il tagliando inserito in questa pagina, 
alia redazione, completandolo in ogni sua parte 
e allegando assegno e copertura di due dei tre 
abbonamenti sottoscritti. In alternativa e possi- 
bile unire fotocopia della ricevuta di versamen- 
to effettuato a mezzo vaglia o sul conto corrente 
n° 315275, specificando nella causale che il ver- 
samento si riferisce ad abbonamenti sottoscritti 
con la formula 2=3 

TAGLIANDO ORDINE ABBONAMENTI FORMULA 2 = 3 

da spedire a: J.C.E. - Via dei Lavoralori 124 - 20092 CINISELLO B. 

Desiderlamo sottoscrivere un abbonamenlo alia proposta n  

1° Abbonamento da intestare a: 

Nome  

Cognome   

2° Abbonamento da intestare a: 

Nome  

Cognome   

Via  

Citta  

C.A.P  

□ Nuovo Abbonato 

Via  

Citta  

C.A.P  

□ Nuovo Abbonato 

□ Vecchio Abbonato 

N.B. - Nel caso sia richiesta la fattura, fornire il Codice Fiscale. 

3° Abbonamento da intestare a: 

Nome  

Cognome   

Via 

Citta 

CAP 

□ Nuovo Abbonato 
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banda passante DC - 15 MHz 
2 canali con sensibilila 2 mV/cm 

schermo rettangolare 8x10 cm 
con alia luminosita 

somma e differenza algebrica 
dei canali 1 e 2 medlante 
i comandi ADD e INV CH2 

Sincronismo TV automatlco 
con separatore comandato 
dalla Time Base 
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duesonde 
leggero (6 Kg) e 
compatto (14x30x46 cm) 

2 canali d'ingresso con 
sensibilila da 2 mV/cm 
a 25 V/cm in 12 porlate 

base dei tempi variabile 
con continuita da 
100 ns/cm a 0,5 sec/cm 

Negti oscilloscopi delta GOULD, una delle piu 
grandi sociela americane net campo degli 
slrumenli elellronici di misuta, si combinano 
perfetlamenle l alla qualita ed il giuslo prezzo. 
II modello OS255, besl seller degli oscilloscopi 
da 15 MHz, rappresenta ormai per migliaia di 
utilizzalori la soluzione ideale nelle piu svariate 
applicazioni. grazie alia sua elevala sensibilila di 
2 mV/cm. all'alta luminosila e alia portatilita. 
A prova della lipica qualita ed atfidabilila cue li 
conlraddistingue tutli gli oscilloscopi GOULD 
godono di due anni di garanzia. 

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

OS 1200 25 MHz - 2 canali - 2 mV/cm OS 3600 
linea di ritardo - X-Y 

OS 1100A 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 pronla 

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 memona digilale 
1024x3 bit - sampling rate 550 ns 
Oscilloscopio a memoria digilale 
1024x8 bit - 1 us - 100 uV/cm 

-> GOULD 
An Electrical Electronics Company 

una gamma completa di strumenti 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 

•Maggio 80 - Pag alia consegoa IVA esclusa. 1 Lgs = 1900 -2^ 

Elettronucleonica S.p.A. ek-ii/80^ 
Desidero 
□ maggion inlormaziom su gli Oscilloscopi 

Gould modello  
□ avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 

Gould modello  

Nome e Cognome 

Dnia o Ente 

^Indinzzo -J 

A. 
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