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GOULD nnu. 0S255 

banda passante DC - 15 MHz 
2 canall con sensibllila 2 mV/cm 

schermo reltangolare 8x10 cm 
con alia luminosita 

somma c differenza algebrica 
del canali 1 e 2 medlante 
I comandi ADD e INV CH2 

Slncronismo TV automatico 
con separatore comandato 
dalla Time Base 
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leggerp (6 Kg) e 
compallo (14*30x46 cm) 

2 canali d'ingresso con 
sensiblllta da 2 mV/cm 
a 25 V/cm In 12 portate 

base del tempi variabile 
con continuila da 
100 ns/cm a 0,5 sec/cm 

Negli oscilloscopi della GOULD, una delle piii 
grandi sociela americane nel campo degli 
slmmenli elellronici di misura. si combinano 
perletlamente I'alta qualita ed il giusto prezzo. 
II modello OS255, best seller degli oscilloscopi 
da 15 MHz, rappresenla ormai per mighaia di 
ulilizzatori la soluzione ideale nelle piu svariale 
applicazioni, grazie alia sua elevata sensibilita di 
2 mV/cm, all'alla luminosila e alia portatlhla. 
A prova della lipica qualita ed aflidabilila che h 
conlraddistingue tulli gll oscilloscopi GOULD 
godono di due anm di garanzia 

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

OS1200 25 MHz - 2 canali - 2 mV,cm OS3600 
linea di nlardo - X-Y 

OSIIOOA 30 MHz - 2 canali - I mV/cm OS4000 
logger 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 

Tulli i modelli hanno consegna pronta 

60 MHz - 2 canali - 2 mV cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
100 MHz - 2 canali - 2 mV cm 
trigger view - 2 basi de. tempi 
Oscilloscopio a memoria digilale 
1024x8 bit - sampling rate 550 ns 
Oscilloscopio a memoria digilale 
1024x8 bil ■ 1 us - IOOuV cm 

■> GOULD 
An Electrical Electronics Company 

una gamma complela di strumenli elellronici di misura 

elettronucleonica 

"Maggio 80 - Pag ana consegna. tVA csciusa. 1 Lgs life 1900 

fTlellronucleonica S.p.A. 
| Desideto 
| □ maggiorl mformazioni su gli Oscilloscopi 

Gould modello  
' □ avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 
| Gould modello   

Sa|)ada I Nome e Cognome . 

Dilla o Enle 
MILANO - Piazza De Angeli, 7 - tel. (02) 49.82.451 

ROMA - Via G. Segato, 31 - tel. (06) 51.39.455 
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Cosa 6 un TUN? 
Cosa 6 un 10n7 
Cosa 8 I EPS7 
Coea 9 II servizio QT? 
PerchA la colpa dl Elektor? 

Tlpl dl semlcondultorl 
Esislono spesso notevoli affinilit (ra 
le caratlerlstlche di moltl transistor 
di denominazione diversa. 
E' per quesla ragione che Elektor 
presenla nuove abbrevlazloni per I 
semicondullori comuni: 
• TUP' o 'TUN' (Transistor 

Unlversale rispeltivamente del 
tipo PNP o NPN) rappresentano 
lulli transistor bassa (requenza 
al silicic aventi le caratteristlche 
seguentl; 

Uceo, max 
Ic, max 
hie, min 
Plot, max 
IT, min 

20 V 
100 mA 
100 
100 mW 
100 MHz 

Ecco alcune versionl tlplche 
TUN: le lamiglio dei BC 107, BC 108, 
BC 109; 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904, 2N3947, 2N4124, Fra i lipi 
TUP si possono cilare; le (amiglie dei 
BC 177, BC 178, la lamiglia del BC 
179 a eccezlone dei BC 159 e BC 
179; 2N2412, 2N3251, 2N3906. 
2N4126, 2N4291, 
• DUG' e 'DUS' (Diodo Universale 

rispeltivamente al Silloio e al 
Germanio) rappresentano lulli i 
diodi aventi le caratteristiche 
seguenli; 

DUS DUG 
UR.max 25 V 20 V 
If, max 100 mA 35 mA 
IR, max 1 100 (iA 
Ptoi, max 250 mW 250 mW 
CD. max 5 pF 10 pF 

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

rappresentano dei transistor! al 
silicio di una stessa (amiglia, di 
caratteristiche pressochS 
simllare. ma di quallt8 migliore 
I'uno dall'altro. In generale, In 
una slessa famiglia, ogni tipo 
puo essere ulilizzato 
indifferentemente al poslo di un 
allro. 

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

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

(-8, -9), 
(-8, -9), 
(-8, -9), 
(-2, -3), 
(-3, -4), 

(-8. -9), 
(-8. -9), 
(-1.-2), 
(-2, -3), 
(-3. -4), 

Valore delle resldenze e conaensatorl 
Fornendo II valore dei componenti, 
le virgole e i mullipli di zero 
saranno, per quanto possibile, 
omessl, Le virgole sono sostltuite 
da una delle abbreviazlonl seguenti, 
lutte utilizzate in campo 
inlernazionale: 
P (Pico) = 10"" 
n (nano-) = 10 • 
p (micro-) = 10"° 
m (mill-) — io"s 

k (kilo-) = 101 

M (mega-) — lO' 
G (glga-) = 10' 
Alcuni esempi: 
Valorl delle resislenze 
2k7 = 2,7 kn = 2700 O 
470 = 470 D 
Salvo indicazlone contraria, le 
reslstenze utilizzate negli scheml 
sono di 1/4 watt, al carbone. di 
tolleranza 5% max. 
Valori di condensalori: 4 p7 = 
4,7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 nF 
10 'F 
Le lensionl In conlinua dei 
condensalori diversi dagli 
eletlrolilici si suppone che siano dl 
almeno 60V; una buona regola 6 
quella di scegliere un valore di 
tensione doppio di quello della 
lensione di alimentazione, 
Puntl dl mlaura 
Salvo indicazione contraria, le 
tensioni indicate devono essere 
misurate con un voltmelro di 
resistenza Interne 20 kO/V. 
Tensione d'allmenlazlone 
I circuiti sono calcolati per 220 V. 
sinusoldali, 50 Hz. 
Servlzl al lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredate di un 
modello di circuilo stampato. 
Nella maggioranza dei casl, 
questl circuiti stampati possono 
essere fornili foratl, pronli a 
essere monlati. Ogni mese 
Elektor pubblica I'elenco dei 
circuiti stampati disponlbili 
sotto la sigla EPS (dall inglese 
Elektor Print Service, servizio di 
circuiti stampati di Elektor). 

Domande Tecnlche 
• I lettori possono porre delle 

domande lecniche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scella 
per iscritto o per telefono. In 
quest'ultimo caso, 6 possibile 
telefonare II lunedl dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le leltere 
contenenli domande lecniche 
devono essere indlrizzate alia 
Sezione DT: per ricevere la 
risposla k necessario unlre una 
busta affrancata con I'indirizzo 
del richiedente. Le lettere 
spedile da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta inlernazionale, 

• II torlo dl Elektor 
Ogni modifies importante, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progetli di Elektor 
viene annunciata sulla rubrica 'II 
torlo di Elektor'. 
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6pB-servizio circuiti stampati 

gtugno 1979 
EPS 9453 goneratore di funziom 

somphco L 8 000 
EPS 9453f panneUo per goneraico di 

lunztom wmpltco L 4 650 
EPS 9465 alimontnloro slabtlizzalo a 

circuito mlograto L 4 000 
EPS 78041 lachimolro per la bictcletia L 2 000 
EPS 1234 nduitore dinamico del 

rumoro L 3 300 
EPS 9743 comando aulomattco per tl 

cambio done dtspostiive L 2 500 
EPS 4523/9831 le lolograhe dt Ktrltan L 7 400 
EPS 1473 simuiatorc di liscfito a vapore L 3 650 
EPS 1471 smtoltzzalore dt vaponera L 3 400 
EPS 9765 tmeltore dt sognaii L 2 450 

luglio/egoBlo 1979 
EPS HB11 austoreo aitmentaioro ♦ 

i HB12 ampliticatore HI-FI da 3W L 7 900 
EPS HB13 auslereo preampitftcaiore L estro 
EPS H04 rHenmenlo di 'requenzn 

universale L 5 500 
EPS 9525 mdicatore dt prcco a LEO L 4 300 
EPS 77005 disioratomeiro L 5 900 
EPS 77059 aiinieniatore 0-10V L 4 200 
EPS 77101 ampitftcalore per auloradto 

da 4W L 3 300 
EPS 9398 4 9399 proampliltcaiote preco L. 10 500 
EPS HB14 aoatereo proamplilicaioro 

ton© L 4 400 
•etlembre 1979 

EPS 9797 timer loganlmico per camera 
oscura L 5 600 

EPS 9860 PPM vollmoiro di ptcco AC 
hi seals logantmica L. 4 900 

ollobrt 1979 
EPS 9344-1 , 2 mim lambuto L 8 500 
EPS 9344-3 generator© di rumt IC L 4 500 
EPS 9948 generatce smusotdale o 

trequenze tiss© L 6 000 
EPS 9491 scgnalatore per parchimeln L 3 500 
EPS 79026 interrullore a battimano L 4 500 
novembre 1979 
EPS 9401 equm L 7 800 
EPS 79005 mdicaiore digitate universale L 5 500 
EPS 9751 sirette L 4 500 
EPS 9755-1-2 tormomclro L 9 000 
EPS 9325 il digibeii L 7 500 
EPS 79075 mtcrocompuler basic L 18 500 

dlcembre 1979 
EPS 9987-1 -2 amphlicatoie lelelomco L 7 900 
EPS 79006 gioco prova torza L 5 700 
EPS 79073 costruziono del computer 

per TV Games (mam board) L 38 000 
EPS 79073-1-2 coslruztone del computer 

per TV Games (power sup- 
ply c kevboard) L 17 500 

EPS 9906 alimentatore per micro- 
computer baste L 9 900 

EPS 9685 scheda con 4fc di RAM L 35 000 
EPS 9967 modulalore TV UHF VHF L 4 500 
EPS 80024 bus board L 12 900 
EPS 9817-1 .2 voUmetro LED con UAA 180 L 5 900 
EPS 9970 osctiiographics L 5 500 
EPS 9952 saldatore a temperatura 

conlroilala L 4900 
EPS 9827 campt magnelict (n medicrna L 3 600 
EPS 9927 mtni-lrequenzimet'O 6 900 

gennalo 1980 
EPS 9984 tuzz-bo* wanobile L 4 200 
EPS 9965 l-i>|ipra ASCII L 16 000 
EPS 9988 pocket bagatelle (gioco 

di destrczza) L 4 500 
EPS 9985 contammuli chtoccianie L 6 300 
EPS 9966 eiekiormmai L 17 000 
EPS 79519 smiomo a laalt L 8 900 

lebbraio 1980 

EPS 9974 nvelaioro a proasimita i 6 500 
EPS 79038 l eslensione dollo pagme 

neli eloklormmai L 14 900 

EPS 79088 1-2-3 il digifarad L 10 900 
EPS 79514 gate dipper L 4300 
EPS 78003 lampeggiatoro di poltnza L 4 500 
EPS 79077 somplici ellclti aonort L 4 500 
EPS 78087 chassis di media frequenza L 5 500 
EPS 79082 decodificatoro stereo L 5 800 
EPS 79095 oiokaoorbeii L 11 000 
marzo 1980 
EPS 79019 genoraiore smusotdale L 4 900 
EPS 9913-1/2 umta at nverbero digilale L 15000 
EPS 79040 modulalore ad anello L 6 300 
EPS 9753 biglia eielirontca L 7 400 
EPS 80021-1^28 sintonia dignaio L '6 900 
EPS 80016 dtslurbalore eloltronico L 3 900 

aprlle 1980 
EPS 79650 converlilore per onde corte L. 4 500 
EPS 79039 
. pannelio monoseioHlor L 19 000 
EPS 79070 stenlore L 8 500 
EPS 79071 assistentor L 6 000 
EPS 80023 topamp L 3 500 

magglo 1980 
EPS 79024 ncaricaiore allidabtle L 5 000 
EPS 80031 topproamp L 9 400 
EPS 00054 volete una voco strana' 7 

(modulalore ad anello) L. 4 500 
EPS 79093 timer/controller programmab L 6 400 
EPS 80009 sewar (otfelli sononcon 

nverbero analogtco) L 6 900 
glugno 1980 
EPS 80018-2 antenna alltva 
EPS 80019-1 per l aulomobile L 6 000 
E0S 80084 accenstone a transistor L 9 000 
EPS 80086 lemponzzatore ' intelligenie 

per tergicnstailo L 7 500 
EPS 80096 misuralore di consumo 

_del carburante L 15 000 
EPS 80097 lermtamo 1 ladrt' (antilurio) L 4 000 
EPS 80101 mdicatore detla lenstone 

della battena L 4 000 
EPS 80102 un probe ad astma L 4 000 
EPS 80109 protezione per la Dattena L 4 500 
EPS 70436 susstdio da campeggio L. 4 000 

lugllo/agosto 1980 
EPS 78065 nduitore di luce sensor L 4500 
EPS 79517 carica battena autor^atico L 4900 
EPS 7950S ammutolitore per 

disc-jockey L 6000 
EPS 79114 frequenzimclro per 

sintetizraion L 5300 
EPS 79509 servo ampljiicatore L 3200 

1960 
EPS 79513 VSWR meler 
EPS 80027 genoraiore di coloro 
EPS 79033 quizmasler 
siatoma d'allarme cenlrnHzzalo 
EPS 9950 
EPS 9950 
EPS 9950 

sta/iono master 
ala/tone slave 
slazlone d'allarme 

l 500 
3 400 
3000 

4 000 
3.600 
2000 

EPS 9945 consonant 
EPS 9045-F pannelio frontal© consonant L 16 000 

consonant 

oltobre 1980 

EPS 80067 digtsplay L 4 500 
EPS 80045 lermomotro digitate L 6,200 
EPS 79035 mllllvollmetro CA 

e goneratore di segnali L 2 800 
EPS 9954 preconsonanl L 4 300 

novembre 1980 
EPS 80068-1/2 il vocoder dt oloklor-bus 

board L 15 850 
EPS 60068-3 tl vocoder di olektor-filtri L 5450 
EPS 80060-4 il vocoder di eleklor- 

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

alimentatoro L 4500 
EPS 80022 ampltficetore d'anlenna L 1 500 
EPS 80060 chorosynt L. 25 500 
EPS 9956/9955 doppio regolatore di 

dissolvenza per proiellon L 5 100 

dlcembre 1980 

EPS 9423 antenna FM miegrata 
per interni L 3 500 

EPS 9368 rolfi c.apacilivo 1 3 600 
EPS 9329 sonda logica versatile 1 3 600 
EPS 9369 mim-ncevitore ad oodo 

modio L 1850 
EPS 9192 sosiiiuto logico 

del polonziomelro a carbone L 8 750 
EPS 60065 duplicator© di irequonza L 2 150 
EPS 80019 trono a vapore L 2150 

93B servizio 

software 
uP TV Games 
lour- in-a-row surround 
music box, fun and 
names, clock 

UP TV Games 
test patterns, 
PVI ptogrammmg 
space shoot-out 

ESS 003 L. 4,800 

ESS 006 L. 5,500 

Tuttl I circuit! stampati e I dlschl 
software, sono In vendlta presso I 
mlgllorl rlvendltorl (Indlcatl allrove In 
questa rlvlsta) e possono essere 
rlchlesll alia noslra Redazlone 
ullllzzando It coupon qul sotto 

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

Nome 

Cognome^ 

Via .n°_ 

Inviatemi il seguenle materiale. pagherO al postino I'lmporto indlcato 
nel n0 19 di Eleklor + spese di spedizione • 
Termini di consegna; 

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

Cilta _ 

Firma 

Data _ 

CAP_ 

Codice fiscale (indispensabile per le aziende) 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

I ESS 

ESS 

ESS 

ESS 
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selektor   12-15 

chltarra a tasti  12-18 
E' uno strumenlo musicale nuovo Sembra una chilarra elellrica ma suona come un organo 
elellronico, lullavia produce suonl premendo una pulsanliera anzlchi una tasliera Nell'arli- 
colo ne spiegbiamo II funzlonamenlo 

15 divers) rapportl d'lmpulso girando un commutatore 12-27 
Si tratla dl un prallco accessorlo per sisteml di conlrollo, speclalmenle per la laralura dl altri 
strumenti progellati per la misura della percentuale d'lmpulso In varle appllcazloni per esem- 
plo nei misuralori dl pausa II generalore descritto impiega solo due inlegrati CMOS, nono- 
slante la semplicltA esso otlre la scelta dl 16 rapporli d'lmpulso determlnati con preclslone 
senza alcun blsogno dl taratura 

sonda logica versatile  12-28 
Una sonda logica 6 un prallco strumenlo per II conlrollo e la ricerca del guasli nei circulll 
digilall. La maggior partedei progeltl comunementedlsponlblli, lornisce inlormazionl circa II 
comporlamenlo dlnamico del circuito La sonda logica versatile qui descrllla lornisce inlor- 
mazionl sul llvelli logic! esul rapporto impulso-pausa del segnali Impulsivl nei circulli TTLe 
DTL 

estenslone del contatore da 1/4 dl GHz   12-31 
Desorlviamo qui, un ampllamento per il conlalore da 1/4 dl GHz presenlalo nei numero dl 
ottobre. L'ampllamenloconsisledi due circulli indipendenti, sovrapposlzlonedegli zed iniziali 
e misura del periodo Tali circulli possono essere aggiunti In coppia o slngolarmenle. 

tecnologla delle llnee dl rltardo analoglche  12-34 

soslltuto "logico" del potenzlometro a cartoone  12-41 
La lendenza atluale e quella dl llmltare I'impiego del polenziomelrl a catbone che abitual- 
mente divenlano rumorosi In vecchiala. Nei circuill piu modeni sonostall largamente sostituili 
dal varlcap, dal Iransislori a pendenza variablle. dal diodl polarlzzatl e da altrl dispositivl 
eletlronicl, Questo arlicolo propone un'ulleriore eliminazione in quanlo il conlrollo delle 
tension! dl un clrcullo viene falto da una logica che produce le tensionl in maniera interamente 
elellronica, a mezzo di sensor! al locco. 

candela elettronlca  12-47 
II punlo di partenza per II progello di questa candela elellronica, 6 stalo il desiderlo, sopral- 
lullo connesso al periodo nalalizio, di produrre una candela che non si consuml molto in 
trella Naluralmenle la candela elellronica pub essere accesa e spenta come una normale 
candela di cera. 

dupllcatore di frequenza  12-48 
Queslo clrcullo dupllcatore di frequenza per chilarra, produce all'uscita note di un'ottava piii 
alle del segnale d'lngresso originale, Una caratleristica Insollla ma molto pralica. 6 che il 
segnale originale e quello a frequenza doppia possono essere mescolati fra loro in qualsiasi 
rapporto. 

forno per castagne  12-50 
Menlre le giornale si fanno sempre piO corte. II progetlisla ha falto un sogno noslalgico 
rivedendo I vecchi tempi quando lutla la lamiglia slava allorno al camino, Ha avulo la nelta 
sensazione che quesle case con riscaldamenlo cenlrallzzato e conlrollo termostatico abblano 
perdulo qualcosa. qualcosa che servisse a far le caldarrosle... 

Djolly DJingle Djenerator  12-51 
Queslo apparecchio si rivolge a coloro che non sono soddisfalli di quanlo viene dl solilo 
offerlo dalle normal! stazioni dl radio diffusione. 6 II colmo della programmazlone Insensala 
che, nondimeno si dovrb riconoscere come originale! Produce una successlone senza fine dl 
melodle cigolanll otlime a mettere alle cotde qualsiasi persona che sia dotata di normall 
process! menlall. Possiamo confldarvi che 6 stalo usalo con successo per ricattare un vicino 
coriaceo onde costringerlo a tenere meno "HI" il suo "HI-FI". 

rel6 capacltlvo  12-54 
E' formato, in linea di masslma.da un oscillalore, un rivelatoreeda unostadiodi pilolaggiodel 
reld. Uno spezzone di filo b collegalo al punlo "sensibile" nei circuito oscillalore. Ogni oggellb 
in vicinanza di questo filo caricherb roscillatore e ne varlerb la frequenza. 

antenna FM Integrate per Intern!    12-55 
Questa antenna FM per intern! insieme al suo amplificaloreappositamente ptogellalo, confer- 
merb dl essere la soluzione desiderata da lungo tempo da pane di coloro che non sono 
soddisfalli della qualilii ottenula con antenne piii o meno rafforzate sospese al soflitlo del 
soggiorno. 

mlnl-ricevltore per onde medle  12-59 
Queslo ricevitore b cosl semplice che si pub costruirlo con minima spesa e grazie al piccolo 
numero di componenti, e facilmenle minialurizzabile e si pub agevolmente portare nella tasca 
di un veslito, Cib nonoslanle la ricezione delle stazioni local! e buona anche senza antenne e 
terra esterne. 

distributore di manglme per pescl  12-60 
La conservazione degli acquari durante le vacanze. pub essere un problema. Peraltro II 
disposilivo qui descritto risolverb questo problema distribuendo aulomaticamente la quantila 
di cibo necessarla ogni giorno. 

scatola musicale 12-62 
Questo piccolo semplice circuito pub essere usato per costruire un divertente giocaltolo 
musicale che, rotolando suonerb la scala musicale, delle ninne nanne o altri molivi. 

treno a vapore  12-64 

mercato  12-67 
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In copertina: 
Questo mese, si parlerd di 
regali. Sovente 6 piii 
piacevole "fare regali" che 
non rlceverli. Piii 
piacevole ancora 6 
realizzare con le proprie 
mani cid che si desidera 
offrlre. 

Mensile associato all'USPI 
Unione S tarn pa 
Periodica Itallana 
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alia C.P.E. 

troverete puntualmente ogni 
mese la rivista Elektor ed i kits 
dei progetti che pubblica. 

C.P.E. Via Appia.279 
04028 SCAURI(LT) 

Tel. 0771/65.59.0 

SI o 33 ^ o 
3 C| 

o "I <f 
cc. 
h. 

3 

U "i n 
5 o tv -o 
a o 

o 

ha 

3 
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coasegna pronla 

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

Disponibile presso ns. magazzino 
o Rivenditori autorizzati 

Borsa per il trasporto Lire 5.000 
• Complelo di batleria, punlali e manuale di isiruzioni. 
1VA esclusa, pagamcnlo alia consegna 

HOBBISTA! 

A CIAMPINO (ROMA) 

Trovi tutti i Kits 

e componenti da: 

ELETTRONICA ALBERTI 
Via G. Spontini, 23 
(P.zza Kennedy - 

Staz. Ciampino) 

on» gamma com plat a dl atrumantl alattronlcl dl mlsvra 

elefttronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angell, 7 - lei. (02) 49.82.451 
HOMA - Via G. Segato, 31 - tel. (06) 51.39,455 



pubbllcllA 

Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

Teleradioprodolll 
dl Antonio Vltlello 
Via Gaetano De Bottis, 7 
80059 Torre del Greco 

CSE F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi 8 
20129 Mllano 
Tel.: 02/2715767 

C.T.E.N. Solf. 
dl Maslrantuono S Balduccl 
Via Convignano 23/25 
47037 Rlmlnl 

Electronics s.a.s 
Via Statuto, 10a 
12100 Cuneo 

Grlvar Eletlronlca 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vlgnola 

REO Eletlronlca 
dl Sacchl M. Rosa 
Via Briosco, 7 
27100 Pavla 

Coslruzionl eletlronlche 
Industrlall 
Via G. Puccini 297 
55100 S. Anna Lucca 

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

IDS Implantl 
dl sicurezza e telecom. 
Viale Scala Greca 283 
96100 Siracusa 

Eleltroacustica 
Via S, Giovanni Bosco 24/i 
84100 Salerno 

S.G.E. 
dl Splnato Glanrenzo 
Via C. Colombo, 6 
33077 Saclle 

Teletecno 
dl Adeodati Donatella 
Vicolo Rizzardo 26 
25100 Brescia 

L.P.S. Eletlronlca 
dl Saverlo Panlaleone 
Via Sardegna, 56 
90144 Palermo 
C.P.E. 
Via Appia, 279 
04028 Scaurl (LT) 

Fototecnlca 
Via X Giornate, 4 
25100 Brescia 

De Do Electronic Fltllg 
dl Malatesta F.&C. s.r.l. 
Via, F, Crispi, 9 
64100 Teramo 

Gray Electronic 
Via Nino Bixio. 32 
22100 Como 

Forel Eletlronlca 
Via Italia, 50 
60015 Falconara 

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

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

ELETTR0NICA 

41058 VIGNOLA (Modena) 
COMPONENTI ELETTRONICI 

RIVENDITORE 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 

V J 

sT 

V 

Via Canova, 21 
20145 Milano 
Tel: 02/3491040 

J 

tr 
II manuale del mlcfoprocesso- 
re 2650 in lingua italiana e di- 
sponibile assieme alia descri- 
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- 
sions ordini. 

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

Dltta Tosl Stelano Eletlronlca 
Via R. Fucini. 8/10 
56025 Ponledera 

Eletlronlca Albertl 
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 Sannlno Genovese Donato 
Via Zara, 46 
84100 Salerno 

FOREL elettronica 
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 
74LSt54 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) 6600 

E 2708 EPROM 7000 

Spedlzioni in contrassegno. I prezzi 
riportali sono netti, non comprensivi di IVA. 
Spese di spedizione a carlco dell'acquirente. 
Ordine minimo L, 10,000 
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Distributori della rivista Elektor e del suoi circuiti stampati. 

Elenco dei componenli reperibili presso tutli i punti dl vendila 

tlgla componenle codice GBC tlgla componenle codice GBC tlgla componenle codice GBC tlgla comoonenle codlca GBC 
INTEGRATI 4081 YI/0481-00 4022 YI/0422-00 BC 107 b YT/0855-50 

4024 YI/0424-00 74151 YI/1361-00 BC 179 C YT/1000-25 
XR2206 YI/6870-00 74LS163 YI/1036-50 LM 3911 YI/3248-25 BC 109 C 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 YI/1193-00 7447 YI/1227-00 7493 YI/1273-00 BC 559C YT/1758-30 
TDA 2002 YI/6180-50 723 CH YI/3103-76 LM 301 YI/2988-20 BC 177B YT/0996-50 
7490 YI/1270-00 723 CN YI/3104-01 SAO 1024 YI/3960-00 BF 494 YT/3884-00 
3900=74195 YI/1405-00 79G KC YI/6595-00 4015 YI/0415-00. BD 137 YT/2310-10 
CD 4013 YI/0413-00 79G U1C YI/6595-05 2102-1 (2102A4) YI/7420-00 BD 139 YT/2314-10 
CD 4017 YI/0417-00 CD 4000 YI/0400-00 TCA 965 YI/5916-15 BD 140 YT/2316-20 
CD 4040 YI/0440-00 CD 4029 YI/0429-00 40106 YI/0806-00 BC 546B YT/1732-00 
UAA 180 YI/6819-00 CD 4046 YI/0446-00 CA 3080 YI/0284-50 BC 556A=B YT/1752-00 
4016 YI/0416-00 CD 4049 YI/0449-00 LM 747 YI/3111-00 BD 135 YT/2306-10 
4066 YI/0466-00 74LS21 YI/0965-50 LM 323 YI/2996-50 BC 517 YT/1671-00 
78L05A YI/2953-00 74LS240 YI/1075-00 CD 4098 (4528) YI/0498-00 2N 3055 YT/8219-76 
4027 YI/0427-00 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 391J YI/3248-00 BF 256A=B YT/3646-20 
TDA 1034D/NE5534 YI/6069-80 741 CH(3130) YI/3108-75 4528 YI/0528-00 BC 549 B YT/1738-00 
CA 3162E YI/0330-55 709 CH YI/3099-55 4060 YI/0460-00 BC 109 B YT/0860-50 
CA 3161E YI/0330-50 709 CN14 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 richiesla) BC 327/25 YT/1294-60 
7400 YI/1180-00 555 CH YI/3060-50 MC78L 15CP TIP 2955 YT/7505-00 
7442 YI/1222-00 7812 UC YI/3004-50 (MC78L 15ACP) YI/2959-00 BC 161-16 YT/0964-05 
74193 YI/1403-00 7812 KC YI/3002-25 7406 YI/1186-00 BF 244 YT/3634-00 
7473 YI/1253-00 LF356H YI/2894-00 7407 YI/1187-00 BF 245A=B YT/3635-40 
74LS95 YI/1002-50 LF356N YI/2894-10 7432 YI/1212-00 TUN-BC 107 YT/0855-10 
74LS08 YI/0959-00 7805 UC YI/3004-25 7448 YI/1228-00 TUP-BC 177 YT/0996-40 
74LSOO YI/0955-00 78L12 YI/2955-00 7474 YI/1254-00 BU 208 A YT/5508-00/05/10 
74LS155 YI/1032-50 78L05 YI/2953-00 7485 YI/1265-00 BD 242 A YT/2524-00 
LM 339 YI/3001-50 4001B YI/0401-00 74157 YI/1367-00 BD 131 YT/2294-00 
74LS139 YI/1024-50 74LS83 YI/0996-50 74161 YI/1371-00 
74LS138 Yl/1024-00 74 LSI 93 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 Y1/0962-00 
CD 4099 YI/0499-00 CD 4042 YI/0442-00 74150 YI/1360-00 TIL 209 

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

74LS05 
YI/0453-00 
YI/0957-50 

CD 4040 
CD 4034 

YI/0440-00 
YI/0434-00 YO/1124-00 

74LS04 YI/0957-00 AY-5-2376 Y|/0050-00 TRANSISTOHI 
74LS86 YI/0998-00 CA 3130 YI/0330-00 DIODI 74LS113 YI/1011-50 74121 YI/1331-00 BC 108 YT/0858-20 
74LS109 YI/1009-50 7437 YI/1217-00 BC 109 YT/0860-00 TIC 226 D Yn/3nn7-nn 
74LS136 YI/1023-00 4069 Yt/0469-00 BC 178 YT/0998-25 IN 4001 YU/4350-20 
74LS10 YI/0960-00 74123 YI/1333-00 BC 140 YT/0922-13 1N 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 IN 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 YI/1182-00 BC 108 B YT/0858-40 TIC 106 D YD/3002-00 

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

Computer TV-Gamet L. 174.000 (IVA inclusa) 

2650 21.000 LS05 400 
2616-monilor 30.000 L986 600 
2636 29.000 LS113 600 
2621 7.500 LS109 600 
LM339 1,000 LS00 400 
74LS139 1.000 LSI 36 1 000 
74LS138 1.000 LS10 400 
74LS251 1.000 8.867 MHz 2.000 
4053 1.200 opzlonl L. 26.000 
74LS156 1.000 Joy-slicks 3.000 
74LS258 1.700 Traslormalore 220/13VA 6,000 
2112-4 3,000 Cavo 10 lili ml 1 1.000 
LS08 400 Compensalore per quarzo 1.000 
LS04 400 Documenlazione In italiano 8.000 
Attenzlone II letlore che dopo aver sviluppato un programma, Intendesse 
riporlarlo su EPROM, pud usufruire dell'apposito programmatore presso la 
MESA 2 srl che pud anche (ornire la EPROM stessa. 

Elektermlnal L. 30.000 (IVA inclusa) 

2102-1 2.500 
SFC 71301 (programmala) 5 000 
74LS174 1,200 
74LS165 1.200 
74LS163 1.200 
4011 400 
4081 400 
74LS04 400 
74LS00 400 
74LS125 1.000 

MM 5303 
AY5-1013 
96364 
RO-3-25I3 

L, 10,950 
11.400 

L. 30^35 000 ca, 
L 18 600 

I.C.C. Via Pal ma 9 - 20100 Milano 
Tel: 02/4045747 

Presso la sede GBC - V.le Malleolll 66 - 20092 Clnlsello B. 
Tel. 02/6181801 e reperibile la 
TASTIERA PER IL COMPUTER TV GAMES: 
taslini codice GL 0900/00 
cappuoci codice GL 0902/00 

Alia Cross Point potete acquistare la TASTIERA ASCII 
Key switch tlpo JP 5045 
Key switch tlpo JP 5025 ' 
■ richledete caopuccio normale e dopplo con Innesto ad "X" 
CROSS POINT - Via Mlgllorelll 2 - 20161 Milano 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

FARISATO ELETTRONICA di S. Sosic 

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

35011 CAMPODARSEGO (PD) 
TEL. (049) 759288-555275 

VIA PIOGA. N. 142/B 

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 
verticali 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 

Minirel6 "ATECO" 

1 sc. 5 amp. L. 2.300 

Picorele "ATECO" 

1 sc, 1 amp. 
1 sc. 2 amp. 
2 sc. 1 amp. 

L, 1.300 
L. 1.500 
L. 2,400 

SCONTI PER QUANTITA' 

Trasformatorl toroidall - Autotrasformalori 
variabili - Dissipatori - Saldatori elettrici 
professional! per elettronica della "JBC" - 
Inlerruttori a levetta 

METTIAMO A DISPOSIZIONE ANCHE I CIRCUITI STAMPATI E LA RIVISTA 
ELEKTOR 

Vendiamo esclusivamente per cornspondenza e a mezzo teletono Spedizloni in 
contrassegno con spese a carico dell'acquirenle Siamo present! a tutte le mostre 
radiantistiche 

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 

I.D.S. 

IMPIANTI DI SICUREZZA 
E TELECOMUNICAZIONI 

Vlale Sea la Greca, 283 - T»l, 0931/56933 
96100 SIRACUSA 

Telecomunicazioni 
Prog. Installazione, assistenza, 
Sistemi antifurto, antirapina 
TVCC 
Videocitofoni 
Luci Emergenza 
Central! Operative 
Radio Allarmi 
Impianti per controlli ciclici 
di ambienti con sistemi SSTV 
Sistemi Antitaccheggio 
Sistemi Antirapimenti 

Esclusivista per le provincie 
di Siracusa delle Case 

NOVEL-radiotelecomunicazioni 
TERVIS-antifurti 
FALCONI-videocitofonia 
SOGEM-sistemi antitaccheggio 
SILENTRON-APP. ad ONDE CONVOGLIATE 
AUDIOMATIC-scannerleiser 
ed altre Primarie Marche 

Comunica che dal meae dl novembre 
fomlsca 1 circuit! stampati delia Rivista Elektor 
con tuttt 1 materiail per la realizzazione dei kits 

WMsMH Wo (g®DQWlOQ®®ir@it® ^ ODD dteCtafegi OQ®DO afefe IOM® (jDmHoDgDuoL 
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elektor kit 

Un servizio '■/jjulu&'iti per gli appassionati di autocostruzione elettronica 

mette a disposizione alcuni kit basati sul montaggi pubblicati sulla rivista Elektor 

GENERATORE Di FUNZIONI 
SEMPUCE KE 103 

ESPERIMENTI 
IN MEDICINA KE 101 

INTERRUTTORE 
A BATTIMANO KE 102 

1 

/ 

11 generators di funzlom 6 un 
appaiecchio universale ed 
ulilissimo 
Alimentazione: 15 Vc.a. 
Campo di frequenza (8 gamme): 

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

triangolare-quadra-impulsi 
Tensione d'uscita: da 0 a 1 V 
Impedenza d'uscita: circa 5 Q 
Dislorsione onda sinusoidale: 0,5% 

Ouesto semplice apparecchielto 
produce un campo magnetico 
alternato, adatto aU'impiego 
medico. 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
Assorbimento: 10 mA 
Frequenza di oscillazione: 

da 2,5 Hz a 14,2 Hz 

L. 61.000 

ogni kit comprende: 
piastra a circuito stampato originale Elektor 

L. 14.000 

II letlore s'imraagini d'essere 
seduto nel suo salotto, confortato 
dalla compagnia di alcuni amici, 
allorch^ nota che il tramonto inizia 
a ridurre la luce esterna. A1 
momento egli batte le mani, ed - 
opli - si accendono le lampadine! 
II lettore, ha risparmialo il fastidio 
di alzarsi dalla confortevole 
poltrona. 
Alimentazione; 9 Vc.c, 

L. 17.500 

componenti 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

■ ■■■ sei un rivenditore di materiale elettronico 

puoi.... ■ distribuire i componenti dei montaggi 

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

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

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

Ditta    

Via- n' Tel.:  

Citta     cap  

Siamo inleressati a ricevere ulteriori inlormaziori sulla possibilita di diventare rivenditori di Elektor. 

  



MODULI AMPUHCATORI IBRD! 

Dl POTENZA SENZA DISSIPATORI 

120 - 200 - 400 W CARATTERISTICHE 

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

ELECTPOMICS LTD. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA 
■ E3. LJ ■ 

ilaliana 

Modulo HY 120 HY 200 HY 400 
Potenza 
d'uscita 

60W RMS 
SU 8 !! 

120W RMS 
su 8 n 

240W RMS 
su 4 n 

Irnpedenza 
di carico 4 16 u 4 r 16 n 4 T 16 u 

Sensihilita ingresso 
e irnpedenza 

500 mV RMS 
su 100 ka 

500 mV RMS 
su 100 ku 

500 mV RMS 
su 100 ka 

Distorsione 
Tipica 

0,01% 
a 1kHz 

0,01% 
a 1kHz 

0,01% 
a 1kHz 

Rapporto 
segnale/disturbo 100 dB 100 dB 100 dB 

Risposta 
di frequenza 

lOHz 45kHz 
•3 dB 

10Hz 45kHz 
3 dB 

10Hz - 45kHz 
•3 dB 

Alimentazione •35 : 0 : + 35 ■45 : 0 : + 45 ■45 : 0 : + 45 

Dimensioni 116x50x22 116x50x22 116x75x22 
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Piccoli Annunci 
le Inserzlonl dovmnno essorci mviale ulllUzando t'epposllo coupon riporlalo out solio 

a / 

t/iOsX CUC^OJUy do 

ZAJUOSV eyVct /oue & dSuorv Sdnru 2/ 

day tuttoy itoff do (r>/e/ (dcuo/ / 

Eccezlonale per radio llbere: D.J, 
proteaalonlata reallzza trasmissioni 
precise con maleriale dlscogralico 
dl Importazionea prezzl modicMII L 
5,000 per due trasmissioni su C 90. 
Barbaro Paolo ■ Via XXIV Magglo, 
18 - 56025 Ponledera Tel.: 0587/55438 

Vendo oscillatore 50-250 megacicll 
General Radio Company con all- 
mentatore e ponte unlversale TF 
1313 Marconi Inslr ambeduein per- 
letto stato. Anderloni Gaelano - Via 
Olloboni, 2 - 20148 Milano - Tel.: 
02/406864 

Vendo orologi uomo donna LCD 
bracclale metallico, 5 funzioni -f 
luce L, 8.500, 6 (unzloni luce -f 
cronografo + sveglla con suoneria 
intermiltente L, 15.500 o suoneria 
musicale L, 18.500. Cinelll Allonso- 
Via Slarza 97 - 82019 S. Agala del 
Got/ Tel.: 0823/953793. 

Vendo mixer marca Outline mod. 
MX 401 con due ingressl phono 
completi dl preascolto un ingresso 
aux e uno micro, inserzione rilar- 
data della llnea di uscita a L. 
100.000 
Savarese Giovanni - Via Allessano. 
14- 10151 Torino - Tel.:011/730626 

Vendo TRS-80 praticamenle nuovo, 
completo dl monitor, tastiera, regi- 
stratore, manual! con software home 
utility. Prezzo otllmo. 
Franco Elmi ■ Via Timignano For- 
pace, 3 - 50051 Caslalliorenllno - 
Tel.: 0571/61554 

Cerco coppla minicasse SOW 8 0 
Visonik o slmlll In camblo oflro tre 
alimenlalori professional! Lea, oltre 
150 inlegrali TTL CMOS lineari cen- 
linaia di component! transistor! resi- 
stenze diodi reld condensatori led 
display ecc. 
Borghesi Virgllio - Via SacchaW, 21 
- 20126 Milano - Tel.: 02/6427514 

Vendo chitarra eleltrica Hofner a 
cassa piena. Ire pick up, ollimo ren- 
dimento a L. 150.000 
Stelano Verbo -- Via G. Mameli, 7 - 
00053 Civitavecchia - Tel.: 0766/22543 

Appassionato di eletlronlca cerca 
contalto con hobbisti per scambio 
di idee (progetti ecc.) interessatissi- 
mo In particolare a progetti o co- 
slruzioni inerenti strumentl di misu- 
ra. 
Antonio Pedrelli - Via Cassota di 
Sollo, 8 - 41013 Casts/franco E. 
I MO I. 

Causa rlnnovo laboratorio cedes! 
740 resistenze. 560 condensatori, 
760 eleltrolilicl, 32 potenzlometrl, 
80 dlodl, 15 basettesperimenlali, Hi- 
iro antldisturbo Iraslormalorl. bobi- 
ne. transistor L, 18.000: amplifica- 
tore HI-FI 50 + 50 L. 26.000; 
Impianlo lucl pslchedeliche 3 canali 
3000 W lotali sensibility regolabile 
su ogni canale L, 26.500; ricevitore 
CB + BF L.12.900; RXTX CB 1,5 W 

mike + antenna L, 16,500. 
Bruno Sergio - Via Giutio Perlonl, 
43/D ■ 70124 Bar/ - Tel.: 080/367736 

Vendo terminali video con monitor 
piii tastiera della Olivetti lipo TVC 
260 L, 150,000 non si fanno spedi- 
zloni conlrassegno. Vendo inoltre, 
monitor SSTV piii generalore di 
barre V e H per dello. 
Cerutti Gianni - Via Alzaia Word, 4 - 
20069 Vaprio D Adda. 

Vendo organo eleltronico "Farfisa 
Bravo" con batteria ed effetli L, 
250,000, Casse acustiche Akay SR 
1040 SOW 3 vie L. 150.000. 
Gianlranco Perollo - Via 1° Maggio, 
17/3 - 10090 Bos la (TO) - Tel. 
011/9540936 

X 
Inviare questo tagliando a J.C.E. Eleklor - Via del Lavoralorl, 124 - 20092 Clnltello B. (Ml) 

Cognome 

Via   

Cilia   

Flrma  

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampalello) 

 Nome   

. Tel 

CAP   

Data 

MM 

I I 

± J. 

i M I I I I I I I M I I I I I ! M 

M M I I I I I I I I I I I I 

I i I M I I I I I I I I I I I I I i I I I 

I   I I I I I I I ! I 

Mill I II 

Vendo tastlere micro switch, usale, 
ottimo stato L, 45.000, Regislratore 
Honeywell per microcomputer con 
schemi L 120.000 Vendo alcune 
piastre con 8080, UART, memorie, 
Telefonare o scrivere per prezzi e 
accord I. 
Paolo Di Santo - Via Aurelio Salli, 
10 - 15033 Casala Monlerralo - Tel. 
0142/72904 (ore sera//) 

Cerco radiotelefono portalile 27 
MHz polenza non inferiore a 500 
mW Perfellamenle efficiente, 
Elvezio Dallara - Via S. Andrea, 14 - 
48015 Cervla - Tel.: 0544/965014 

Vendo preamplificalore equalizzato 
con VU Meter a Led aulocostruiloa 
L. 190.000 Scrivere a; 
Velrlni Roberto - Via Roma, 39 - 
64100 Teramo. 

Vendo luci psichedeliche autoco- 
struite a 3 canali con watt regolabili, 
controllo a Led su ogni canale a lire 
65.000. Scrivere o telefonare a: 
Luca Angelini - Via A. Pepe 141a - 
64100 Teramo - Tel.: 0861/50815 

Vendo regislratore da studio M5 
Telefunken stereo L. 700.000 e 
oscllloscopio mllltare americano L. 
100 000 con ricambi Telefonare la 
matlina h 8 o la sera. 
Seccia Luigl - Via Pascoll, 4 -20129 
Milano - Tel.: 02/229598 

Vendo i seguenli programmi per 
TI59: 1) Rubrica telefonica (non 
serve stampanle) L. 16.000; 2) 
Gioco "inversloni" + gioco "filelto" 
L. 10.000. 
Da Maltels Luca - VialeS. Lavagnini 
26 - 50129 Firenze Tel.: 474739 

Vendo minicomputer MMD1 solo 
un mese di vita L 280.000 libri 
Bugbook e materiale per esperi- 
menti. 
Raucci Allonso - Via Franzone 94 - 
25100 Brescia - Tel.: 030/316630 

Vendesl Microelaboratore "Amlco 
2000" collaudato funzionante con 
conlenitorecomprendenteinterfac- 
cia cassetta. tastiera video inlerfac- 
cia video EPROM di geslione, 
scheda mini Basic valore L. 1.250.000 
prezzo richiesto L. 800.000 telefo- 
nare ore ufficio 418641 Sig.ra 
Mimma. 
Mlmma Crippa - Via Zurigo, 3 - 
20147 Milano 
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piastre 

a foratura modulare 

per prove 

di laboratorio 

/ 

■S-. 

Arl I 1 mm 70*100 loratuta passo 2,54 a lori 1,05 
Art T 2 mm 100*120 loratura passo 2.54 a (ori 1.06 
Arl, T 3 mm 100*220 loralura passo 2,54 a (oil 1,05 
Art. T 4 mm 100*250 foratura passo 2,54 a lori 1,05 
Arl T 5 mm 160*300 loratuta passo 2,54 a (ori 1,05 
Art T 6 mm 160*380 loralura passo 2,54 a lori 1,05 
Arl T 7 mm 100*150 loralura passo 2,54 a lori 1.05 
Art. T 8 carla europa, mm 100*160, loralura passo 2.54, a Ion 1,05 
Art, T 9 carla europa, mm 100*160, loratuta passo 2,54, con 

conneltore 22 poli passo 3,96, a lori 1,06 
Arl T10 carla europa, mm 100*160, loralura passo 2,54, con 

conneltore stagnalo passo 3,96, a lori 1,06 
Art. Ill carla europa, mm 100*160, loralura passo 2,54, con 

conneltore dorato passo 3,98, a lot! 1,05 
Art, T12 carla doppia europa mm 233,4*160 senza conneltore 

passo 2,54. a lori 1,05 
Art T14 carla doppia europa. mm 160*233,4, loralura passo 

2,54, con conneltore 22 poli passo 3.96, a lori 1,05 
Art. T15 carla doppia europa, mm 180*233.4, loralura passo 

2,54 con conneltore stagnalo, passo 3,96, o lori 1,05 
Arl TIG carla doppia europa, mm 160*233.4, loralura passo 

2,54 con conneltore dorato, passo 3,96, o tori 1,05 
Arl, T18 passo 508 mm 150x300 a lori 1,15 
Art. 119 passo 508 mm 120x250 a lori 1,15 
Art, T 20 passo 508 mm 100x200 a lori 1,15 
Art. T21 passo 508 mm 100x160 a lori 116 

* 
Si eseguono misure particolari a richiesta 
Si eseguono prototipi monofaccia in 24 ore 

CDS 
MICROSRR AY 
?7046S GllAETTA iPAVlAl • VIA A SETTl • T£L (0383)89136 

CIRCUIII STAMPATI • FORATURA PIASTRE PER C S PREPAHAZ PRCGRAMMl PER FORATURA A 

BOX DI CONDENSATORI 

UK424W 
a n 

CAPACITANCE SUBSTTTUTION 

II*i i-« it.. Mil M' 

m.' r*.' 

Questo blstema commutablle dl 
condensatorl, ta coppla pertetta, con II 
gld nolo box dl reslslenze Amlron 
UK414W comprende elementl - lutti non 
polarlzzatl - ed alia stability, che, dal 
valore mlnlmo dl 100 pF, ragglungono 
quello, gld notevole, dl 4,7 pF. 
II box 6 un auslllo molto inleressanle 
per I rlparatorl e altreltanto valldo pe^ 
I progettlstl. 

ji 

♦ S* 
DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

COMPANDER COMPRESSORE 
ESPANSORE Dl SEGNALE E RIDUTTORE 

Dl FRUSCIO fHiG^icoMl SYSTEM 

UK512W 
a n 

f 

Tenslone dl lunzlonamenlo: 18 V 
Corrente dl lunzlonamenlo: 80 mA 
Banda passante: 40 Hz -f 17 kHz 
Reslstenza d'lngresso: 
® compresslone: 5,6 KQ 
® espanslone: 50 KO 
Reslstenza d'usclta In espanslone: 5 KO 
Rapporto S/N ingresso AMP; 80 dB 
Senslbllltd d'lngresso DIN: 
0,2 mV/ per ognl KO d'lngresso 

Riduzlone dl frusclo; 20 dB 
Dlslorslone totale: 

<0.1% a 1 kHz 
DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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OSCILLOSCOPI DELL'ULTIMA GENERAZ10NE 

/////// 
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L. 330.000* 
+IVA 14% e SONDE 

•PER CRMBIO CON MARCO TEDESCO 
E. 477 • 3% 

HM 307-3 

OSCILLOSCOPIO PORTATILE MONOTRACC1A 
3" -10 MHz - 5 mV 
Ora disponibile con 

PROVA COMPONENTI 

par 
-r-t- 

4— M" 
5 S 

Uf.J.. 

88 
1 1 

ALTRI MODELLI HAMEG 

9 9 
ool • O 

HM 312-8 
5" - 20 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 

f • 
IMiiJ 

iJ 
9 

m 

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

* mm: 
o' 

HM 512-8 
5" - 50 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 
Linea di ritardo 

U 

IF •• * te* ^ 

pi 
| » O'.O.f * » it 

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

TAGLIANDO VALIDO PER 
ncevere documenlazione de> Mod  

ncevere dimostrazione dei Mod  
Cognome/Nome  

EK iz/sol Rappiesentante in esclusiva per I'ltalia 

Ditta o Enle. 
Via  .TEL, 

CAP. _ CITTA _ 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 

MILflNO 
ROMA 
VENETO 
EM.-ROM. 
CAMPANIA 
MARCHE 
SARDEGNA 

TELAV - Via S. Anaialone, 15 - 20147 MILANO -161. (02) 4158746/7/8 
TELAV - Via Salana, 1319 - 00138 ROMA - Tel. (06) 6917058/6919312 
ELPAV - Via Btagni. 17A - 35010 CADONEGHE (PD) - Tel, (049) 616777 
ELETTRONICA DUE - Via V. Veneio. 2 - 44100 FERRARA- Tel. (0532) 25160 
POLICHETT1 - Corso A, Lucci, 102 - 80142 NAPOL1 - Tel. (081) 266888 
JOHNVOX - PJe Cappuccini. 2 - 62019 RECAN AT! - Tel. (071) 980574 
TEMOSA - Via Rockefeller, 16 - 07100 SASSARI - Tel. (079) 210070 
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RCA Satcom III 

I satelliti possono offrire un'alternativa di 
migliore qualitii. di maggiorc affidabililii 
ed economia ai sistemi di comunicazione 
basati a lerra per lunga distanza ed a im- 
pianto multiplo per Irasmissionc della vo- 
ce, dei daii, dei facsimile, nonchi per radio 
e televisionc. Coniunicazioni di tale tipo 
non solo possono essere trasmesse verso 
zone fuori mano, ma verso un numero di 
destinatari praticamenlc illimitato, con- 
lemporaneamcnte, il tutto a cosli di eserci- 
zio minori di quelli esistenti prima dello 
sviluppo della tecnologia dei satelliti geo- 
stazionari (domestic satellites), 
li sistema di comunicazione RCA a satelli- 
te gcostazionario £ il primo di questo tipo 

negli Stati Uniti ad avere una cosi vasta 
gamma di servizi commcrciali. 
II 12 Dicembrc 1975 la RCA ha lanciato il 
primo dei suoi satelliti, il Satcom I, inizia- 
lore di una nuova generazione di veicoli 
spaziali per comunicazione. Vennero in se- 
guito il Satcom II lanciato il 26 Marzo 
1976 ed il Satcom III il 6 Dicembrc 1979. 
Ciascun satellite RCA i capace di servire i 
50 stati con una vasta gamma di servizi di 
comunicazione per usi governativi, di affa- 
ri e per trasmissioni circolari. II Satcom 11° 
c completamenle utilizzato per I'industria 
della TV via cavo. I veicoli spaziali sono 
controllati dalle stazioni a lerra di inscgui- 
mento, telemelria e controllo di Vcrnon 
Valley N.J. e di South Mountain Califor- 
nia. I Satcom RCA sono in linca di princi- 
pio delle stazioni ripelitrici che ricevono 
dei segnali da varie postazioni a terra e li 
irradiano nuovamente verso circa 1400an- 
lenne riceventi. Per oltenere il medesimo 
risultato senza I'uso di satelliti sarebbero 
occorsi migliaia di chilometri di cavi e di 
collegamcnti a microonde. Se non usato 
per scopi tclevisivi ciascuno dei 24 canali 
del satellite pud ospitare 1000 circuiti tele- 
fonici oppure 64.000.000 di bit per secon- 
do di dati computerizzati. 
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Descrlzlone generale 

II satellite gcostazionario per comunica- 
zioni RCA (RCA Satcom III) i un veicolo 
spaziale a 24 canali che provvede alle co- 
municazioni commcrciali verso I'Alasca, 
le Hawaii ed i restanti 48 Stati americani, 
Ogni canale pu6 portare 1000 comunica- 
zioni telefoniche, una trasmissione TV a 
colori/FM oppure 64 milioni di bit al se- 
condo di dati per calcolatore. II satellite i 
stato sistemato in un'orbita geostazionaria 
a 35.888 km da un veicolo di lancio Delta 
3914. 
Con i pannelli solari spiegati il satellite 
misura 37 piedi. 11 corpo cenlrale del satel- 
lite misura 1,62 x 1,27 x 1,3 m. 
II satellite, stabilizzato su Ire assi, e equi- 
paggiato con la potenza, il controllo di 
assetto, il controllo lermico, la propulsio- 
ne, i sistemi di comando, ricerca e teleme- 
lria necessari a mantenere il funzionamen- 
10 della missione in orbita geostazionaria 
per otto anni a partire dalla separazione 
del vettore. La vita del satellite a piena 
potenza continuata e progettata del pari 
per otto anni. 

Carlco utlle per comunlcazlonl 

11 sistema per comunicazioni del Satcom 
III RCA e fornito di 24canali equipaggiati 
con TWTA (amplificatori a tubi ad onda 
progressiva), piu altri quattro canali ri- 
dondanti sempre a TWTA. Questi quattro 
canali ridondanti possono essere commu- 
lati per sostituire qualsiasi dei 24 canali di 
servizio che possa andare fuori uso duran- 
te la vita del satellite. Quesla caratteristica 
e peculiare del Satcom III rispetto ai suoi 
predecessori. 
II carico utile del satellite a 24 canali di 
comunicazione consiste in un complesso di 
antenne fisso a 4 rifleltori con 6 trombe di 
alimentazione fuori asse, transponders 
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leggeri, tubi TWTA ad alto rendimento e 
filtri a microonde a bassa density, II mon- 
taggio rigido delle antenne mantienc I'alli- 
ncamcnto ed elimina i rischi associati con 
il lorospiegamento. II materialecomposto 
di fibre di grafitec resina epossidica svilup- 
pato dalla RCA per i filtri a microonde e 
per le sezioni di antenna, raggiunge il tra- 
guardo di un peso ultralcggero pur essen- 
do conforme ai progelli elettrici standard 
per componenti critici. I 24 canali sono 
trasmessi dalle 4 antenne allernati in fre- 
quenza e polarizzazione; ciascun canale ha 
una larghezza di banda usabile di 34 MHz 
entro la banda assegnata di 500 MHz. I 
riflettori di antenna dielettrici impiegano 
reticoli conduttori ortogonali in modo che 
i fili incorporati cssendo isolati possono 
trasmettere in polarizzazione crociata, il 
che raddoppia la qualita di canali permet- 
tendo di utilizzare due volte lo speltro di 
frequenza entro la banda permessa. 
II sistema di antenne a 4 riflettori provvede 
alia copertura tolale dei sottostanti 48 stati 
e dall'Alasca con una derivazione a raggio 
concentrate verso le Hawaii, I canali di 
comando e telcmetria a banda stretta usa- 
no i margini della banda assegnata di 500 
MHz a 6 GHz per trasmissioni Terra- 
Satellite a 4 GHz per trasmissioni Satellite- 
Terra. 

Slrullura 

II corpo principale del satellite misura 1.62 
x 1.27 x 1,29 m e monta tutte le apparec- 
chiature elettroniche , le batterie, gli equi- 
paggiamenti di propulsione e di controllo 
dell'assetto su tre pianali strutturali a nido 
d'ape. 
Tutti i componenti del transponder sono 
disposti su uu pianale rivolto a sud (quella 
pane del satellite orientata parallela al pia- 
no orbitale e diretta verso sud nell'assetto 
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operalivo), e tutlo I'equipaggiamento di 
servizio sul pianale opposto rivolto a nord. 
Un terzo pianale rivolto verso terra funge 
da superficic di ancoraggio per 4 riflettori 
d'anlenna per comunicazioni, complcti di 
sistema di alimenlazionc separato compo- 
sito. per 2 antenne di comando/telemetria 
e per i sensori della posizionc terrestre per 
il manlenimcnto dell'assetto. 
Le due pareti tra i ripiani dell'equipaggia- 
mento ed il ripiano rivolto verso terra for- 
niscono rigidity alia struttura principale. 
Quattro serbatoi sferici di propellcntc so- 
no integrati in questo gruppo, II motore a 
impulse da 415 kg6 piazzatonella colonna 
ccntrale del satellite altraverso la sesta pa- 
rete del corpo principale. Un adatlatorc 
conico raccorda il motore alia colonna ci- 
lindrica e forniscc anche un supporto 
provvisorio tra il veicolo di lancio e la 
struttura della pialtaforma di appoggio. 

Controllo dl assetto 

II sottosistcma per il controllo di assetto 
utilizza un goriscopio ermetico ad alia ve- 
locity (4000 giri/m) con sensore separato 
dalla posizione della terra e controllo di 
rollio ad anello magnetico chiuso. 11 con- 
trollo di assetto Stabilite progettalo dalla 
RCA attua un controllo di assetto su Ire 
assi grazie alia rigidity giroscopica del vo- 
lano ed il cambiamento servoassistito del 
suo momento angolare rispelto al corpo 
principale del satellite. 
La stability inerziale permette la determi- 
nazione deirassetto con un unico sensore 
di rollio/beccheggio rispetto aH'orizzonle 
terrestre che non ha la complessity di un 
giroscopio di imbardata o di un sensore 
stellare. Un controllo continuato deU'alli- 
neamento dell'asse di beccheggio con I'or- 
bita normale 6 otlenuto con momenti ma- 
gnetic! che non hanno parlicolari in movi- 
mento o parti soggette a logorio. 
II sistema manliene rorientamento nel 
normale funzionamento orbitale, nelle re- 
golazioni e nelle manovre di sistemazione 
in orbila. La precisione di puntamentodu- 
rante il funzionamento normaleedi±0.21 
gradi in rollio ± 0,30 gradi in imbardata ± 
0,19 gradi in beccheggio. 
II veicolo spaziale ha 12 propulsori per 
regolazione di assetto ad idrazina sistemati 
ad anello chiuso per il mantenimento del- 
l'assetto nord-sud ed est-ovest. Per un pe- 
riodo di circa 7 minuti ogni 3 settimane 
questo anello ed il suo girometro sono atti- 
vati per modulare i propulsori per il man- 
tenimento della direzione nord/sud ed eli- 
minare i loro disallineamenti residui e I'e- 
ventuale inability a mantenere il controllo 
di assetto. 

Sottoslatema dl controllo termlco 

Un sottosistcma di controllo termico prov- 
vede a controllare I'assorbimento e la di- 
spersione di calore al fine di mantenere le 
temperature di funzionamento di tutti i 
componenti del veicolo spaziale entro li- 
miti di sicurezza, ossia entro un campo che 
va da 10 a 30° C. 
Specchi per impiego spaziale e materiali di 

rivestimenlo isolanti vengono usati per il 
controllo termico passive. Strati di matc- 
riale isolante alluminato presentano un'al- 
ta resistenza alia Irasmissionc del calore. 
Gli specchi ad alia riflessione rendono 
massima la rcirradiazione del calore e ne 
minimizzano I'assorbimento. 
Per il variare delle stagioni e per la degra- 
dazione dovuta alia permanenza in orbila, 
la tcmpcratura delle batterie e mantenuta 
tra 0 e + I0°C per garanlirc la loro massi- 
ma durala. 

P 9 

< 

Sottoslstema dl allmenlazlone 

II sistema di alimentazione eleltrica consi- 
sle in due pannelli solari a due pieghe ed in 
tre batterie al Nikel-Cadmio. II soltosiste- 
ma eroga una potenza massima di 740 W a 
35 V stabilizzati aU'inizio del funziona- 
mento. e di 550 W dopo otto anni di vita. 
Durante i due periodi di eclisse annuali; la 
potenza vienc fornita dalle batterie. 1 pan- 
nelli orientali al sole ed il collegamento 
diretlo Ira i pannelli ed il carico, massimiz- 
zano il rendimento e minimizzano il peso 
dei sottosistemi di generazione, accumula- 
zione e regolazione dell'energia elettrica. 
Essendo il corpo del veicolo spaziale orien- 
tate sempre verticalmente un singolo albe- 
ro di irasmissionc mosso ad orologeria 
mantiene le celle orientate verso il sole. Le 
batterie solari che convertono la luce del 
sole in energia elettrica, coprono una su- 
perficic di 6,656 mj. 
In ciascun sottosistcma, dei convertitori 
d'ingresso convertono la tensione, che puo 
variare da 24,5 a 35,3 V, per adattarla alle 
loro specifiche esigenze a potenza e rendi- 
mento coslanti. 
Questi convertitori, inclusi quelli contenu- 
li in ciascuno dei 24 tubi amplificatori ad 
onda progressiva sono progellati per im- 
pedire guasti gravi in punti singoli. 
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SATELLITE GEOSTAZIONARIO 
PER COMUNICAZIONI 
RCA SATCOM III 

scopo; 
Comunicazioni commerciali verso 
I'Alaska, le Hawaii e gll altrl 48 statl 
americani. 

lando: 
zona di lancio: 
Test Range Orientale dell'Aeronautica 
USA, Cape Canaveral. Florida, 

veicolo di lancio: 
Delta 3914 a tre stadi, propellente 
solido. 

orblta: 
circolare: 
Sincrona alia terra, 35.880 km 
sopra I'equatore. 

periodo; 
24 ore 

inclinazione: 
zero rispetto all'equatore. 

dimension): 
altezza: 

12,75 m 
corpo centrale: 

1,62 x 1,27 x 1,3 m. a pannelli spiegati 
peso: 
928,650 kg. 

sottoslstema stablllzzatore; 
Tre assi stabilizzati, orientati verso 
terra. 

progetto dl durata; 
8 anni. 

Solloilstema dl propulslone 

II sottosistema di propulsione di bordo e 
slato progeltato per mantenere in posizio- 
ne il veicolo durante gli otto anni della sua 
vita. 
II Satcom III RCA trasporta 98 kgdi mo- 
nopropellenle ad idrazina contenuta in 
quattro serbatoi da usarsi durante la per- 
manenza in orbita. A seguito di comando 
da terra possono essere allivati determina- 
ti propulsori per permeltere un controllo 
sull'asse di rotazione nell'orbita di trasferi- 
mento, ed un controllo della velocity nel- 
l'orbita gestionaria. L'idrazina reagisce 
con un calalizzatore e produce I'energia di 
spinta fornita dai 12 motori a reazione. 
L'alimentazione del propellente atensione 
superficiale passiva assicura un funziona- 
mento senza rischi di danneggiamento dei 
serbatoi. Due semisistcmi indipendenti in- 
crociati sono siati progettati per mantene- 
re I'efficienza del controllo anche nei casi 
di guasto ad un propulsore, ad una valvola 
oppure ad un serbaloio. II mantenimenlo 
della longitudine di stazionamento e del- 
I'inclinazione equatoriale dell'orbita a 0,1° 
richiede circa 21 minuti di propulsione 
ogni tre settimane. Un motore ad impulse 
di apogeo usa un propellente solido per 

fornire la spinta di 908 kg nell'orbita dl 
trasferimento. Un accenditore a doppia 
carica e progeltato pergarantire un'affida- 
bile accensione in orbita. 

Sottoslstema dl comando, ricerca e lelemelrla 

Le funzioni di comando, ricezione, decodi- 
fica e distribuzionc, insieme con la teleme- 
tria automatica e manuale e le frequenze 
distanziometriche del transponder sono 
elaborate dal sottosistema di comando, ri- 
cerca e telemetria. I segnali di comando 
sono modulati su una porlante a 6,425 
GHz e vengono ricevuti da una delle due 
antenne omnidirezionali del satellite. Cia- 
scuno dei due ricevilori di comando pro- 
duce ire diverse uscite contenenli il segnale 
di comando a modulazione numerica di 
frequenza (FSK). Due delle uscite di cia- 
scun ricevitore sono inviate al doppio de- 
modulatore logico di comando per un'ul- 
teriore elaborazione e la conversione in un 
flusso di bit digitali. I comandi in forma 
digilale partono dal demodulatore verso 
gli altri sistemi del veicolo spaziale. Altri 
comandi, come il pilotaggio dei propulso- 
ri, la manovra dei rele e I'accensione degli 
artifici pirotecnici, sono general! nel pro- 
cessore logico centrale. Questo processore 

ha la possibililA di effettuare 160 comandi 
ridondanti. Durante le manovre di assetto 
il processore funziona da interfaccia tra i 
comandi di accensione dei propulsori ed il 
loro effettivo funzionamento. La funzione 
di ricerca utilizza i due ricevilori di coman- 
do e due trasmettitori a fascio d'onde. 
La funzione telemetrica e svolta con il si- 
stema duale. 
Questo gruppo campiona ciascuno dei 128 
punti telemetrici analogic! a 64 immagini 
al secondo. II campionamento e controlla- 
to da contatori all'interno del modulo. I 
punti telemetrici sono usati per la memo- 
rizzazione dei dati di funzionamento, di 
sincronizzazione di identificazione del vei- 
colo spaziale. 
I due trasmettitori a fascio con portanti di 
3701 e 4199 MHz possono funzionare a 
due livelli di potenza d'uscita selezionabili. 
L'uscita ad alta potenza e usata ininterrot- 
tamente durante le operazioni di lancio e 
di trasferimento in orbita, e prima dell'o- 
rientamento in orbita geostazionaria. L'u- 
scita a potenza inferiore va usata durante 
la normale missione geostazionaria. M 
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Chitarra a lasti 

Quando una chitarra non e una chitarra? 

Quando ha i tasti! 

K. Grasruck 

Le chitarre hanno sci corde, almeno quelle 
normali. Ogni corda i accordata su una 
particolarc nota the puo essere considera- 
ta la "nota base" di quella certa corda. 
Nell'atto di suonare Ic dita di una mano 
comprimono una o piu corde sui "risalii" 
o sbarretle lungo il manico della chitarra. 
In questo modo si riduce la lunghezza effi- 
cace della corda in modo da produrre una 
nota piii alta quando la si pizzica. Le chi- 
tarre sono costruite in modo che ad ogni 
successiva sbarretta corrisponde un semi- 
tono in piu. Premendo contemporanea- 
mente varie corde, si possono suonare ac- 
cord! completi. Esistono moltissimi accor- 
di per chitarra,ciascuno con lasuacaratte- 
ristica posizione delle dita, 

Nlente plii corde 

Ora vcdiamo qualcosa di complelamcnte 
diverse. Invece di premere sulle cordc alia 
giusta posizione, si devono premere dei 
tasti I Ciascun tasto pub essere sistemato 
in modo da corrispondere ad una nota 
particolare; qualora si provveda a sisle- 
marli correttamente "Ira le sbarrette", si 
potranno scegliere gli accordi con la nor- 
male posizione delle dita sulla chitarra. 
Se si usa un altro piccolo gruppo di tasti 
per "pizzicare le corde". queste saranno 
ormai del tulto superfine, soltanto d'in- 
gombro. 
Toglietele quindi ed accingetevi a costruire 
lo strumento qui descritlo. 

  Ha. 
H ^ 

o 

'//, / 

J 

Questo d uno strumento muslcale nuovo. Non si pub constatare a 
prlma vista, perchb sembra proprlo una chitarra elettrlca. Non potrete 
constatarlo neanche sentendolo per la prlma volta, In quanto suona 
quasi come un organo elettronlco. Si suona all'lncirca come la 
chitarra, cosicchb i chltarristi potranno in breve prenderci la mano. 
Quest! potranno produrre i suoni pieni e ricchi dell'organo suonando 
su una pulsantiera anzichb su una tastiera. 

Perchb preoccuparsi? 

Naturalmente una chitarra normale.con le 
corde, e uno strumento mollo popolare, ed 
anche a ragione. 
Pero la sostituzione delle corde con dei 
tasti ha i suoi vanlaggi. Aumenta di mollo 
la facility di produrre una serie di suoni 
anch'essi mollo richiesli dal pubblico: 
quelli di un organo eleltronico. La piii im- 
portanle differenza tra una chitarra eletlri- 
ca e la versione "senza corde" qui descritta 
e che con una chitarra normale si suona 
solo a note brevi, mentre con la versione a 
tasti si puo "sostenere" una nota quanto a 
lungo si voglia, proprio come con un orga- 
no. Peraltro il suono percussive della nor- 
male chitarra, si pub facilmente generare 
elettronicamente con la versione senza 
corde. Poiche la possibilita di "smorza- 
mento" della nota si pub inserire o meno a 
volonta, ne risulta uno strumento molto 
flessibile; dall'organo alia chitarra solo 
manovrando un commutatore. La chitarra 
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con-i-lasti pu6 venir suonala "con una 
mano sola" letteralmcntc. 
Dopolutto i una sola mano die determina 
gli accord! da suonare e questo i quanto 
I'eleltronico deve sapere. Se i last! della 
"mano sinislra" sono ponlati, una nola 
suonerS appcna scella e lostrumento potra 
esscre suonato con una sola mano! 

A cosa rassomiglla 

Per ragioni di costo e per facility di coslru- 
zione, non sono stale prese in considera- 
zione molte delle possibilita di una "vera" 
chitarra. A pane il falto chc non si puo 
"pizzicare" un pulsante, ci sono Ire ulte- 
riori semplificazioni: 
• Invece delle sei corde lungo il "mani- 

co" dello strumento, ce nc sono solo 
quatlro. Sono state eliminate le due 
corde piii basse.con le note Mi", Si". Sol 
e Re. 

• II fatto sorprendente 6 chc I'altra mano 
pub "suonare" cinque corde. La quinta 
viene aggiunta elettronicamente. pih 
bassa delle altre e corrisponde ad una 
corda di La; produce una nota di un'ot- 
lava piu bassa di quelle scelte con le 
corde Si, o Sol. Di solito il musicista 
deve dcliberatamente scegliere questa 
nota premendo la quinta corda ed il 
punto giusto tra le sbarrette. 

• La semplificazione di gran lunga pi(i 
drastica t la riduzione del numero delle 
sbarrette: ne vengono usalc solo cin- 
que. Una normale chitarra ne ha piii di 
dodici, ma in pratica, con cinque sol- 
tanto si pub fare un sacco di cose. Fon- 
damentalmente questo vuol dire che si 
dovra suonare solo nelle posizioni infe- 
riori. Saranno perb necessari solo venli 
tasti lungo il "manico" dello strumen- 
to, invece dei moltissimi che sarebbero 

necessari per imitarc una chitarra in 
tutto e per lutto. 

Funzionamento ... 

In figura 1 c'^ lo schema a blocchi;contem- 
porancamente questo disegno da qualche 
idea della forma c del posizionamento dei 
tasti sullo strumento. 1 venti tasti che defi- 
niscono le note per le quatlro "corde" so- 
no montati suH'estremita del "manico". A 
questi ci riferiremo chiamandoli "tasti di 
nota". Nello schema essi saranno contras- 
segnati a seconda della nota prodolta: per 
esempio "Sd" corrisponde ad un Re (nella 
notazione inglese abbiamo la seguente cor- 
rispondenza; A = La. B = Si. C = Do. D = 
Re. E = Mi, F = Fa, G = Sol). In molti 
casi, quando la stessa nota i prodotta da 
piu di un tasto, questi saranno indicati con 
Sc., Scz II Do piii basso b indicalo con c. 
quello di un'ottava pib alto con c' e quello 
di due ottave piu alto con c". Sa, So, Sr.. Sk, 
ed Sr., sono i cinque tasti che servono a 
"pizzicare le corde" e li chiamcremo "tasti 
delle corde". L'azionamento di Sn produ- 
ce per esempio la nota scelta (da Sc.  
Sc'i) per la seconda corda. Sa produce la 
nola per la "quinta corda" come dcfinilo 
dai tasti di nota delle corde B" oppure G. 
Se nessuno dei tasti di nota i azionato, i 
tasti di corda produrranno la nota aperta 
per la corrispondente corda, come nelle 
normali chitarrc. 
Per suonare "ad una sola mano" questa 
funzione pub essere esclusa, in modo che 
non possa essere suonata una nota fmchb 
non vengano azionati uno o piii tasti di 
nola, I tasti di corda potranno quindi esse- 
re esclusi. Lo strumento suonenk quindi 
come se tutti e cinque i tasti di corda fosse- 
ro continuamente premuti: la nota appari- 
rii solo premendo i "tasti di nota". 

...la parte elettronica 

I principi basilari del circuito possono es- 
sere ricavati dallo stesso schema a blocchi. 
I tasti di nota sono sistemati in quatlro 
gruppi di cinque tasti: ogni gruppo stabili- 
sce la frequenza di un corrispondente 
oscillatore. 
Se si vuole, le uscite di questi oscillatori 
possono passare attraverso degli stadi di- 
visor! di frequenza che abbassano la nota 
di una o pib ottave. Questo aiuta a neutra- 
lizzare alcuni svantaggi dovuti allc sempli- 
ficazioni elencate in prccedenza. II passo 
successivo i uno stadio miscclatorfi multi- 
plo, Tra I'altro, da esso deriva la nota per 
la quinta corda simulata da quelle prodol- 
te dalla seconda e dalla terza corda, 
I tasti di corda Sa .... Sf pilotano ciascuno 
un "generatore ad inviluppo" chc determi- 
na il livello d'uscita (compreso Pattacco c 
10 smorzamento) per ogni corda, conlrol- 
lando gli "amplificatori controllali in ten- 
sione" (VGA) ad csse collcgali. 

II circuito 

11 circuito completo i una cosa piullosto 
complicata e non ^ il genere di lavoro che si 
pub metlere insieme in un'ora o due. Oc- 
corrono un gran numero di componcnti (a 
buon prezzo); c'i un complicato cablaggio 
da c per gli interruttori e ci sono molti 
accord! da fare. Per motivi di chiarezza il 
circuito i stato diviso in sei circuiti parzia- 
li. I tasti di nota ed i quatlro oscillatori 
appaiono in figura 2. Due diversi tipi di 
stadio divisore sono mostrati in figura 3a e 
3b e la figura 4 mostra come questi posso- 
no essere usati nel circuito complessivo. La 
figura 5 e il generatore ad inviluppo. Cin- 
que di questi generalori sono combinati 
come appare in figura 6. Inline, la figura 7 

mi* 
■r mix so* inviluppo 

(VGA) mix 
J 

O 

20x> 

I 1 I I Sal ' Sd" 
I I I I SC Sq 

S4 ' Sc 7 
I I I I I I 

Figura 1. Schema a blocchi dello strumento completo. 
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h il circuito deH'oscillatore del "vibrato", 
Naturalmente c'e una quantita di collega- 
menti cablati tra i vari circuit! parziali. 1 
corrispondenti contrassegni sono chiara- 
mente visibili ed alia maggior parte dei 
collegamenti e dato il riferimento alle allre 
figure. Come ulteriore aiuto al montaggio, 
le interconnessioni sono elencate in Tabel- 
la I. 
Un gruppo speciale di contrassegni, sono 
marcati E', B". G. D ed A. 
Questi corrispondono ad accoppiatori ot- 
tici; cinque LED (D45 nelle figura 5 e 6) e 
cinque LDR (Re .... Ra in figura 4). 
Ora diamo un'occhiata piii da vicino ai 
vari circuit!. 

I tasti dl nota 
II circuito che produce le note di base per le 
quattro corde, si vede in figura 2. Gli oscil- 
latori sono semplicissimi e ciascuno fa uso 
di un solo transistor unigiunzione, oppure 
UJT: Tl, T3. T5 e T7. Essi producono 
un'onda a denti di sega, la frequenza della 
quale e determinala da un condensatore 
(C3, C6, C9 e CI2) e da una resistenza. In 
questo circuito la resistenza e sostituila da 
una catena di potenziometri di predisposi- 
zione in serie. II numero di predisposizione 

Tabella 1, 

Interconnessioni Ira i vari circuitl 

segnale da a 
qe' 
qp' 
qg 
qp 

'ig. 6 fig. 2 

e' 
b' 
g 
d 

fig, 2 fig. 4 

,re' 
trb' 
,r9 
'rd 

tig. 2 fig. 6 

CA fig. 2 fig. 4 
vibrato fig. 7 fig. 2 
E' 
B' 
G 
D 
A 

fig. 5 

(accoppia 
fig. 4 

ore oltico!) 

effellivamente in uso in ogni momenlo, 
dipende da quale dei tasti di nota e aziona- 
to. La tensione di alimentazione positiva e 
portata da questo lasto alia corrisponden- 
te presa nella catena. Se nessuno dei tasti e 
premulo, viene emessa la "nota aperta" 
della corrispondente corda, qualora S1 sia 
in posizione "a". 
Con questo interruttore in posizione "b", 
Toscillatore non pud marciare senza la 
pressione di uno o piu tasti di nota. 
L'uscita di ciascun oscillatore e prelevata 
tramite un transistor (T2. T4. T6 e T8); 
questo e "comandato" dai segnali "q" 
provenienti dalla figura 6. 1 segnali "tr" 
vanno nell'allro senso: da figura 2 a figura 
6. 
II circuito di figura 6 rileva il rilascio di un 
tasto di nota (come sara spiegato in segui- 
to) e quindi smorza rapidamenle la nota di 
uscita della corda corrispondente, II cir- 
cuito dei tasti di nota corrispondenti alia 
corda B" e piii complicate degli altri tre, 
perche deve anche fornire il segnale CA. 
Questo segnale viene usato per controllare 
la generazione del suono della quinla cor- 
da (in figura 4). La nota per questa quinta 
corda (A) e derivata dalla corda B" se il 
segnale di CA e a livello logico basso e 
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dalla corda G quando CA ^ alto, Inquesto 
modo si evila I'effetlo piuttosto monolono 
chc si avrebbe prelevando la nola dallo 
stesso segnalc di base. 

Stadl dlvlsorl 

Si usano due differenti lipi di stadio diviso- 
re. Lc corde estcrne (E' c D) usano la vcr- 
sione piCi sempliee mostrata in figura 3a; lc 
corde interne (B- e G) abbisognano del 
circuilo piii complcsso mostrato in figura 
3b. La ragione di lulto questo e the le 
corde interne devono provvcdcre anche ai 
scgnali per la quinta corda. La sezione 
complcla dei divisori si vede in figura 4. 
La divisionc della frequenza, per produrrc 
le note dellc ottave inferior! e cseguita mc- 
diantc flip-flop: FF1 ed FF2in figura 3a ed 
FF3 .... FF5 in figura 3b. Si adoperanodei 
cosiddetti flip-flop D. con I'uscita <5 colle- 

U4> 
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Figura 5. II generators dl Invlluppo. Queatl moduli (cinque In tutto) delermlnano le caraltertatlche dl 
"allacco" e dl "amorzamenlo". 
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Figura 6. La sezione del generator! di Invlluppo al complete. SI possono scegllere per mezzo dl S6 ed S7 quattro different! modi dl suonare lo strumento. 
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gala all'ingresso D come si vede in figura 
3a. 
L'intcgralo CMOS impiegato (tipo CD 
4013), conticne due flip-flop, per cui sono 
necessari in lullo cinque intcgraii. 
La sezione del divisore t slala adottala per 
cstendere il campo tonale dello strumenlo. 
Sono disponibili ire ottave (in analogia ai 
regisiri 8', 4' e 2' di un organo); ogni "otla- 
va" apparirA all'uscita finale solo se il cor- 
rispondenic ingresso di controllo (oci 1  
ocl3) sari lasciato non eollcgato. Come si 
pu6 vedcre in figura 4, uno o piu di questi 
ingressi pu6 essere collegato al conduttore 
comune dciralimentazione per mezzo de- 
gli interruttori S2 .... S4. Aprendo S2 si 
avri I'ottava piii bassa, S3 i per la successi- 
va ed S4 per I'ottava piu alta. 
In figura 4 il segnale di controllo CA pro- 
veniente dalla figura 2. entra dal lato sini- 
stro. Gli invertitori CMOS Nl. N2ed N3 
passano questo segnale agli ingressi di 
"controllo A" di due degli stadi divisori 
(nella versione piu complicata di figura 3b) 
per delerminare quale delle due corde si 
debba usare per derivarc il segnale della 
corda A, Se I'interruttore S5 i chiuso, la 
corda i selezionata in permanenza (in mo- 
do che la corda A suoni sempre alfottava 
inferiore). 
Le uscite degli stadi divisori vanno ad uno 
sladio miscclatore "controllato con la lu- 
ce". Ciascuna uscita (comprese le due usci- 
te A della quinta corda) e applicata tramite 
una rete resistiva che comprende una LDR 
(Rr .... Ra). La quanlila di luce che arriva 
alia LDR determina il livello d'uscita per 
quella determinata corda. Questo significa 
che ciascuna LDR, con un LED accoppia- 
to, in figura 5 e in linea di principio equiva- 
lente ad un economicissimo VCA. 
L'uscita di figura 4 6 I'uscita finale audio 
dello strumento. In linea di principio si 
potrebbe direttamcnte alimcntare un am- 
plificatore di potenza; ma di solito e mollo 
piii pratico includere un amplificatore per i 
controlli, provvisto di capacita filtranli piii 
o meno estese, analogo a quelli che si usa- 
no negli organi elettronici. 

Attacco e smorzamento 

Si dice "attacco" il rapido aumento in am- 
piezza di una nota al suo inizio; "smorza- 
mento" si riferisce alia graduale riduzione 
di livello alia fine di ogni nota. Questi effet- 
ti devono essere prodotli elettronicamen- 
te, se lo strumenlo dovra suonare in modo 
simile alia chitarra. 
II livello di uscita per ciascuna corda e 
definito dalla quantita di luce che arriva 
alia corrispondente LDR in figura 4. Sesi 
preme brevemenle un tasto di corda, sulla 
LDR cade un breve impulso luminoso con 
le giuste caratteristiche di attacco e smor- 
zamento. L'impulso luminoso e prodolto 
dal circuito di figura 5. 
L'effettiva sorgente luminosa 4 il LED 
D45. Cinque di questi gencratori d'invi- 
luppo, cost sono chiamati, vengono impie- 
gati nell'intero strumenlo. II circuito com- 
plessivo si vede in figura 6. Per ogni corda 
si usa uno dei generatori d'inviluppo. Na- 
turalmente i LED devono essere montati 
vicino alia corrispondente LDR (il LED 
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Figure 8, Una dleposlzlone suggerlta per I tasll ed I controlli. 

Tabella 2. 

frequenze delle diverse note (Hz| 

nota aperla: 

corda D corda G corda B' corda E' 
9 784.0 c' 1046.5 e' 1318.5 a" 1 760.0 
f# 740.0 b' 987.8 d#' 1 244.5 9»' 1661.2 
f 698.5 a#' 932.3 d' 1174.7 9' 1569.0 
e 659.3 a' 880.0 c#' 1108.7 (#■ 1480.0 
d# 622,3 gs 830.6 c' 1046,5 f 1396,9 
d 587.3 9 784.0 b' 987.8 e' 1318,5 
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Flgura 9. II prototlpo costrulto dall'aulore. Qucala t la varalona plii compllcata con 6 corda al poato dl 5, 
ma II clrcullo base t lo steaso. 

"A" di frontc alia LDR "A" e cosi via), ed 
all'interno di una scatolctta che sia ragio- 
nevolmentc slagna alia luce, in mode chc 
la LDR possa venire illuminata solo dal 
proprio LED. 
Con i vari interrutlori di figura 6 nelle 
posizioni mostrate, il segnale principale di 
conlrollo perciascungcneratore d'invilup- 
po pcrviene dal corrispondente tasto di 
corda (Sc .... Sa). 
Prima chc un tasto sia azionato, I'ingresso 
2 di figura 5 e collegato al condutlore co- 
mune deiralimentazione tramitc S6. Til 
(figura 5) e in conduzione; CIS a questo 
punto viene fatto scaricare, cosicchi T12 i 
interdetto; il LED non i acceso. L'aziona- 
mento di un tasto di corda, manda la con- 
nessionc d'ingresso 3 alia tensione di ali- 
mentazione positiva, provocando I'inter- 
dizione di T11. CIS si carica piuttosto ra- 
pidamente, in modo chc la tensione alia 
giunzione CI5/R66 cade. Al rilascio del 
tasto, TII comincia nuovamente a con- 
durre; tramite D42 manda corrente a TI2 
e. mentre si scarica attraverso R66 e la 
giunzione base-cmetlitore di T12. questo 
transistor passa in conduzione ed il LED si 
accende. C15eC16producono le desidera- 
te caratteristiche di attacco e di smorza- 
mento. La nota viene quindi prodotla 
quando il tasto viene rilasciato. 
In figura 6. PI regola una polarizzazione in 
c.c, alle connessioni d'ingresso 4 di lulli i 
generatori d'inviluppo. Come si pud nola- 
re in figura 5. questa polarizzazione deter- 
mina la minima tensione a cui CIS pud 
essere caricato quando Til e interdetto; 
essa definisce inoltre la carallerislica di 
scarica iniziale di questo condensatore e di 
conseguenza le caratteristiche di attacco- 
/smorzamento. 
I commulatori S6 ed S7 di figura 6, vengo- 
no usati per selezionare altri tipi di "suo- 
no". Con S6 in posizione "b" ed S7 lascia- 
to nella posizione (apcrta) che appare in 
figura. si ottiene un suono "percussivo"; 
all'inizio TI 1 d interdetto e CIS e carico, 
dimodoche la nota si produce immediata- 
mente all'azionamento del tasto. Anche se 
il tasto viene mantenuto premuto, la nota 
si smorza. Per contro, con S7 commutato 
in chiusura ed S6 in posizione "a", si ottie- 
ne un effetto piii rassomigliante all'orga- 
no: la nota suona finlanto che il testo di 
corda rimane premuto; dopo il rilascio del 
tasto, la nota si smorza gradualmentc 
("sustain"). Infine, con S6 in posizione 
"b" ed S7 chiuso, una nota apparira quan- 
do si azionera uno dci tasti di nota. 
I tasti di corda non e necessario siano azio- 
nati (in effelti essi inlerromperanno la no- 
ta, ma I'intenzione e quella di non toccar- 
li). 
Qualtro flip-flop, FF6 .... FF9 di figura 6, 
assicurano che la nota si smorzi rapida- 
mente dopo il rilascio del corrispondente 
tasto di nota. sempre come in una normale 
chitarra. Come delto in precedenza essi 
bloccano I'uscita in figura 2. Inoltre I'usci- 
ta Q viene usata per scaricare rapidamente 
CIS (figura 5). Un tasto "damper" (di 
smorzamento) e anche presente: azionan- 
do S8 tulle le corde ammutoliscono rapi- 
damente, con lo stesso effetto chc si ottiene 

appoggiando il palmo della mano sulle 
corde di una chitarra normale. 

Vibrato 

Finora nulla i stato detlo circa I'ingresso 
"vibrato" di figura 2. Esso e collegato al 
circuito di figura 7: un oscillatore convcn- 
zionale a bassissima frequenza. La sua 
uscita modula la frequenza emessa dagli 
oscillatori di "corda". La profonditik di 
modulazione, ossia I'estensione alia quale 
I'effetto e percepito, si pud variare con P3. 
La frequenza del vibrato e regolala da P2. 
II circuito e progettato in modo che I'oscil- 
latore si arresta se P2 e al massimo della 
sua resistenza. Quindi P3 puo essere usalo 
per introdurre un vibrato "manuale" ana- 
logo alia "manovella" del vibrato nella 
chitarra elettrica. 

Costruzione e taratura 

La figura 8 suggerisce la disposizione dei 
vari tasti e controlli. Ovviamente la dispo- 
sizione pu6 essere variata a seconda dei 
gusti personali; in particolare il pulsante 
"damper" puo essere montalo in qualche 
posizione a sinistra dei tasti delle corde, in 
modo da poter essere azionato col palmo 
della mano. 
Si devono usare tasti a pulsante di buona 
qualila, che non richiedano una pressione 
troppo forte, che siano affidabili e di rapi- 
do intervento. Come si vede nella foto del 
prototipo (figura 9), il costrutlore origina- 
le ha usato dei pulsanli "digitast". Egli ha 
anche allargato il progettocoslruendo una 
versione completa a sei corde. 
Per quanto riguarda la costruzione elettri- 

ca. la sola cosa chc pu6 far perdere un po" 
di tempo e la combinazione LED-LDR. 
Ciascuna coppia deve essere adeguala- 
mente "schermata" sia dalle altrc coppie 
chc dalla luce ambiente. 
Si dovrA usare un alimentatorestabilizzato 
a 9 V. L'assorbimenlo lotale di corrente c 
di soli 150 mA. 
L'accordalura e una faccenda un pochino 
complessa, come con quasi tulti gli stru- 
menli musicali. Primo: figura 6. I cursori 
dei predispositori P9 .... P12. sono per pri- 
ma cosa girati a fondo verso il comune 
delfalimentazione. Vanno quindi girati fi- 
no al punto net quale la nota si senle azio- 
nando il corrispondente tasto di corda 
(con S6 ed S7 nella posizione indicata). 
I predispositori in figura 4 (P4 .... P8) si 
usano per regolare i livelli di uscita delle 
corde. II modo migliore e di regolarli per 
prima cosa al massimo. L'uscita a minor 
livello viene quindi presa come riferimento 
c tulle le altre vanno ahbassale fino ad 
ollenere il medesimo livello d'uscila. 
Ed infine i regolatori di figura 2. Questi 
determinano la frequenza delle note, cosic- 
che ognuno deve essere accuratamenle po- 
sizionato. Qualunque sia il sistema usato. 
una cosa e essenziale: in ciascuna delle 
catene la regolazione deve a vvenirc da sini- 
stra a destra (prima la nota piu alta, ossia 
la regolazione piii vicina a TI). II sistema 
piii semplice e di partire con la nota piu 
alia di tutte: Pa • a sinistra in basso di figura 
2. 
Con Sa" ed Se- ambedue azionati, si deve 
otlenere un "A" (La), che si pub confron- 
tare con la medesima nota prodotla da un 
altro slrumento ben accordato, oppure 
con un diapason. Poicherisullaovviamen- 
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te abbaslanza difficile dover azionare con- 
temporaneamentc due lasti e regolare un 
irinimcr, si consiglia di commutare in "or- 
gano", per non dover usare i lasli delle 
corde. 
Si regola quindi P..1 in modo che esca la 
glusta nota azionando S-r. 
Ciascuna regolazionc successivn nella ca- 
lena, deve essere fatta in modo che il corri- 
spondente tasto di noia produce una noia 
che sia csaiiamenic di mezzo lono pifi bas- 
sa: A. , G. FH e cosi via. Questo pub 
essere fatlo "ad orecchio" sc ne avele, op- 
pure confrontando la noia con quclla di un 
allro strumcnto. 
Passare dalla corda E" alia successiva (piu 
bassa) B' non c troppo difficile. La noia 
prodotia dalla corda E' "aperia" (SI in 
posizione "a" e ncssun laslo di nota pre- 
muto) e la siessa prodotia dalla corda B" 
quando sia azionato il laslo dclla nota piii 
acuia (St'). Dopo che P e slalo eorretla- 
mente regolato. avviene proprio questo. 
Gli altri regolatori della catena B'possono 
essere quindi regolati in passi di un semito- 
no. come falto in precedenza. 
II primo rcgolatore della corda G (P. i) i 
aggiustato in modo da dare la medesima 
nota delPultimo tasto della corda B' (Scj). 
Ancora una volta i restanti potenziometri 
vanno regolati per intervalli di un semito- 
no. La nota apcrta della corda G e quindi 
usata come riferimento per accordare il 
primo regolatore dclla catena D. 
Strada facendo sono possibili altri control- 
li. Questo si ricava dalla figura 10; due lasli 
con lo stesso simbolo producono la siessa 
nota; la nota apcrta di ogni corda i mo- 
strata alia destra dei tasli. Si possono an- 
che osscrvare delle relazioni di oltava. 
Due simboli in un tasto indicano che la 
nota £ di un'oltava pib alia di quella pro- 
dotia dal tasto con un solo simbolo. Per 
esempio il tasto di nota della fila superiore 
aU'estrema sinistra (Sgi) deve essere un'ot- 
tava inferiore rispetto al tasto ccntrale del- 
la fila inferiore (Sg). 
Coloro che possono disporre di un fre- 
quenzimetro possono trarre beneficio dal- 
la Tabella 2. Questa elenca le frequenze 
esalte corrispondenti ad ogni tasto, con lo 
slrumento posizionato all'ottava superio- 
re (S2 ed S3 chiusi, S4 aperto). Come in 
precedenza I'accordo di ciascuna catena, 
va fatto dair"alto" verso il "basso", in 
altre parole nell'ordine elencato in tabella. 

Come suonare 

Chi sa suonare la chitarra non dovrebbe 
avere difficolta a "prendcrc la mano" su 
questo strumento che e stalo concepito 
apposta per loro. Per aiutare i rnenoesper- 
ti la figura 11 elenca 24 tra gli accordi piii 
comuni. Solo per cominciare: ce ne sono 
molti altri, ognuno potrS usare quelli di 
proprio gusto. 
Istruzioni per 1'uso: i tasli segnati con un 
punto sono da premere e quindi hisogna 
agire su tutti e cinque i lasli delle corde. 
Dato che sono richieste anche le "note 
aperte" SI deve essere sistemato in posi- 
zione "a". M 

10 

• □ 
X O A 

□□ ■ ■ X 

AA •• 

o 

□□ 

Figure 10. Per alulare I'accordatura questo dlsogno llluslra quail sono I lasli che producono Is medealma 
nota. Due taall con lo ileiao simbolo producono I'ldenllca noia; ae un laalo ha un determlnalo simbolo 
ed un allro ne ha due. queslo slgnlllca che II aecondo laalo auona eaattamente un'oltava pICi alia. 
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Figura 11. Ouesll 24 accordi basic) al dlmoalrano dl notevole aluto per il prlnclplante. 
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15 diversi rapporti 

dlmpul^o ^irando 

mi commutatore 

r——0 

JJJ IC1 IC2 
pOOn O/ 08 
1 * ± ® 

3... 15 V 
10mA 

—O— 

n ; N2 

T llOOkl .■ ,'k 

2\ 4 7 10 1 5 6 9 11 3 
1 2 3 4 5 6 7 —r r clock CESET IC2 

4017 

—Ol J LT 

  

c- f 
100 nl 

10 n 
1 n 

100 p 

7 Hz , , . 200 Hz 
70 Hz ... 2 kHz 

700 Hz , 20 kHz 
7 kHz.. .200 kHz 

N1 ... N4 = IC1 = 4011 

Ncl generatore qui descritto sono usati so- 
lo due integrati CMOS ma, nonostanie la 
semplicila, esso offre la scella Ira 15 rap- 
portl d'lmpulso delerminati con precisione 
senza alcun bisogno di taraiura. Si tratta di 
un pratico acccssorio per sistemi di con- 
trollo specialmente per la taraiura di altri 
strumenti progettati per la misura della 
percentuale d'lmpulso in varie applicazio- 
ni, per esempio nei misuratori di pausa. 
Le uscile di un divisore per 10. i CD 4017, 
sono collegale ad un commutatore ad 8 
posizioni. Una delle uscile viene seleziona- 
la e riportata all'ingresso di reset dell'ime- 
gralo. Ne risulta uno stadio divisore che 
pu6 essere predisposto per qualsiasi rap- 
porto di divisione tra 2 e 9. Se I'uscita e 
prelevata dall'uscita "0" del divisore, sia la 
frequenza che il rapporto d'impulso del 
segnale d'ingresso, saranno "divisi" per il 
numero preselezionalo. Inollre il rapporto 
d'impulso del segnale d'uscita sara indi- 
pendente dalla frequenza d'ingresso; infal- 
li dipendera soltanto dalla posizione del 
commutatore. 
Per completare il dispositivo si e previsto 
un generatore di sincronismo (NI ... N3). 
La frequenza di "clock" £ determinala dal 
valore del condensatore C e dalla regola- 
zione del potenziometroda I M. La tabella 
elenca i campi di frequenza per un certo 
numero di valori capacitivi. 
II rapporto d'impulso all'uscita (piedjpo 3 
di IC2), e uguale al rapporto di divisione 
moltiplicato per 100%. Se per esempio si 
sceglie I'uscita "5" (piedino I) di 1C2, il 
rapporto di divisione sara 1:5 ed il rappor- 
to d'impulso sara: 

01 23456 7890 I 
clock _jn_jn_xi_j-Ljn_jn_jn_j—LJ—LJ-LJ—LJ—i_ 

:«■ 

_rn 25% 

ZO" 

Ki.li'- 

1 'I 3 

12.5% —I 1 

11.1% 

Flgura 1. Sono necessarl solo due Integrati per 
questo piccolo generatore. La tabella elenca I 
campi dl frequenza ottenlblll con un certo numero 
dl valori capacitivi. 

Flgura 2. II rapporto d'impulso all'uscita 6 deler- 
minalo dal rapporto dl divisione. 

100 
= 20% 

Non occorre taraiura! Come si pudricava- 
re dalla figura 2. si possono selezionare 8 
percentuali d'impulso tra 50% ed 11,1%. 
N4 inverte il segnale d'uscita producendo 
altri 8 rapporti d'impulso tra il 50% e 
r88,9%. Poiche 50% i 50%, non importa 
da che pane si guardi, ma il numero totale 
di rapporti d'impulso disponibili sara 15. 
L'ampiezza del segnale d'uscita e pari alia 
tensione di alimentazione, ossia tra 3 e 15 
V. H 
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La Figura 1 moslra la visualizzazionc pre- 
visla per il display logico alle varie condi- 
zioni di ingresso, II display a 7 segmenti e 
montato ruotalo di 90" in modo che i seg- 
menti che normalmentc sono verticali, ri- 
sultino in qucsto caso orizzontali. 
Le varie condizioni di letlura sono riassun- 
te qui di seguilo, 
a. Nessun scgmcnto si illumina. La len- 

sione di ingresso e maggiore del massi- 
mo pcrmesso per la condizione "0" ma in- 
feriore al minimo pcrmesso per la condi- 
zione "I"; ossia 0,K V < V,„ < 2.4 V 

praticamenle spenti. Se il rapporto d'im- 
pulso diminuisce fino a raggiungcre il 
50%. i segmenti inferiori aumcntano la lo- 
ro brillantezza fino a risultare uguali a 
quelli superiori. Per rapporti d'impulsi in- 
feriori al 50% i segmenti inferiori sono piu 
luminosi di quelli superiori, 
h. Si acccndono solo i segmenti inferiori. 

Livello logico "0". 
Tensione di ingresso minorc di 0,8 V. 
II punto dccimale del display si aceende 
quando il circuilo della sonda e alimenlato 
e quindi funziona da spia di acccnsione. 

Sonda logica versatile 

Una sonda logica 6 un pratico strumento per il controllo e la ricerca 
dl guastl nei circuit) digitali. La maggior parte del progetti 
commercial! ed amatoriali comunemente disponlbili forniscono 
Informazioni sulle condizioni loglche statiche e solo pochi danno 
Informazioni circa II comportamento dinamico del clrcuito. La sonda 
loglca versatile fornisce informazioni sul livelli logic! e sul rapporto 
impulso-pausa del segnali impulsivi nei circuit! TTL e DTL; 
diversamente dal solto si usa un display a LED a 7 segmenti al posto 
del plit comuni LED dlscretl. 

jir 

x 

b. Si illuminano solo i segmenti superiori. 
Livello logico "1". La tensione di in- 

gresso e maggiore di 2.4 V. 
c .... g. 

Quando si presenta un treno di impulsi 
si illumina il segmento mediano verti- 

cale. I segmenti orizzontali superiori ed 
inferiori si accendono con una brillantezza 
che dipende dal rapporto di impulso. 
Quando questo e molto maggiore del 50%, 
i segmenti superiori sono alia massima 
brillantezza ed i segmenti inferiori sono 

r 
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Funzionamento del circulto 

Lo schema completo della sonda logica 
versatile i mostrato in Figura 2. II funzio- 
namento e il segucntc: quando all'ingresso 
6 presenlc un livello logico "0" (tensionc 
minore di 0,8 V) ambedue i transistori so- 
no interdetti. L'ingresso di Nl 6 quindi a 
livello alto c quello di N2 ^ a livello basso, 
cosi che I'uscila di NI e bassa e quclla di N2 
4 alta ed i segmenti e ed f sono illuminati, 
Un'accurata scelta delle resistenze di pola- 
rizzazionc per TI e T2 assicura che se l'in- 
gresso non c collegalo, Tl passa in condu- 
zione mentre T2 rimane interdelto. Le 
uscile di Nl ed N2 sono quindi a livello 
alto c nessun segmcnto e illuminato. Lo 
stcsso vale se la tensione all'ingresso ha un 
valore Ira 0.8 e 2,4 V. Puo esscre necessario 
variare Icggcrmcnte il valore di R3 perot- 
tenere I'indicazione "0" esattamente a 0,8 
V. a causa delle variazioni del guadagno e 
della tensionc basc-emeltilore dci diversi 
transistori. 
Se la tensione all'ingresso supera i 2,4 V 
(livello logico "I") i due transistori sono 
salurati, I'uscita di N2va a livello basso e si 
illuminano i segmenti superiori (b, c). 

Funzionamento dlnamlco 

Risulla evidenlc da quanto precede che, se 
si applica all'ingresso un segnalc impulsi- 
vo. i segmenti superiori e quelli inferior! si 
accendono altemativamente quando l'in- 
gresso commuta tra i livelli logici "0" ed 
"I". Se la frequenza di ripelizione deH'im- 
pulso 4 alia, la transizione sar4 troppo 
veloce per essere percepita dall'occhio, ed i 
segmenti superiore ed inferiore sembre- 
ranno avere una luminosity costanle e di- 
pendente dal rapporto di impulse della 
forma d'onda, 
II segmento verlicale 4 controllato dal mo- 
nostabile IC2. Questo monostabile 4 av- 
viato da NI ogni volta che all'ingresso av- 
viene una transizione da "0" ad "I" e da 
N2 quando avviene la transizione opposta: 
in questo, quando 4 presente all'ingresso 
opposto: in questo modo, quando 4 pre- 
sente all'ingresso un segnale impulsive, 
I'uscita (5 4 bassa in permanenza ed il seg- 
mento g 4 illuminato. La larghezza di im- 
pulso del monostabile 4 di circa 100 ms 
cosicch4 I'uscita Q rimane a livello basso 
per questo periodo dopo che 4 avvenuta 
1'ultima transizione all'ingresso. 

\\ 

\l 

IP 

2.4V 

08V 
0V 

2.4V 

0 8 < Vin < 2 4 V 

allmentazlone O.K. 

logic T V|n>24V 
.0V 

ti 

-in- — t! > to 

I, > to 

to ti 

ll < to 

t, « to 

0.8V logic '0' 
Vin < 0.8 V 

Figura 1. Per Indicare I livelli logici si usa un display a 7 segmenti. II segmento centralelndlca la presenza 
dl Impulsl; il rapporto dl Impulse pud essere valulalo dalla InlensllS relallva del segmenti superiori ed 
Inferlorl. 

Elenco componenll 

Resistenze 
R1 = 18k 
R2.R5 = 10 k 
R3 = 100 k 
R4, RIO = 1 k 
R6 = 330 O 
R7,R8 = 220 
R9,R12 = 470 Q 
R11 = 27 k 
R13 = 1 

Condensatori 
C1 = 100 n 
02 .C3 = 10 p 
04 = 10/J/16 V 
05= 100/7/6.3 V 

Semicondutlori 
101 = 7420 
IC2 = 74122 
T1,T2= BF494 

(o BF 194) 
7 segmenti 
display = MAN7. DL707, 

SLA1. 5082-7730 
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Costruzione 

Per facilitare la costruzione in Figura 3 e 
fornita la disposizione delle piste di un 
circuito stainpato. La sonda ricava I'ali- 
mentazione dal circuito sottomisura ed al- 
10 scopo si possono saldare due spezzoni di 
filo con prese a coccodrillo ai punti + e 0 
del circuito stampato, Collegando le prese 
a coccodrillo all'alimentazione del circuito 
sottomisura, fare attenzionc alia corrctta 
polarilii perch6 in case diverse si potrebbe 
danneggiare la sonda. 
La basetta stampata complcta pud essere 
montata in un'adatta scatoletta oppure in 
uno spezzone di tubo da grondaia in PVC. 
11 puntale della sonda pud essere fatlo con 
uno spezzone di barra filettata da 3 MA 
con una delle estremitS affilata a punta. II 
puntale i inserito altravcrso un foro all'e- 
stremit^ della sonda e deve essere fissato 
con due dadi aU'interno ed aU'esterno. Un 
occhicllo a saldare infilato al di sotto del 
dado interno, rende possibile il collega- 
rnento del terminale di ingresso, h 

MAN-7 

T. T. T.. ® 
1 A A A 

U 
T ni3| « 

I v 

/_/ 
X 

dp • v I b c 
2i ^or" 

II 'A I, 
MS 

BF494 

■ N/ 
E2|| I BF494 1 liop 

mo 

'1 i 
ii 4 

Ei"' C.w, 0^ H' 
© 
" IC2 = 74122 
© 

N1 t N2= IC1 = 7420 
T1 .T2 - 2* BF 494 

o 2x BF 194 

^-o 

Figura 2. Schema completo della sonda loglca versatile. 
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Figura 3. La basetta stampata e la disposizione del componenll (EPS 9329). 
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Estensione del contatore 

da 1/4 di GHz 

Un certo numero di lettori cl ha 
suggerlto del circuit! dl 
ampllamento per 11 
frequenzlmetro da 1/4 di GHz 
(Elektor, Ottobre 1980). I due 
clrcultl qul descrittl - 
soppresslone degll zeri inlzlall e 
mlsura del periodo - sono 
indlpendentl. Questo signlflca 
che, se necessarlo, se ne pub 
agglungere uno od entrambl. 

I* 

s 

m 
A 

Si 

U 

ft* 

4 r 
'UJ 

4 

Soppresslone degll zerl Inlzlall 
(H. J. Busch) 
Questo piccolo circuito sopprime la visua- 
lizzazione degli zeri non ncccssari (quelli 
iniziali). Esso ha uno svantaggio di poco 
conto: il punto decimals non i riconosciu- 
to come tale. 
Questo significa che un display che sia per 
esempio 00,0123, viene convertito in 123, 
Questo non ^ in pratica un problema in 
quanto non succede quando si sia selezio- 
nata la giusta portata. 
II circuito (figura I) funziona come segue: 
nel circuito originale lecifrcsono analizza- 
te in successionc da sinistra verso destra. 
Quando viene visualizzata Pullima cifra, il 
corrispondenle impulse di "abilitazione di 
cifra" cancella il flip-flop FFA. 
II transistor TA viene interdetto di modo 
che si spengono i primi cinque display. 
Durante la successiva scansione, gli zeri 
iniziali sono rilevati dalle porte NA ed NB; 
uno zero corrisponde al segmento g spento 
ed al segmento f acceso, cosicche I'uscita di 
NB sara a livello "0", 
I display rimangono spenti fino a che non 
perviene una diversa cifra. In questo mo- 
mento i due ingressi di NC passano a livel- 

10 "alto" e I'uscita passa a livello "basso" e 
sistema il flip-flop in posizione di parten- 
za. Gli anodi di tutti i display sono ora 
collegati a + 12 V tramite TA, cosicche 
quesla cifra (e lutte le cifre successive di 
questa scansione) sara visualizzata. II flip- 
flop e resetlato alia fine della scansione, in 
modo da essere pronto per il ciclo successi- 
ve 
11 circuito RC formatoda RBe CA e inseri- 
to per eliminare i brevi picchi all'uscita di 
NC. Quesli possono avvenire a causa dei 
ritardi nelle porte precedenti e potrebbero 
setlare prematuramente il flip-flop. 
Per collegare questo circuito al frequenzi- 
metro, gli emettitori di T2 .... T6ed uno dei 
capi delle resistenze R22. R24. R26. R28 ed 
R30 sulla basetta del display devono essere 
scollegali dal condultore a + 12 V e colle- 
gati al colletlore di TA. II modo piu facile 
(e piu elegante!) Per fare questo lavoro e di 
tagliare la pista di rame tra R33 e T2 e 
sorpassare semplicemente R22, La pista 
tra questi due punti va collegata a TA; i 
due terminali liberi della pista originale 
vanno ricollegati tra loro con uno spezzo- 
ne di filo. 
I vari ingressi di questo circuito comple- 
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mentare vanno collegati ai punti indicali 
sulla basetta del display. 

Mlsura del perlodo (H. Schddel) 

Un frequenzimelro puo essere modificato 
per misurare il tempo (periodo). II sistenia 
piii comune e quello di usare il segnale 
d'ingresso per apriree chiudere una "porta 
di conteggio"; nel tempo in cui questa por- 
ta resta aperta, viene passato un segnale di 
frequenza nota al contatore. II numcro di 
impulsi contati e una misura del periodo 
del segnale di ingresso. 
Un adatto circuito aggiuntivo e mostrato 
in figura 2. Per la misura del periodo si 
commuta S2 nel frequenzimelro da I/4 
GHz in posizione "preset" e I'inlerruttore 
SA nel circuito aggiuntivo viene chiuso. 
L'uscita daH'amplificatore di ingresso a 
bassa frequenza (piedino 8 di IC27) e usata 
per sincronizzare il flip-flop FFB^per il 
momento dimenticare NH ed MMVA: di 
loro si parlera in seguito). Durante un pe- 
riodo del segnale di ingresso. l'uscita Q di 
questo flip-flop sara a livello alto, abilitan- 

do in tal mode la porta NAND NE; una 
delle frequenze interne di riferimento (sele- 
zionata da SB) e trasmessa tramite questa 
porta di conteggio ed uno stadio buffer 
(TB) all'ingresso di sincronismo del conta- 
tore (IC22). 
Alia fine di questo periodo, l'uscita Q di 
FFB va a livello basso bloccando la porta 
di conteggio; l'uscita <7 va a livello alto e 
cosi NF pud far passare il segnale di con- 
trollo da ICI3 all'ingresso di clock di FF2 
(piedino 11). Per collegare questo circuito 
al frequenzimelro. la connessione in filo 
tra il piedino 4 di IC13 ed il piedino 11 di 
IC17 sulla basetta della base dei tempi e dei 
controlli (EPS 9887-1). deve essere tolta. 
Questa e la piu corta delle due connessioni 
tra ICS e IC17. L'uscita di IC 13 (piedino 4) 
e collegata all'ingresso 5 di NF; l'uscita di 
NG e collegata all'ingresso di clock di 
ICI7 (piedino II). Quando I'interruttore 
SA e aperto, l'uscita TJ di FFB rimane 
stabilmente a livello alto, ed in questo mo- 
do viene in effetti ristabilito il collegamen- 
to originale tra IC13 e IC17: il contatore 
funziona nel modo normale. 

Gli altri collegamenti al circuito comple- 
mentare, sono chiari e non hanno influen- 
za sul funzionamento normale del fre- 
quenzimelro, Per eerie applicazioni parti- 
colari, possono essere necessarie alcune 
modifiche del circuito. Per esempio se si 
vuole misurare il periodo di scgnali con 
frequenze supcriori ad I kHz, I'ingresso di 
FFB deve essere bloccato per la durata 
deH'impulso di controllo. Questo pud esse- 
re ottenuto aggiungendo una porta 
NAND ed un multivibratore monostabile, 
come mostrato in figura 3; nella figura 2 
qucsti componenti (NH ed MMVA) sono 
incorniciati in una linea tralteggiata. 

Conteggio rapido della frequenza 

Sempre parlando di modifiche: in alcuni 
casi (nelle misure ad alta frequenza o per 
rapidi aumenti della frequenza di uscila di 
un generatore audio) pud essere utile un 
tempo di conteggio inferiore, per esempio 
0,1 s. 
Come si pud ricavare dal circuito comples- 

^fwtnra fit npll'arfimln nrioinalpA il 
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FlgUra 3. Ouesta "porta dl Ingresso" pud esaere Figura 4, Oueata modlllca permette una poaalblll- 
agglunta al clrculto dl mlsura del perlodo. 18 dl conlegglo "rapldo". 

livello logico al piedino 5 di N37 pud esserc 
usato per delerminare 1'intervallo di con- 
leggio. Si ottiene cio togliendo due connes- 
sioni in filo che sono adiacenti ad 1C9 
(indicate con linee tralteggiate sottili in 
figura 4) e ripristinando il collegamento 
Ira i punti terminali (la linea iratleggiata 
grossa in figura 4). 11 piedino 5 di IC9 
risulla ora non collegalo, cosicche bisogna 
usare un interruttore addizionale per sele- 
zionare il tempo di conteggio. 
Dalla figura 3 deH'articolo originale si pud 
vedere, che scegliendo il tempo di conteg- 
gio di 0,1 s, si rendono idcntiche le dpe 
portate piii basse; questo non ha effetto 
sulla portata "FM tuning". Per le altre 4 
portate bisogna ricordare che la lettura va 
moltiplicata per 10. H 
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Le llnee dl rltardo del tlpo "bucket brigade" non sono sconosclute al 
lettorl dl Elektor. Flnora abblamo perb solo grattato la superflcie dl 
quella che promette dl essere una nuova branca dell'elettronlca: la 
tecnologla delle llnee dl rltardo analogiche. Nuovl tlpl dl llnee dl 
rltardo appalono a regolarl Intervalll e le loro nuove appllcazlonl sono 
sempre plii usual). 
Non solo II rlverbero, II phasing ed altre appllcazlonl "musicali", ma 
anche II llltragglo, I'lndecKrabllltb e ranallsi spettrale In tempo reale, 
rlsultano nelle possibility dl questo slstema. 

Ci sono due tipi di componenii elellronici 
che possono essere impicgati per rilardare 
i segnali analogici. Per quanto i principi 
del loro funzionamcnto siano del lutto di- 
vers!. possono essere usali per applicazioni 
analoghe. 
II primo gruppo c formato dai cosiddelti 
"dispositivi a irasferimento di carica". in 
breve CTD. Le linee di rilardo del lipo 
"bucket brigade" appartcngono a questo 
gruppo. come pure i dispositivi ad accop- 
piamento di carica (charge coupled devices 
— CCD). Tutti e due questi tipi di CTD 
possono essere usali in applicazioni vir- 
tualmente idcntiche, 

Tecnologia delle linee 

di ritardo analogiche 

o 

} 

m m 

II irasferimento jlelle cariche, nel sistema 
CTD. non i il solo mode di ottenere il 
rilardo di un segnale analogico, Un altro 
sistema consiste nel convertire il segnale 
eleltrico in vibrazioni meccaniche. Queste 
oscillazioni provocano onde "sonore in un 
solido: in un punto silualo ad una cerla 
distanza, queste onde sonore vengono pre- 
levate e nuovamente convertite in un se- 
gnale eleltrico. Con un po di attenzione, 
facendo in modo per escmpio che le onde 
meccaniche possano percorrere solo una 
strada ben definita, in modo che il segnale 
eleltrico in uscita sia identico a quello in 
cntrata. Naturalmenle con un ritardo, in 
quanto questo e lo scopo di lutta I'opera- 
zione. 
Questo principio e usato nei dispositivi ad 
onde acustiche di superficie (surface acou- 
stic wave = SAW), Un tipo di fillro SAW 
e. per esempio, molto noto. 

Piccoll condensatorl, tuttl in flla 

Se si vuole rilardare un segnale analogico, 
si deve memorizzarlo per un certo tempo. 
Una soluzione consiste nel "campionare" 
il segnale ad intervalli regolari e nel memo- 
rizzare i campion!, questo e quanto avvie- 
ne in un CTD. Uno dei piu semplici sistemi 
CTD e mostrato in figura I. In linea di 
principio non si tratta di niente di piu di 
una catena di piccoli condensatori. Una 
delle armature del condensatore e relettro- 
do di gate, mentre I'altra e lasezionecorri- 
spondente dello strato semiconduttore di 
Silicio lipo P. II dielettrico del condensato- 
re e I'ossido di silicio. 
Ciascun gruppo di tre condensatori (per 
esempio gl ... g3), forma un passo della 
linea di ritardo. 1 campioni analogici del 
segnale si muovono lungo la catena sotto 
forma di pacchetti di cariche: un pacchetto 
per ogni campione. Cominciando con la 
situazione in cui il primo pacchetto di cari- 
che si trova al di sotto del primo gl. il 
procedimento si svolge come segue: la len- 
sione su g2 c resa piu positiva e quella su gl 
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piii negativa. Qucsto fatto "spinge" la ca- 
rica (negativa) da gl a g2. Quindi g3 ^ rcso 
piii posiiivo e g2 piii negative (ma non eosi 
negative come g11), cd il pacchetto di cali- 
che viene spinto su g3. Infine il pacchetto 
viene passato con lo stesso sistema nel gl 
della successiva terzina. Contemporanca- 
mente il succcssivo pacchetto di cariche, 
corrispondente al succcssivo campione, si 
sposta al di sotlo del prime gl. In tolale 
sono neccssari ire "impulsi" di trasferi- 
mento per muovere il pacchetto di cariche 
di un passo lunge la linca di ritardo. La 
velocity con la quale i pacchctti di cariche 
sono spostati lunge la catena,dipcndcdal- 
la I'requenza degli impulsi di trasferimen- 
to, die a sua volla delermina il tempo di 
ritardo totale. 
II primo passo nella CTD e una normale 
giunzione PN. II segnale analogico d'in- 
gresso i applicato (con tensionedi polariz- 
zazione positlva) al silicio tipo N contenu- 
to nel substrato, Questo estrac una carica 
negativa (eleltroni) al lato P della giunzio- 
ne. Tanlo maggiore e la tensione d'ingres- 
so, tanlo maggiore i la carica. Un breve 
impulse sull"'elettrodo di campionamcn- 
to"g.. altira qucsta carica "al di solto" di 
g,. pronta per avviarsi lungo la linea. Si 
noli die si pud considerare la qucstione da 
un altro punto di vista, cioe considerare 
Pintero circuito d'ingresso (elcttrodo d'in- 
gresso, elcttrodo di campionamento e pri- 
ma "porta" gl lcome un transistor MOS, I 
tre elettrodi possono essere ritenuti come il 
surce, il gale cd il drain del componente in 
oggctto. 
L'ultimo passo da compiere nel CTD ^ del 
tutto semplice: il segnale d'uscita viene 
prelevalo daH'ultimo elcttrodo. Poiche 
questo c una sorgenle capacitiva c pure di 
capacita molto piccola, occorre un ampli- 
ficatore di uscita con impedenza d'ingres- 
so molto alia, 
Bisogna osservare die ire condensatori per 
passo non sono indispcnsabili. L'effelto 
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Flgura 1. Quosla sezlone sempllllcata dl un CTD (charge tranater device) lllustra la sua costlluzlone 
basllare: una Ilia dl plccoll condensatori che si Irasmatlono una ssrle dl pacchetll dl cariche. In questo 
esemplo, ognl passo i lormalo da Ire condensatori. 
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Flgura 2. Questo slslema si pu6 usare per ellmlnare II lluller nel reglatralorl a naslro (sla audio che 
video). II circuito dl controllo asslcura che la Irequenza della nota pllota all'usclla, sla costante e che con 
quests si possa "rlpullre" II segnale video od audio eltettlvo. 
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pu6 esserc ottenulo con soli due condcnsa- 
tori (ma solo con molta abilitA!), ed anchc 
con piCi di tre. 
In pratica, si usano spcsso Irecondcnsatori 
in quanto si tratla del minimo necessario 
per evitare che i pacchetti di carichc "cor- 
rano I'uno dentro I'altro" usando una lec- 
nologia semplicc. 
Ci sono allri modi di fare un CTD. come 
giS detto. Per6 il principio base, ossia di 
muovere dei pacchetti di cariche lungo una 
catena di qualcht specie c scmpre lo slcsso. 

Due vantaggl 

I sislemi a trasfcrimcnto di cariche possie- 
dono due significativi vantaggi: il ritardo 
totale pub esserc variato cambiando la I're- 
quenza degli impulsi di trasferimenlo, con 
la conseguente facility di controllo ester- 
no. 
Inollre un CTD e molto semplice da pro- 
durrc. naturalmente per un fabbricanle di 
circuiti intcgrati! II processo di fabbrica- 
zione i lo stesso di quello usato per i nor- 
mali circuiti integrali. 
Per quOsto motivo e up'idca seduccnte 
quella di combinare un CTD con qualchc 
allro dispositive a semiconduttore, su un 
unico chip. L'amplificatore buffer di figu- 
ra I, per esempio, ed il generatore di sin- 
cronismo che produce gli impulsi di trasfc- 
rimcnto. F. anchc possibile incorporare un 
dispositivo a trasferimenlo di cariche in un 
circuilo destinato ad uno scopo parlicola- 
re, ed inlcgrare il tutto Su di un unico chip. 
Un CTD a 100 passi, che fa uso di 300 
condcnsatori, pub essere concentrato su 
un'area di soli 2,5 x 0,25 mm. Questa e 
sollanto il 2,5% della superficie totale di 
un chip LSI da 5 x 5 mm! 

Ed ora che cosa ne facclamo? 

La cadenza di campionamento dctermina 
la massima frcquenza che pub essere ritar- 
data da un CTD. I sistemi che sono dispo- 
nibili in commercio possono esserc usali a 
cadenza di campionamento fino a 20 
MHz. il che significa che si possono tratla- 
rc segnali con frcquenze fino a 10 MHz. 
Allo sladio sperimentale esistono disposi- 
tivi che funzionano con cadenze di cam- 
pionamento di 130 MHz (segnali fino a 60 

Flgura 3. In Hum dl principle un dlapotlllvo SAW (Suiiaca Acouallc Wave) >1 praaenta coal. Gil eletlrodl 
condutlorl ("dlla") aono dapoaltatl au un aubatrato plazoalaltrlco. Quealo Irasmelle II segnale sollo 
lorma dl "onda" maccanlca dal Iraaduttora d'lngraaao a quello d'uaclla. 
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Flgura 4. Ouealo tlpo dl dlapoalllvo SAW con apazlatura Ira la "dlta" progreaalvamenle decreacenle nel 
Iraaduttora di uaclla, pud eaaera uaalo per I'anallal apetlrala dl brevl "pacchetti" dl segnale. 

MHz). La velocity e una cosa e la lunghez- 
za e un'altra. Gia oggi sono comunemente 
disponibili dei CTD con piu di 1000 passi 
nclla catena! 
I CTD "normali" come quelli dcscritti si- 
nora (tipi spcciali saranno traltati in segui- 
to), sono stati usali piu di una volta in 
Elektor. In parlicolare per effetti sonori: 
messa in fase, flanging, vibrato, coro, ri- 
vcrbero ed anche eco; lulti questi effetti, ed 
altri ancora, possono esserc ottenuti con i 
CTD, 
Si pub ricavarc ancora qualche vantaggio 
tornando nuovamenle suH'argomento; I'e- 
lenco alia fine di quest'articolo si riferisce a 
tutti gli articoli precedenti. 

Un'altra applicazione si ha ncgli strumcnti 
di misura. Per esempio i CTD possono 
essere usati per espanderc o comprimere 
una base dei tempi. Per prima cosa si "me- 
morizza" un segnale in un CTD usando 
una frequenza di campionamento e questa 
vienc quindi "riprodolta" usando una di- 
versa frequenza. II risultatoe che il segnale 
di uscita e "stirato" oppure "compresso" 
nei confronti del segnale di ingresso. 
Un'altra applicazione "di misura" del 
CTD e la cosiddetta "registrazione del 
transilorio". I transistori sono definili 
piuttosto brevemente nel Dizionario Ox- 
ford come fenomeni "non permanenli" e 
"di breve durata". Verissimo. Questo lipo 
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di segnali, chiamiamoli impulsi di interfe- 
• renza, non e cosi facile da osservarc su un 

oscilloscopio, Scompaiono priroa die uno 
si accorga di cosa si iratta. Per vcdere un 
Uansiiorio su un oscilloscopio bisogna 
memorizzarlo, per esempio in un CTD. In 
quesio niodo esso pub osscrc riprodotlo su 
basi dei tempi diverse e se necessario, a 
differenti velocita. Un'applicazionc im- 
portante di questo fenomeno d Pelettroni- 
ca medica; pulsazioni cardiachc irregolari. 
enccfalogrammi e cosi via. 

Come ellminare II "flutter" 

L'applicazione mostata in figura 2 i dedi- 
cata ai videoregistratori ed anche, natural- 
mcnte, ai regislratori audio, L'idca b qucl- 
la di elitninare gli effetti di rapide variazio- 
ni nella velocita del nastro (flutter). 
Spccialmente nei videoregistratori, anche 
la piu piccola traccia di flutter b pcrccpibilc 
nel segnale riprodotto. 
Ourante I'incisione vicne registrata sul na- 
stro, insieme al segnale ulile, una nola di 
riferimento o "pilota". Al momento della 
riproduzione questa nota pilota viene se- 
parata e confrontata con un riferimento 
stabile usando un rivelatore di fase. 

L'uscita dal rivelatore di fase vicne usata 
per variarc la frcquenza di uscita di un 
generatorc di sincronismo che produce gli 
"impulsi di trasferimento" per un CTD; it 
segnale completo, nota pilota e tutto il 
resto, passa altraverso questo CTD. Se il 
tempo di ritardo i lungo abbastanza, si 
pub progettare un circuito alto a mantenc- 
re una nola pilota di frequenza costante 
all'uscita del CTD, Questo a sua volla si- 
gnifica che vicne eliminato qualsiasi "flut- 
ter" nel segnale principalc. 

Onde acustlche dl superficle 

Un dispositive ad onde acustiche di super- 
ficie funziona secondo un principio total- 
mente diverse dal CTD. II motive per cui 
si parla di ambedue nello slesso articolo c 
che essi sono entrambi suscellibili di un 
campo di nuove applicazioni molto simili 
(e molto ampiel). 
La costruzione fondamentale di un dispo- 
sitivo SAW e ancora piu semplicediquelle 
del CTD (vedi figura 3). II funzionamento 
c basato sull'effetto piezoelettrico. I male- 
riali piezoelettrici modiflcano la loro for- 
ma quando ad essi sia applicata una len- 
sionc e viceversa; quando sono sottoposti 
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Figura 5. Una coppla dl llllrl "chirp" usatl nel alsteml radar a nell'eleltronlca medlcale. II "Iraameltltore" 
moslrato In figura Sa, converte un breve plcco In un segnale caralterlstlco; II rlcevltore (figura 5b) 
converte quesio segnale e nessun allro, In un plcco. 

a deformazione meccanica apparc una len- 
sione nel materiale. Un colpo secco su un 
pezzo di materiale piezoelettrico pub pro- 
durre un breve impulse di parccchic mi- 
gliaia di Volt, Molto piu di quanto serve 
per una bella scintilla, come si pub vedere 
in alcuni tipi di accendini "elcttronici". 
Un'applicazione un tanlino mcno ovvia 
dello stesso effello si ha nei microfoni a 
crislallo ed in alcuni altoparlanti tweeter. 
Un dispositive SAW consisle in una pia- 
strina di materiale piezoelettrico che rcca 
sulla superficie degli elettrodi conduttori. 
Ad una delle eslremit(i gli elettrodi sono 
usali per un "trasduttore di ingresso" che 
convene un segnale eleltrico in vibrazioni 
meccaniche; all'alira estremila un gruppo 
di elettrodi similare riconverte le vibrazio- 
ni meccaniche in segnale eleltrico. Le vi- 
brazioni meccaniche viaggiano come una 
sorte di onda d'urto, principalmente sulla 
superficie del materiale; I'ampiezza di que- 
sta "onda acuslica di superficie" t molto 
piccola, dell'ordine di alcuni nanometri 
(lO^rn). 

II flltro SAW 
Se il materiale piezoelettrico e sufficiente- 
mente puro e di struttura regolare, la velo- 
cita con la quale le onde meccaniche viag- 
giano altraverso la superficie k pratica- 
menle costante per una vasta banda di 
frequenze (di ingresso). Questa velocitb e 
dell'ordine di 3000 m/sec. ossia un cento- 
millcsimo della velocita delle onde elettro- 
magnetiche nel vuoto. Questo significa che 
anche la lunghezza d'onda e minore nella 
stessa proporzione. Per esempio la lun- 
ghezza di un segnale a 30 MHz nell'aria e 
di 10m; in un dispositive SAW la corri- 
spondente lunghezza d'onda e di soli 0,1 
mm. 
Questo fatto pub essere utilizzato per co- 
struire un filtro SAW; ossia un componen- 
te selettivo. Se gli elettrodi sia del trasdut- 
tore di ingresso che di quello di uscita, 
sono spaziali ad intervalli di 0,1 mm, ver- 
ranno esaltati i segnali con questa lunghez- 
za d'onda mentre i segnali con lunghezza 
d'onda diversa tenderanno a scomparire. 
Se si usano molti elettrodi in parallelo (le 
cosiddette "dita") sia per il trasduttore di 
ingresso che per quello di uscita, il filtro 
diventa quanto mai selettivo. 
In pralica i filtri SAW sono costruili per- 
che sono incredibilmente precisi. 
Al giorno d'oggi questi filtri sono usali per 
frequenze di segnali che vanno da 5 MHz a 
qualche GHz. Essi sono gia usati con filtri 
selettivi in alcuni ricevitori televisivi e pre- 
cisamente negli amplificatori di media fre- 
quenza. II vantaggio consisle in un mon- 
taggio semplificato in quanto non necessi- 
ta un "allineamento"; gli svantaggi (che 
non sono importanti nei televisori) sono 
un alto smorzamento ed il fatto che la 
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frequenza di risonanza e dcfinitivamenie 
fissata ncl processo di fabbricazione per 
cui non sussisie la possibilita di modificar- 
la successivamenle. 

Altre applicazlonl 

L'uso dei dispositivi ad onde acustiche su- 
pcrficiali i una possibililii. ma ne esistono 
delle altre. 
Nel dispositivo SAW mostrato in figura 4. 
si usa per esempio un'altra disposizionc 
dcgli cleltrodi. II trasdutlore d'ingresso (a 
sinistra) consiste in sole due "dita", cosic- 
che risulia a banda relativamcntc larga e 
per nulla seletiivo. II trasdutlore d'uscita " 
consiste invcce in parccchie "dita" postca 
distanzc decrescenti, All'inizio le dita ban- 
no una spaziatura larga. il che rende que- 
sta sezione del trasdutlore particolarmente 
sensibile alle componenti a bassa frequen- 
za del segnale. Diminuendo la spaziatura il 
trasdutlore diventa maggiormente sensibi- 
le alle frequenze piii alte. 
Supponiamo ora che un breve "pacchet- 
to" (burst) di segnali sia applicato all'in- 
gresso. II trasdutlore d'ingresso lo conver- 
le in un'onda che viaggia lungo la supcrfi- 
cie. Dopo un brevissimo rilardo le compo- 
nenti del segnale cominciano ad apparire 
all'uscita: prima quelle a bassa frequenza e 
quindi. quando I'onda passa sotto le dita 
con minore spaziatura, le componenti a 
frequenza maggiore. L'intero segnale d'in- 
gresso £ dunque suddiviso, ossia le varie 
frequenze che lo compongono appaiono 
all'uscita in successione. 
Come schizzato in figura 4, il segnale di 
uscita di questo dispositivo pud essere rad- 
drizzato e visualizzalo in un oscilloscopio. 
In questo modo si ha la base di un analiz- 
zatore di spettro ad alta frequenza! Se I'o- 
scilloscopio e triggeralo nel medesimo 
istante nel quale viene introdotto nel SAW 
il pacchetto di segnali, I'ampiezza delle 
componenti a minor frequenza appare per 
prima. seguila dall'ampiezza delle compo- 
nenti a frequenze sempre maggiori, nella 
sequenza in cui appaiono all'uscila del 
SAW. 
Naturalmente. questo sistema pud solo 
analizzare il segnale in un pacchetto per 
volta, ma anche cost qucsta pud essere la 
base di un analizzalore di spettro organiz- 
zato su solo chip. Questo avrd natural- 
mente bisogno di una quantita non indiffe- 
rcnte di eletlronica addizionale disposta 
sullo stesso chip del SAW, In rifcrimento a 
questa esigenza e interessanle osservare 
che sono gia stati costruili dispositivi mo- 
nolitici che comprendono sullo stesso chip 
sia il dispositivo SAW cru-.' —micondutto- 
ri "normali". Questo non ecosi impossibi- 
le come appare a prima vista. 
Su pane del substrato di silicio pud essere 
costruito un circuito integrato con proce- 
dimento normale; su di un'altra parte del 
medesimo substrato si pud depositare uno 
strato di materiale piezoelettrico (per 
esempio ossido di zinco) che forma la base 
del dispositivo SAW. Gli elettrodi inlerdi- 
gitali possono essere aggiunti contempo- 
raneamente alle piste conduttrici del resto 
del circuito integrato. 
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Figura 6. Una coppla dl flllrl "chirp" meno convenzlonale. Come In precedenza, claacun llllro pud eaaere 
usalo per "rlconoscere" II aegnale trasmesso daH'allro. 
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Figura 7. II principle base dl un llltro "Iraaveraale". SI posaono produrre llllrl pratlcamenlacon qualalasl 
caralterlsllca. acegllendo la gluala comblnazlone dl tempo dl rllardo (t) e (allorl dl peao (w). 

Cinguettio! 

L.o stesso dispositivo SAW usato in figura 
4 d disegnato di nuovo due volte in figura 
5. Questo non d solo un espediente per 
riempire pagine della rivista (!): noici inle- 
ressiamo ad un'altra mile applicazione. 
Un breve impulse mollo "appunlito" vie- 
ne applicato all'ingresso del SAW in figura 
5a. Questo tipo di impulse contiene una 
grandc quantita di frequenze armoniche, 
Quando I'onda corrispondente esce dal di- 
spositive SAW, appare all'uscita un cosid- 
dello segnale "cinguellante": un'onda si- 
nusoidale con frequenza rapidamente cre- 
scente. Se questo segnale d applicato all'in- 
gresso di un secondo dispositivo SAW, 
come si vede in figura 5b, la caratterislica 
inversa di questo secondo elemento (prima 
le alte e poi le basse frequenze) rimette 
insieme le varie componenti ricreando il 
"picco" originale. 

Segnali cinguettanti (chirp) di questo tipo 
sono usati per i radar. In questi il procedi- 
mento e quello di trasmettere un breve 
impulse ed ascollarne I'eco, in altre parole 
di ascoltare I'impulso che ritorna dopo es- 
sere rimbalzato su qualche oggetto. 
II problema consiste nel sapere se d vera- 
mente il nostro impulso che stiamo ascol- 
lando, dato che ce n'd una quantity d'altri 
in giro, Perd, se I'impulso d convertito in 
un "chirp" prima della trasmissione, ed il 
segnale ricevuto viene riconvertito.soltan- 
to il nostro "chirp" sari) quello che potrd 
riprodurre un impulso bello ed acuto all'u- 
scita. Un altro vantaggio e che il trasmetti- 
tore non deve piii condensare tutta la sua 
potenza in un corto impulso. Per dirla in 
altro modo: con una data prestazione di 
potenza di picco in uscita, un trasmettitore 
radar puo infilare molta piii energia in un 
chirp di quanto possa fare in un singolo 
picco. 
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Flgura 8. Ouesto llllro SAW trasversale 6 slmmelrlco: ala II Irasdutlore d'lngrasso Che quello d'usclta 
hanno un contorno speclale (lologralla corlesemente lornlle da AEG-Telelunken). 
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Flgura 9. Un "CTD ad elettrodo auddlvlso" pud essere anch esso usalo per lunzlonl speclall. In questo 
caso gll elettrodl dl gale sono suddlvlsl In due sezlonl, una sola delle quail ha una lunzlone neiretlattlvo 
Iraalerlmenlo delle carlche. 

Filtri accordati 

1 fillri chirp descriiti qui sopra costiiuisco- 
no un esempio dei cosiddelti filtri accorda- 
ti. Unodei fillri convene un picco d'ingres- 
so in un parlicolare segnale d'uscila, men- 
Ire I'allro dovra riprodurre il picco quando 
quel segnale apparira all'ingresso. In altre 
parole il secondo filtro £ "seletlivo" per 
quei parlicolare segnale (notare die tutto 
queslo non ha nulla a che fare con la "nor- 
male" seletlivit^ di un filtro, per una fre- 
ijuenza parlicolare!). 
E possibile un numero praiicamente infini- 
lo di varianti dello slesso lema. II filtro di 
Irasmissione pud essere progettato per cre- 
ate qualsiasi "motivo" aH'uscita. ed il se- 
condo filtro lo riconverlira in un picco, Un 
altro esempio si vede in figura 6. 
Si deve notare che i due filtri di una coppia 
accordata sono intercambiabili. Invece 
che per trasmettere il filtro di figura 6a pud 
essere usalo per "decodificare" un segnale 
trasmesso da quello di figura 6b. La sola 
differenza e che il "motivo" verra ora ri- 
prodotto a ritroso. 

Filtri trasversali 

Fondamentalmente questo tipo di filtro e 
costruito come mostrato nello schema a 
blocchi (figura 7), L'uscitae ottenuta come 
"somma pesata" di varie copie ritardate 
del segnale d'ingresso originale. I vari se- 
gnali ritardati sono altenuati ciascuno se- 
condo un certo fattoredi "peso" w, e quin- 
di sommati. 
Esula dagli scopi di questo arlicolo spiega- 
re esaltamente come funzioni questo tipo 
di filtro, Basli sapere che si pud oltenere 
praiicamente qualsiasi caralteristica di fre- 
quenza. sceglicndo gli opportuni tempi di 
ritardo ed i fatlori di peso. II calcolo e 
piuttosio complesso, ma ne vale la pena se 
la caralteristica di frequenza che si deside- 
ra. non e possibile ottenerla con i compo- 
nenti standard come condensalori, indut- 
tanze e resistenze. 
Naluralmente, i giusti tempi di ritardo so- 
no facilmente programmabili in un dispo- 
sitive SAW: sonodeterminati dalla dislan- 
za tra le "dita". 
Maggiore e la distanza e maggiore e il ritar- 

do. I fatlori di peso, d'altra pane, sono un 
lanlino meno ovvii. Per realizzare lo sco- 
pe. invece di attcnuare un dato livello di 
segnale, se ne pud prelevarc una quanliti 
inferiore. Questi si ottienc variando la lun- 
ghezza delle dita, come si pud vedcre in 
figura 8. 
Come risulta da una pralica comune, i 
tempi di ritardo in questa versionc sono 
costanti e quindi e costante la distanza 
interdigitale del trasduttore di uscita, 

Dl nuovo il CTD 

Siamo partiti dai dispositivi a trasferimen- 
to di carica (CTD)ed ora il filtro trasversa- 
le ci riporta ad essi. Questi dispositivi sono 
emincntemente adatti alia costruzione di 
questo tipo di filtro. 
La sistemazione piit comune i schizzata in 
figura 9: la cosiddetla tecnologia "ad elet- 
trodo suddiviso". Gli eletlrodi di gate del 
CTD sono suddivisi ognuno in due sezio- 
ni. delle quali solo una i realmente coin- 
volta neH'operazione di trasferimenlo del- 
le cariche. 
Ancora una volta i dettagli di come funzio- 
ni questo tipo di dispositivo esulano dagli 
scopi di questo articolo; la sola cosa inte- 
ressante e cosa possono fare: compiere 
funzioni molto complesse in modo molto 
semplice. Per esempio i quattro CTD ad 
elettrodo suddiviso mostrati in figura 10 
sono programmati per eseguire una serie 
di operazioni matemaliche molto compli- 
cate conosciute come "trasformazione se- 
parata di Fourier con I'uso dell'algoritmo 
chirp Z trasformato". Non intendiamo 
nemmeno spiegarvi cosa tutto queslo vo- 
glia dire! Basta dire che pu6essere usato in 
linea di massima per I'analisi spettrale (la 
stessa procedura del dispositivo SAW di 
figura 4), ma per segnali continui e non 
solo per brevi pacchetti. Ci si pub aspettare 
che queslo dispositivo avra un ruolo im- 
portanle nell'analisi della voce e nella sua 
sintetizzazione. 
In un futuro non troppo dislante, ci pos- 
siamo aspettare qualche applicazione ab- 
bastanza rivoluzionaria di questi dispositi- 
vi. 
Per dare qualche idea: e stato calcolato che 
nel loro proprio campo di applicazione, 
questi oggetti possono eseguire dei calcoli 
cost complicati che ci vorrebbe I'opera di 
un migliaio dei maggiori calcolatori IBM 
per stare al passo con la loro velocila. 

Programmablle 

Quando sia richiesta una prestazione piit 
flessibile, si deve trovare qualche sistema 
per programmare a volonta il dispositivo. 
II filtro trasversale SAW ed i CTD ad clel- 
trodi suddivisi che sono stati descritti in 
precedenza, sono preprogrammati per una 
parlicolare applicazione. 
Questo non e un problema troppo difficile. 
Come mostrato in figura 11, usando come 
esempio dei CTD, si puo costruire una 
catena di stadi ritardatori con un'intera 
serie di uscita a disposizione. In pralica 
queslo significa semplicemente portare 
fuori ad un proprio piedino tutli gli elet- 
trodi di gale (al posto delTultimo soltan- 
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Flgura 11. II principle base dl un llllro trasversale programmablle si presla a tutll I llpl dl Inlegrazlone a 
grande scala. 
In llnea dl principle su un dlsposlllvo dl questo llpo si possono svlluppare I llltrl plu sollstlcall. 

to), II livello di ciascun segnale di uscita 
pu6 essere rcgolato per mezzo del corri- 
spondente polenziomelro. in modo da co- 
siruire ogni possibile caraltcristica di fil- 
tro. Si deve riconoscerc clic questo sistema 
i costoso ed un tantino rozzo, non ci vuole 
peraltro molta immaginazione per preve- 
derne gli sviluppi futuri. 1 "potenziometri" 
a circuiti integrali sono gi^ noti, e cosa 
impedisce di integrarli sullo stesso chip 
dclla linea di ritardo? Si pu6 anche fare un 
altro passo in avanti: aggiungere sullo stes- 
so chip un microcomputer che possa calco- 
lare e sistemarc al giusto livello quesli po- 
tenziometri integrali perottenerequalsiasi 
caratteristica si voglia, Con il progredire 
della tccnologia dci circuiti integrali, po- 
tremo vedcr apparire molti dispositivi ve- 
ramente interessanli! 
Una possibility alternativa a questo scopo 
e di modiflcare la tecnica deU'eleltrodo 
suddiviso, che potrebbe anche essere usata 
per variare la lunghezza delle "dita" nel 
dispositive SAW. L'idea e di piazzare uno 
0 piit commutatori MOS in una o piii posi- 
zioni lungo un elcttrodo suddiviso o "di- 
to". 
Aprendo o chiudendo questi interruttori, 
si pub variare la lunghezza efficace deU'e- 
leltrodo, A loro volta gli interruttori MOS 
possono essere conlrollati da un micro- 
computer integrato sul medesimo chip. Se 
1 richiesto solo un numero mir.imo di ca- 
ratlcristiche diverse, le varie configurazio- 
ni degli interruttori possono essere memo- 
rizzate in una ROM. sullo stesso chip. 

Cosa ci rlserva II futuro? 

Xante cose! Diventera ovvio I'impiego del- 
le linee di ritardo analogiche in moltissimc 
applicazioni, che non saranno "solo" la 
costruzione di riverberatori audio e di ef- 
fetti sonori. Ci si pub attendere che sia i 
CTD che i SAW avranno un ruolo impor- 
tantissimo neU'elettronica di lutti i giorni. 
Per questo motive non deve destare mera- 
viglia che molti laboratori di ricerca ben 
atlrezzali spendano un mucchio di tempo 
per trovare nuovi sviluppi. 
E, con tanti "brillanli giovanotti" al lavo- 
ro suH'argomenlo, e certo che si troveran- 
no senz'altro nuove applicazioni! 
II troppo stroppia e un buon provcrbio per 
chi scrive un articolo. La nostra idea era di 
mettere sotlo una nuova prospettiva l'idea 
complessiva delle "linee di ritardo analogi- 
che". Si potrebbe andare avanti sullo stes- 
so filone: per esempio, I'intero campo dei 
CTD sensibili alia luce c ancora da esplo- 
rare. Telecamere piallc? 
Un'altra volta, pub darsi. ^ 
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Soslituto "logico" 

del potenziometro 

a carbone 

(ovvero uno "spilla" musical) 

Gid daH'inizfo dl questa era 
elettronica, I'agile elettrone ha 
costantemente avuto la tendenza 
a prevalere sugll ingombrantl 
apparecchl meccanlcl ed 
elettromeccanicl, in una vasta 
gamma di applicazioni. I sistemi 
dl segnalazlone e gll altrl sistemi 
di trasmissione del dati, I 
calcolatori e le macchine da 
ufffclo, gli orologi di tutti I tip), 
ne sono un esempio comune. 
Una ferma resistenza sembra 
perd sia stata opposta dal 
familiare potenzlometro a 
carbone. Nonostante I suol 
costltuzionali difetti come 
I'lmprecisione e la breve vita 
operatlva, esso ha mantenuto la 
sua popolaritd, specie nel campo 
deile apparecchiature da 
intrattenimento, perchd d a buon 
prezzo, facile da usare per tutti I 
controlll nelle apparecchiature 
elettroniche e spesso di facile 
ricambio. La tendenza attuale e 
di limitare I'impiego di questi 
dispositivi che abitualmente 
divenlano rumorosi in vecchiaia 
e nei circuit) piii moderni, sono 
largamente sostitulti dai varicap, 
dai transistori a pendenza 
variabile, dai diodi polarlzzati e 
da altrl dispositivi elettronici. 
Questo articolo propone 
un'ulteriore eliminazione in 
quanto fl controllo deile tension! 
di un circuito non viene fatto 
come una volta da potenziometri 
a carbone, ma da una logica che 
produce le tension! in maniera 
interamente elettronica, a mezzo 
di sensori al tocco deile dila. 

Un circuilo per cui convenga considerare 
la conversione c I'amplificaiore con con- 
trolll stereo 730-740. In questo progetto il 
volume, il bilanciamento ed il tone sono 
controllati da tensioni continue prelevale 
da potenziometri convenzionali, A prima 
vista i requisili richiesti per generare clet- 
tronicamente deile tensioni di controllo 
sembrano esigerc circuiti complicati. ma 
questo non sembra dover esscre il caso in 
questa occasione. 
Consideriamo per prima cosa le propriela 
del panitore di potenziale elettromeccani- 
co. Una spazzola di contatto pud essere 
mossa lungo una pista di carbone (azionc 
eseguila daH'operalore) per produrre una 
tensione d'uscita proporzionale allo spa- 
zio percorso dalla spazzola lungo la trac- 
cia, Quando la spazzola e ferma, la tensio- 
ne d'uscita non varia. Un dispositivo elel- 
tronico equivalente devc avere quindi due 
propriela: 
A) Una tensione d'uscita prodotta che vari 

in modo continue a scconda dclla posi- 
zionc di un comando esterno. 

B) La tensione d'uscita deve restare co- 
stanie quando non inlervenga un co- 
mando. ossia devc essere memorizzala. 

Pcnsiamo ora di applicare questi requisiti 
aH'ampUficatore 730-740. Le tensioni di 
controllo in questione possono variare tra 
I.O e 0.0 V e vengono usate per regolare il 
guadagno, il bilanciamento. i loni bassi ed 
i loni alii. La generazione elettronica di 
queslc tensioni non costituisce un proble- 
ma serio; una soluzione potrebbe essere 
quella di caricare e scaricare un condensa- 
torc tramite un generalore di correnle co- 
Stante. Memorizzare I'ampiezza di questa 
tensione di controllo e invece unaltro paio 
di maniche. 
Memoric elettroniche analogiche a lunga 
permanenza basale su circuiti a costante di 
tempo eslremamente lunga, ne esistono 
certamente ma il loro costo e proibitivo 
per questo genere di applicazioni. Una co- 
sa che si avvicina alia memoria analogica 
non volatile potrebbe essere ottenula cari- 
cando un condensatore con un componen- 
tc ad alta impedenza (come un MOS- 
FET). nel quale il condensatore potrebbe 
traltenere la carica per un tempo abba- 
stanza lungo, fino, diciamo, ad un paio 
d'ore. In pratica pero abbiamo scoperto 
che un simile circuito e ben lungi dall'esse- 
re affidabile, ed inoltre e difficile da co- 

struire. A questo punto, conic avviene per 
molti problemi analogici. una soluzione 
viene offerta eon I'uso di tecniche digitali, 
Le operazioni che seguono forniranno una 
soluzione elegante e scmplice: 
(1) Convertire I'informazione analogica in 

forma digitalc adatta. 
(2) Conscrvare in una memoria questa in- 

formazione digitalc, 
(3) Prelevare questa informazione digitalc 

c rieonvertirla in segnale analogico, 
Un grande vantaggio di questo procedi- 
mento risulta subilo evidente: e mollo faci- 
le memorizzare un'informazione digitalc e 
sono prontamente disponibili un gran nu- 
mero di dispositivi che possono fare que- 
sto lavoro. 

Usando gli integrati TTI. I'esborso ihizia- 
le. come pure le complicazioni costrultive 
e di manutenzione sono alquanto ridotti. 
II problema e slate ora ridotto a quello 
della conversione A/D, il primo passo tra 
quelli clencati. Si olliene il risultato prele- 
vando un campione istanlaneo della quan- 
lita analogica variabile, misurando il cam- 
pione confrontandolo con valori standard 
ed esprimendo il risultato con un numero 
digitalc (di solilo binario). In questo pro- 
getto la conversione A/D si oltienc come 
segue: un ingresso analogico forza un regi- 
stro a flip-flop a conlare in avanti oppure 
all'indietro fino ad otlenere la tensione di 
controllo desiderata (prodotta dalla con- 
versione D/A). ed a questo punto I'ingres- 
so viene tolto e cosi il conteggio si arresla 
ed il registro conserva il valore digitalc fino 
a che ricevc un altro campione (ossia un 
altro ingresso). La tensione di controllo 
desiderata si ha per esempio quando I'a- 
scolatore rileva il corretto bilanciamento 
stereo. Poiche, per definizione, la misura 
digilale avviene in passi separali, la preci- 
sione della conversione A/D dipende dal 
numero di passi disponibili in un dalo di 
misura, ossia quanto piii e piccolo ciascun 
passo. lanto migliore sara la precisione 
della conversione analogica-digitale e tan- 
to maggiore sara il numero di informazio- 
ni che si potranno memorizzare. II numero 
di passi disponibili puo quindi fornire una 
misura dclla "risoluzione" del sistema. 
Questo sistema fa uso di registri a flip-flop 
a quallro bit, per cui risultano disponibili 
sedici passi per quantificare ciascun segna- 
le anqlogico. 
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Schema a blocchl 

Lo schema a blocchi di figura I mostrache 
Ic quattro funzioni (guadagno, bilancia- 
menlo. loni bassi ed alti) sono conlrollale 
da quattro cireuiti pressoch^ identici. chc 
sono sincronizzati da un normale genera- 
tore d'impulsi a bassa frequenza. 
Ciascun gruppo funzionalc marcato "A" 
ncllo schema, contiene i seguenti circuit!: 
• Un contalore a 4 bit da impulsi ("sin- 

cronizzalo"). 
• Un ingresso di "campionamento" die 

convene lo stato del sensore in istruzio- 
ni di conteggio in avanti od aH'indietro 
deslinalc al contalore (conversione 
A/D). 

• Un circuito di consenso-inibizione che 
"congela" il contalore in maneanza di 
istruzioni di conteggio. 

• Un circuito di inibizionc a massima- 
/minima che ferma il conteggio quan- 
do il registro e pieno opfiure vuolo. 

• Un circuito d'uscita per la conversione 
digitale-analogica che traduce lo stato 
del registro a flip-flop in un segnale di 
conlrollo in corrente conlinua. 

Allorche uno dei sensori al tocco viene 
attivato, il relative segnale d'uscita varia 
sccondo una scala a 16 gradini (in salita 
oppure in discesa) nella qualeogni gradino 
coincide con un impulse di sincronismo. 
Ciascun gruppo marcato "C" nello sche- 
ma. esegue le seguenti funzioni: 
• Pareggiare Ic discontinuita della fun- 

zione a gradini. 
• Amplificare il segnale d'uscita (dopo la 

convesione D/A) al livello necessario 
per il 730-740. 
Funzionare da adaltamento d'impe- 
denza ed evitare la reazione del 730-740 
nci circuit! logici 

L'unita marcata "B" esegue anch'essa tut- 
te quesle funzioni, ma in piii fornisce una 
relazione non lineare Ira I'uscita D/A e 
I'ingresso del 730-740, 

"A" nel dettagll 
La figura 2 mostra i gruppi funzionali che 
compongono i blocchi "A" di figurd 1. II 
circuito AI i comune a tutti i quattro bloc- 
chi e genera gli impulsi (lenli) di sincronis- 
mo per i contatori "A3". 
II segnale d'ingresso proviene dai due sen- 
sori al tocco. Le freccechesi notano vicino 
ai sensori definiscono la direzione del co- 
mando, come "aumentare il volume" per 
la freccia rivolta all'insu e "diminuire il 
volume" per la freccia rivolta verso il bas- 
so. Questo non e la stessa cosa della dire- 
zione di conteggio dei flip-flop. 11 coman- 
do "aumenta", ossia conta all'indietro e 
fornito toccando S2 (in figura 2) che in 
questo modo diventa conduttivo. Toccan- 
do SI si provoca il conteggio in avanti. II 
totale delle variazioni delle tension! di con- 
trollo del 730-740 e proporzionale alia du- 
rata dello stato di conduzione del sensore. 
Mentre funziona uno dei sensori. viene 
prodotto un segnale di abilitazione per il 
contalore. mentre quando nessun sensore 
e toccato, questo segnale e inibito. Questo 
segnale di abilitazione e la direzione del 
conteggio sono prodotti dal circuito d'in- 
gresso (A2). 

SI 
<3>0-^ 

S2 
oo- 

53 
ocH 

54 
^>oH 

SB 
oO—i 

^>6- 

S7 
oCH 

SB 
<=>CH 

Figura 1. Schema a blocchi per moalrarel gruppi 
funzionali che occorrono per converllre il segnale 
d'ingresso dal sensori al tocco in lenslonl per II 
pllolaggio deiramplllicalore per conlrolll stereo 
730-740. 

Figura 2. Funzioni svolle da clascuno del quattro 
blocchi "A" di Figura 1. 

Figure 4. Collegamenll al piedlnl del contalore 
74191. 
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Tabella 1 

Tabella della verllS (74191) 

stato contatore Qa Qb Qc QD 
0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 
3 1 1 0 0 
4 0 0 1 0 
5 1 0 1 0 
6 0 1 1 0 
7 1 1 1 0 
8 0 0 0 1 
9 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 
It 1 1 0 1 
12 0 0 1 1 
13 1 0 1 1 
14 0 1 1 1 
15 1 1 1 1 

AF 

L'uscita del contalore e presente alle quat- 
tro uscile dei flip-flop, Q Qu, Qi. Qn. Per 
convertire questa informazione in un se- 
gnale analogico, le uscite sono alimentate 
da una rete resistiva sommalrice, A4. la cui 
uscita c un segnale a scala, come risulta 
dalla figura. Fintanto che II contalore non 
e abilitalo e I'alimeniatione non viene tol- 
la, lo stato dei contatori non cambia. II 
gruppo di preselezione A5 fornisce i valori 
di reset ai flip-flop, che sono caricati subito 
dopo I'accensione dell'apparecchio. 
Queste preselezioni sono abilitale dal se- 
gnale "load" che e un impulso di breve 
durata che si verifica subito dopo i'accen- 
sione. 
Le preselezioni sono indirizzate in modo 
da ottenere ragionevoli livelli di volume, 
bilanciamento, loni bassi ed alti ogni volta 
che Papparecchio viene acceso. 

II circuito 

Lo schema completo del circuito si Irova in 
figura 3. II cuore di ciascun gruppo funzio- 
nalc e il contatore (IC3, IC4.1C5. IC6)che 
e del tipo standard TTL 74I91. 
Ad eccezione dell'alimentatore (che qui 
non appare) I'unico circuito comune e il 
generatore d'impulsi di sincronismo. Due 
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dei trigger di Schmilt di un 7413 (IC8) c 
relative circuito di polarizzazione. produ- 
cono una serie d'impulsi con una frequen- 
za di circa 3 Hz. Le connessioni a piedini 
dei 74191 sono mostrale in figura 4. Le 
quattro uscite Q Qu, Qi. Qnsono dispo- 
nibili rispettivamente ai piedini 3. 2. 6. 7. 
Gli stati dei flip-flop durante il conteggio 
appaiono in tabella I. AH'accensione, i 
tlip-llop A. B e C sono resettati a "0" ed il 
flip-flop D ad "1". in niodo che vieneotte- 
nuta un'uscita a mezza corsa (vedi tabella 
1). 1 valori di preselezione sonodisponibili 
ai flip-Hop solo fintanto che il segnale '•lo- 
ad" (piedino 11) rintane a 0 V, ossia finche 
il condensatore CIO non risulta caricalo 
tramite la resistenza R27, II conteggio ini- 
zia quando il segnale di abilitazione (piedi- 
no 4) e a livello "0" ed avviene in avanti se 
11 livello al piedino 5 e "0", ed all'indieiro 
se questo livello e "1". I limiti superioreed 
inferiore ossia gli stati 15 e 0 del conlatore 
sono indicali da un livello "I" al piedino 
12 di uscita max/min. Ciascuna delle ten- 
sioni di controllo delle quattro uscite e 
controllala da due sensori TAP, dei quali 
SI. S2. S5ed S7provocano una diminuzio- 
ne della lensione (la logica conta in avanli) 
ed S2, S4. S6ed S8 provocano un aumento. 
Mentre i sensori non funzionano, SI. S3. 

S5 ed S7. sono collegati alia lensione posi- 
liva di alimentazione tramite delle rcsi- 
stenze da 10 M. ed S2, S4, S6 ed S8 sono 
collegati a massa in modo analogo, I con- 
densatori di Iivellamenlo(Cl.... C8)assor- 
bono i disturb! e le induzioni elettrostali- 
che spurie. 
Allorche si tocca un sensdre. la resistenza 
relativamente bassa della pelle provoca 
I'inversione del potenziale logico in stato 

di quiele. Lo stato di uscita dei sensori 
alimenta i circuiti d'ingresso (A2 in figura 
2) che funzionano come segue. 
Considcriamo il circuito pilotato da SI ed 
S2. Nello stato di non funzionamento SI e 
al livello logico " I" ed S2 a "0" c le uscite 
delle porte Nl ed N2 sono "0" ed "1" 
rispettivamente. 
Con il segnale max/min di IC3a "0" (ossia 
in condizioni diverse da quelle terminal! 
del conteggio) il transistor T1 rimane in- 
lerdetlo finche lanto la base che remctlito- 
resono a potenziale zero. II transistor T2e 
comunque in conduzione cosicchc i pre- 
sentc uno "0" all'ingrcsso up/down (piedi- 
no 5) di IC3. II conteggio in avanti non ha 
per6 luogo finchJ il livello " I" al collcttore 
di T1 inibisce il conlatore tramite il piedi- 
no 4. 
Se ora si tocca SI, I'tiscita di Nl cambia 
livello cTI passa inconduilone,cosicche il 
segnale al piedino 4divenia "(V'abilitando 
in questo modo il conteggio. Se viene rag- 
giunla la condizione limite superiore, il 
segnale di max/min passa ad "1" e Tl 
cessa di condurre. Questo risulta nella ri- 
mozionc del segnale di abilitazione e man- 
ca la possibilita di un ulteriore conteggio, 
Se, d'altra pane, si tocca S2, T2 cessa di 
condurre ed il segnale up/down passa ad 

provocando il reset del segnale max- 
/min al piedino 12. Ora Tl conduceequin- 
di risulta prcsente il segnale di abilitazione 
al piedino 4. II conteggio avviene all'mdie- 
tro, in quanto il piedino 5 ^ ad "1", Al 
limite inferiore Tl si interdice ed il conteg- 
gio viene di nuovo impedito. 
I valori di preselezione per i contatori (A5 
in figura 2) sono gia stati descritti, ed en- 
trano in corrispondenza dei piedini Am, 

Tabella 2. 

Sensore Stato logico di IC1 Segnali di controllo 
SI S2 8 12/13 9/11 10 enable" up/down 
-Ob- -Ob 1 0 1 0 1 0 

-flb- 0 0 1 1 0 0 

-Ob- 1 1 0 1 0 1 

' Ogni qualvolta I conlatore assume lo stato 15 oO, il segnale max/min d posto 
aa"1"edi segnale di abilitazione diventa"1"indipendenlementedallo stato dei 
sensori. 
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3 Figure 3. Schema complelo della loglca. che pro- 
duce quallro tenslonl per II controllo del volume 
(guadagno) del bllanclamenlo e del lonl altl e 
bnssl. 
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Bin, Cm C Dm. 
Le rcsistenze pcsate R28 .... R43 convcrto- 
no I'uscita digilale dai contatori in segnali 
analogici a scala di 16 livelli. Se 1c rcsisten- 
ze hanno una lolleranza del 5% (o miglio- 
re) i gradini saranno sufficicntemente uni- 
formi. 
Al limile inferiore di contcggio (under- 
flow) il livello analogico risuliantc e all'in- 
circa di 0,2 V, ed il limite superiore i di 
circa 3,3 V, II 730-740 richicde tension! di 
controllo chc vanno da 1 V a 9 V, per cui 
necessita una conversione. 
Gli elementi attivi che collegano le useile 
del convertitore D/A agli ingressi del 730- 
740, sono degli amplificatori in c.c. lipo 
"Norton". Contrariamenle ai normali am- 
plificatori operazionali i Norton possiedo- 
no ingressi differenziali in corrente e non 
in tensione. Per questo molivo risultano 
piu adatti per una configurazioned'ingres- 
so a massa virtuale, come si vede in figura 
5. 
Rilornando alia figura 3, la corrente in 
quiete dell'operazionale e ottenuta da una 
corrente di riferimento che passa atraverso 
R45, R48, RSI oppure R54 nell'ingresso 
non invertente. II circuito d'ingresso a 
"specchio di corrente" (current mirror) 
deiramplificatore riflelte questa corrente 
di riferimento con una retroazione a mez- 
zo di resistori R47, R50, R53 ed R56, Con i 
parametri scelti in questo caso la corrente 
a riposo fornila daH'amplificatore Norton 
provoca una caduta di potenziale di circa 
10 V ai capi della resistenza di retroazione. 
La figura 5 mostra che il guadagno di ten- 
sione del circuito e determinate dal rap- 
porlo della resistenza di retroazione sulla 
resistenza d'ingresso (all'ingresso inver- 
tente). 
I condensatori Cl I .... CI4 livellano il se- 
gnale a gradini in modo da oltenere una 
salita od una discesa della tensione di con- 
trollo che siano piii graduali. 
I ire amplificatori invertenti in c.c. IC7b 
.... IC7d che alimentano il bilanciamento, 
ed i conlrolli dei bassi e degli acuti, sono 
identic!. La relazione Ira la tensione con- 
vertita D/A (alia giunzione della retc resi- 
stiva) e I'uscita deiramplificatore di cor- 
rente. e lineare, per cui ogni gradino della 
scala e di circa 0.2 V. 
IC7a, che e dedicate al controllo del gua- 
dagno, ha una sistemazione leggermente 
divcrsa per la regolazione della corrente di 
riposo e del guadagno, che risulta necessa- 
ria per compensare la caduta non lineare 
nella risposta del controllo nel TCA 730. 
La compensazione e ottenuta mediante 
R44 e D5 disposti Ira la rete resistiva e la 
massa. Alle basse tensioni la combinazio- 
ne non conduce, ma non appena la tensio- 
ne aumenta fino a superare circa 0,7 V, la 
resistenza diretta di D5 diminuisce gra- 
dualmenle riducendo i gradini della scala 
ad un'ampiezza che e approssimativamen- 
te di 1/3 dei normali 0,2 V. L'inversione 
operala da IC7a trasforraa questo scosla- 
mento negative dalla linearita in un gra- 
diente di controllo incremenlale positive 
che compensa la flessione negativa nella 
risposta di controllo del TCA 730. 



12-46 — eleklor dlcembre 1980 soslltulo "loglco" del polemlomelro a carbone 

Flgura 5, L'LM 3900 usalo come ampllflcalore In 
contlnua. 

Flgura 6. Un sensore al tocco dl produzlonc Indu- 
strlale, che non 6 generalmente dlsponlblle pres- 
80 I dellagllanll. 

L'Alimentazione 

L'apparecchio ha bisogno di una lensione 
di alimcntazione di 15 Ve di una di 5 V, ma 
rassorbimcnto di correnlc non eeccessivo. 
La linea a 15 V per i sensori eroga circa ft 
mA. che possono essere tranquillanientc 
prclevati daH'alimenta/.ione esistenie del 
730-740. I.'alimeniazionc a 5 V deve essere 
stabilizzaia, preferibilmente con regolato- 
re integrate tipo I.M 309oppiire L 129. Per 
questo circuito il sccondario del trasfor- 
matore deve essere di circa 8 V. 

Note costruttive 

Tulti i circuiti iniegraii usati in questa ap- 
parecchiatura di controllo sono di tipo 
convenzionale, prodotti da ben note fab- 
briche e dovrebbero essere facilmente re- 
peribili, Oltre a questi componenti aitivi, 
neH'apparecchio sono usati otto transisio- 
ri e cinque diodi, che appaiono luiii nell'e- 
lenco TUP-TUN-DUG-DUS. I resistori 
contrassegnali da un asterisco nello sche- 
ma e nell'elenco dci componenti dovranno 
averc una tolleranza del 5% o migliore, 

Scelta del parametrl 

I parametri operazionali deH'apparecchio 
sono delerminati dai gusti del progettista. 
Qualcuno puo desiderare di cambiarc 
qualchc caratteristica, come la frequenza 
di sincronismo, la preselezione dci conta- 
tori o le costanli di tempo che determinano 
la risposta degli amplificatori finali. 
Nel circuito in esamc la frequenza di sin- 
cronismo e all'incirca di 3 Hz, il che signifi- 
ca che sono necessari circa 5 secondi per 
contare avanli ed indietro da 0 a 15 e vice- 
versa. Questa velocity di conteggio e deter- 
minata dal valorc di C9, ed un aumento 
della sua capacity rallcnta il processo di 
conteggio. 
Le preselezioni possono essere variale 
semplicemente connettcndo i punti An  
Dm al positivo dell'alimentazionc, in modo 
da ottenere lo stato desideratodci flip-flop 
(vedi labella 1). 
Le costanli di tempo per gli amplificatori 
finali sono determinate dai condensalori 
Cll .... C14. Le costanti sono, nel caso 
nostro. di circa 0.5 secondi, il che garanti- 
sce un ragionevole appianamento dei gra- 
dini della tensione a scala. Questo appia- 
namento introduce pero un ritardo nel 
tempo di risposta: dopo il rilascio del sen- 
sore la tensione di controllo continua a 
variare per un breve periodo. II tempo di 
assestamento pud essere diminuito dimi- 
nuendo le capacita. ma in questo caso I 
gradini saranno piu evidenti. 

Prove preliminarl ed altre note 
costruttive 

Dopo che si e finito e conlrollato il lavoro 
sul circuito stampato, possono cominciare 

□ 
v... 

0CM= 

out 

Vret 

VA 3900 

Guartagno Rf 
in tension© * py 

tensione 0) usclta c.c Voul 

(V,ef - 0.6 V) Rl (V|n = 0 VI 

D»r olleriBroVrol : tVcc e VquI Vcc/2 
occorra Rr » 2 Rf 

Elanco componenti 

Reslstenze: 
R1,R2,R7,R8,R13,R14,R19, 

R20 = 10 M 
R3,R4,R9,R10,R15,R16,R21, 

R22= 15 k 
R5.R11 ,R17,R23,R26,R27 = 1 k 
R6,R12,R18.R24 = 470 n 
R25 = 330 il 
R28,R32,R36,R40 - 22 k■• 
R29.R33,R37,R41 ,R49,R52, 

R55 - 47 k"* 
R30.R34,R38,R42 = 12 k" 
R31 ,R35,R39,R43 = Bke'* 
R44 I k8'" 
R45,R48.R51,R54 = 180 k-* 
R46 - 18 k"• 
R47 = 100 k-- 
R50,R53,R56 = 120 k-- 
R57,R58,R59,R60 = 4k7 

Condensalori: 
C1 ,C2,C3.C4,C5,C6,C7,C8 = 10 n 
C9,C10 = 470 M/6 V 
C11 ,C12,C13,C14 = 680 n 
C15 = 22 n 

Semiconduttorl: 
IC1 .IC2 = CD 4011 
IC3,IC4.IC5.IC6 = 74191 
IC7 - LM 3900 
ICS =7413 
T1,T2.T3,T4.T5.T6.T7.T8 = TUN 
DI ,D2,D3,D4 = DUS 
D5 = 1N4148 

*• = 5% tolleranza 

punto da toccare anello di contatlo 

piastra 
di base 

connettori 

i collaudi, per i quali il solo strumento 
necessario c un tester in c.c. da 20 kfi/V. 
II primo controllo da fare c di assicurarsi 
che i contatori mareino secondo le corret- 
te condizioni di preset. Dopo avercollcga- 
to ralimentazione all'apparecchio, i con- 
tatori devono essere nella condizione di 
preselezione, quindi le tensioni di tiscita 
devono avere un valorc mediano, ossia Ira 
4 c 5 V, La prova successiva eonsiste nel 
verificare se il tocco dci sensori provoca 
I'effetto desiderato. Qualsiasi difetto sco- 
perto a questo punto non sara difficile da 
localizzare. I livelli logici per la sezionc 
digitalc possono essere controllali facendo 
riferimento alia tabella 2 (il livello logico 
"0" corrisponde ad una tensione mfcriorc 
a 0.8 V ed il livello "1" ad una tensione 
maggiore di 2 V). Le uscite del contalore 
possono essere controllate con Paiulo del- 
la tabella 1. 
II controllo del generatorc degli impulsi di 
sincronismo c ancora piti scmplice; gli im- 
pulsi al piedino 6 di ICS provocheranno 
una pulsazionc dell'indicc del tester, Una 
volta conlrollato il circuito digitalc. la sola 
possibile originc di ultcriori difelti e costi- 
tuila dagli amplificatori finali. Controllare 
lutte le resistenze ed i condensalori e se il 
funzionamcnto e ancora difetloso, sosti- 
tuire TLM 3900. 
II solo problema cite resta e al costruzionc 
meccanica dei sensori al tocco. II sistema 
piii ovvio presume 1'impiego di tracce di 
rame su un circuito stampato. ma I'incon- 
venicnte connesso a questo sistema c chc 
nel Iratlo isolante chc separa i duecontatti 
pud restare dcll'umidilA percui il sensore 
rimane conduttore per un cerlo tempo do- 
po rallontanamento del dito; 1'evapora- 
zionc completa potrebbe richiedere alcuni 
minuti. Un sistema migliore e qucllo di 
usarc contatti sporgenti. in modo che il 
tratto di separazione molto profondo ga- 
rantisca un buon isolamento Ira i contatti. 
La figura 6 mostra un sensore di questo 
tipo reperibile in commercio ma, natural- 
mente, un talc componente e spesso fuori 
dalla portata del dilettante medio. Nel ca- 
so che questi sensori in versione singola o 
multipla non siano disponibili presso idet- 
taglianti. il dilettante deve rivolgersi alle 
personali risorse. Un sensore fatto in casa 
potrebbe essere ricavalo da viti a testa ton- 
da oppure da bullette da tappezziere o si- 
mili. La costruzionc c veramente scmplice: 
per ogni sensore montare due di questi 
dementi ad Una dislanza di circa 5 mm su 
una piastra di materiale isolante compres- 
so oppure su resina epossidica. in modo 
che le tesle arrotondate formino i contatti 
di lavoro. Le punte che fuoriescono dalla 
pane opposta della basetta si possono usa- 
re come terminal! a saldare. 
Usando delle viti la soluzione piu ovvia 6 di 
usare linguette ad occhiello, rondelle e da- 
di. Per quanlo questi sensori od altri simili 
di produzione casalinga non contribuisca- 
no di certo aU'estetica del pannello fronta- 
le, il loro comportamento dal punto di 
vista elellrico c assolutamente soddisfa- 
cente. Resta comunque un ampio spazio 
aH'iniziativa individuale per trovare una 
soluzione che si possa accetlare. ^ 
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Hgura 1. Schema eletlrlco della "candela elellronlca". PI 8 regolalo In modo che la lampada rest! 
appena al dl aollo del punlo dl accentlone sponlanea. La candela t "acceaa" accoilando un (lammllero 
(od una torcla) all'LDR e vlene apenta lotllando auH'NTC, 

Candela eletlronica 

II punto dl partenza per II progetto dl questa candela elettronica, 6 
state II deslderio dl rldurre II rischlo d'lncendlo connesso con 11 
perlodo natallzlo e nello stesso tempo dl produrre una candela che 
non si consuma molto In fretta. Naturalmente la candela elettronica 
pud essere accesa con un flammlfero (una torcla tascablle fa 
ugualmente II servlzlol). La candela pud essere spenta con II sofdo 
oppure "plzzlcata tra le dlta". 

P. Engelmann 

NIC 

LOR 

Figure 2. Uno schlzzo dl una posaiblleslstemazlo- 
ne costruttlva. La candela i formata da un pezzo dl 
tubo per condultorl eletlrlcl llpo Bergmann In 
PVC. 

II circuito e molto scmplice. Nella condi- 
zione "candela spenta" non passa corrente 
in Tl e T2 esaturato. Una certa corrente di 
preriscaldamento 6 fatta passare attraver- 
so la resistenza NTC (R2) tramile PI. Que- 
sto triminer deve essere aggiustato In mo- 
do che la candela sia appena al di qua del 
punto di "autoaccensione". Una forte illu- 
minazione dell'LDR (Rl) fara andare in 
conduzione Tl. II circuito e sislemato in 
modo che qualsiasi forte luce ambicnle 
non fara partire il processo, ma la luce di 
un fiammifcro vicino all'LDR fara conve- 
nientemente il suo effetto. 
Quando Tl comincia a condurre, la cor- 
rente attraverso T2 viene ridolta finch6 
alia fine il transistor si intcrdicc. 
Allo slesso tempo T3 inizia a condurre, 
accendendo la fiamma della candela. Co- 
me T3 si avvicina alia saturazione. una 
corrente supplemenlare di riscaldamento 
passa nella NTC tramile Dl, causando un 
abbassamento della sua resistenza. Se il 
fiammifero ^ mantenuto sufficicntemente 
a lungo in posizione (deve quasi arrivare a 
bruciare le dita), il circuito si manterra 
nella condizione di "candela accesa". 
La candela pub essere spenta soffiando 
forte ed a lungo sulla NTC. L'azione ultra 
lenla di sgancio dell'avviamento e ora in- 
vertila e la corrente nella lampada cade a 
zero, ossia la fiamma si spegne. E anche 
possibile "pizzicare lo stoppino" raffred- 
dando I'NTC tra due dita. La candela pro- 
totipo usa una NTC miniatura con resi- 
stenza a temperatura ambienledi circa 150 
ohm. 
Volendo, si pub soslituire il diodo Zener 
D2 con 5 DUS connessi in serie (DUS = 
diodi universali al silicic). H 
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Dublvcato 

Aggiungete un'ottava alia vostra chitarra 

Questo circuito duplicatore di frequenza per chitarra produce 
all'uscita note dl un'ottava piu alte del segnale d'ingresso originate. 
Una caratteristica insolita ma molto pratica e che il segnale originate 
e quello a frequenza doppia possono essere mescolati tra loro in 
quaisiasi rapporto. 

Come si pu6 noiare nelio schema a blocchi 
di Figura I, il segnale provenienic dalla 
chitarra h amplificato e quindi applicato a 
due percorsi diversi. II percorso inferiore 
porta il segnale originario, mcntre nel per- 
corso superiorcsi fa usodi una retlificazio- 
ne ad onda intera per ottenere la duplica- 
zione di frequenza. Dopo un controllo di 
"bilanciamento"! due segnali vengono 
sommati: I'uscila avviene ad un livello 
adatto a pilotare un adatto amplificalorc 
per chitarra. Lo schema completo e date in 
Figura 2. In pratica il circuito c pii't com- 
patto di quanto possa sembrare: i quattro 
amplificatori operazionali sono contenuti 
in un unico circuito integrato. II primo 
stadio, A1 e un prcamplificalore-buffer 
d'ingresso. II guadagno si pu6 variare tra 
x50 c xl, mediante PI. I valori dati ncllo 
schema per R1 e Cl, potranno essere mo- 
dificati per adattarsi ad un particolare tipo 
di chitarra. La corrente impedenza d'in- 
gresso i determinata quasi csclusivamcnte 
dal valore di RI; CI dovra essere modifica- 
to in conseguenza (se Rl ^ diminuita, Cl 
deve essereaumentato e viceversa), a mcno 
che non si desideri una diversa frequenza 
di taglio inferiore. 
La tensione continua aU'uscita di AI c di 0 
V, in altre parole, essa e polarizzata a mez- 
za via tra le tensioni di alimentazione posi- 
tiva e negativa, Questa uscita &direttamen- 
le collegata agli ingressi non inverlenti di 
A2 e di A3, dimodoche anche questi due 
operazionali saranno polarizzati al punlo 
ccntrale. 
Questo assicura che nel circuito ci sara a 
disposizione la massima escursione di ten- 
sione alternata possibile. 

frequenza 

Gli operazionali A2 e A3 vengono usati in 
un circuito rettificatore ad onda intera. A 
causa del tipo di segnali che devono essere 
elaborati, la rettificazione ad onda intera 
equivale ad un raddoppio della frequenza, 
il che e quanto si voleva ottenere! 
L'uscita da A3 6 immessa in una delle se- 
zioni di un potenziometro stereo (P2a). 11 
segnale "originale", proveniente dall'usci- 
ta di A I, va all'altra meia di questo poten- 
ziometro. Collegando uno dei potenzio- 
metri (lincari!) "invertilo" (se il cursorc di 
P2a e collegalo al terminale di C4, il curso- 
re di P2b e collegato al conduttore comune 
dell'alimentazione), si ottiene il voluto 
"controllo di bilanciamento". I segnali di 
uscita per tie regolazioni possibili, sono 
mostrati nelle Figure 4, 5 e 6. 
La Figura 4 mostra il segnale a frequenza 
doppia (P2a a fine corsa in verso orario e 
P2b di conseguenza basso). La FigUra 5 
corrispondc alia regolazione intermedia, 
cioe di segnale originale e segnale duplica- 
lo in pari percentualc. La Figura 6 mostra 
solo il segnale originale. 
L'amplificatore operazionale finale A4 
forma lo stadio sommatore. Si tratta in 
effetti di un miscelatore a massa virtuale 
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Flgura 1. Lo schema a blocchl del dupllcalore dl Irequenza. 
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con gnadagno nnitario per ambedue i se- 
gnali. 

Costruzlone 
In Figura 3 si vede un progetto di circuito 
stampato per il duplieajore di frequenza. fe 
stato previslo per trovare poslo in un pic- 
colo eonlenilorc. Per lo stesso molivo si 
usano per ralimentazione due batlerie a 9 
V. II consumo di corrcnte c di soli 8 mA. 
per cui la durata delle battcric esufficicnte- 
mente lunga. M 

0oi» 330-' 

9 V 

9 V 

-0 9 V 

0 
o) IC1 

O 

I "0 9V 

1 

A.i 
'r 

R< HQ P2a 
• 70* 

DVD2= 1N414a 
"l - 

2 pi 

T ri 
' -U |—I "OM— 

■ l 
SL 

P.M . 

A1 . . . A4 = IC1 ■ TL 084, LM324 

Figura 2. Lo schema completo. 
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Figura 3. La base slampata e plutloslo plccola. In queslo conslsle 11 vantagglo dl usare operazlonall quadrupll! 

Elenco compononll 

Resistenze: 
R1*.R2= 1 M 
R3 = 10 k 
R4,R5,R6,H7,R8 = 12 k 
R9,R10,R11.R12= 220k 
PI = 1 M log 
P2a/P2b = 470 k lin stereo 

(vedi teslo) 

Condensatorl: 
C1* - 330 n 
02= I0p/16 V 
03.04,05,06 = 820 n 

Semlcondultorl: 
A1 .A2>V3.A4 = 101 = TL 084; 

0 anche possibile usare LM 324 
D1,D2= 1 N4148 

Varie; 
due batlerie 9 V con support! 

1 'f ■ • 

■ 

' • 

' 

J 

6 

Figure 4, 5 e 6. Tre segnall d'usclta posslblll con un ingresso slnusoldale: solo Irequenza doppla: frequenza doppla e frequenza orlglnale In uguale percenluale: la 
sola Irequenza orlglnale. 
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Menlre le giornale tornano ad accorciarsi 
il progcilista ha fatto un sogno nostalgico 
rivedendo i buoni vecchi tempi quando 
lutla la famiglia stava attorno al camino. 
Ha avuto la netla sensazione che quesic 
case con riscaldamcnto centrale e conirol- 
10 lermoslatico ahbiano perduto qualco- 
sa.... 
qualcosa che servisse a fare le caldarroste. 
11 forno i cosiruitocon una vecchia lalta di 
tc o di biscotli. complela di coperchio. Un 
comparlimento inlerno fatto di lamierino 
di alluminio o di ramc, i inserito nella 
lalta, ben isolalo ed acconciamenle sup- 
portalo grazie ad uno stralo di lana di 
vclro. 

Un elemento riscaldante e monlato al di 
sotto (o al di sopra) dclla pane inferiore 
del vano inlerno isolato. Qucsto elemento 
puo essere formato da qualche resisten/a a 
filo. ma la versione a riscaldamento cen- 
trale e controllo termostatico adopera la 
dissipazione termica di un regolatore di 
tensionc LM 395. 
La massima potenza riehicsta per riscalda- 
rc un forncllo di circa 1000 cm' sard di 
circa 50 wall. II circtiito della semplicc 
soluzione appare in figura 2, Un trasfor- 
matorc a prese (per poter aggiustare la 
potenza riscaldante) alimenta diretlamen- 
le i resistor! di potenza, II trasformatore 
deve essere dimensionato per almeno 50 

Forno per castagne 
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vollampere (neU'esempio) ed il valore ne- 
cessario per la resistenza dcriva dalla 

V: 

R = 
50 

dove V c la massima tensionc disponibile 
al secondario. 
Poiche i resistor! da 10 W sono sempre 
disponibili e sono pure dimensional! in 
modo da disperdere il calorc su una grande 
superficie, si raccomanda di usare cinque 
resistenze in parallelo. Le singole resisten- 
ze devono natural men te avere un valore 
cinque volte maggiore di quello calcolato 
con la precedente formula. 
La versione automatizzata del forno per 
castagne (vedi figura 1). fa uso di un rego- 
latore inlegrato LM 395. In effetti questo 
dispositivo e uno stabilizz.atorc di tensionc 
fornito di limitatore di corrente e protezio- 
ne termica. Se il circuito lavora su un cari- 
co in conocircuilo, esso funzioneri con 
una caduta di tensione a corrente costante 
(pari alia corrente limite di 2 A)dissipando 
una potenza di Vrms x 2 A wall, in ogni 
caso finche la lemperatura raggiungera i 
170 "C. che i la temperatura di interruzio- 
ne termica del circuito. La tensione di ali- 
mentazionc determina la dissipazione a 
circuito inserito, menlre I'integrato defini- 
sce il suo proprio ciclo di funzionamento 
per manlenere la lemperatura a 170 "C. 
Ci sono due sistemi per distruggere I'LM 
395: eonnettere ralimentazione alia pola- 
rili sbagliata oppure applieare una tensio- 
ne (di picco) superiorc a 36 V. I requisiti 
del circuito sono quindi semplici: la tensio- 
ne del secondario del trasformatore deve 
essere prima passala attraverso un rad- 
drizzatore ad onda intera (in questo caso 
del tipo a ponle) e la tensione di picco 
applicata deve restare al di sotto dei 36 V 
alle condizioni di massima tensione sulla 
rete. Una tensione di sicurezza al seconda- 
rio del trasformatore potra essere di 22 V. 
Per una sovratensione del 20% sulla rete 
(ma qual'e la probabilita che questo av- 
venga?) la tensione di picco sara di 37,2 V il 
che significa 36 V dopo il raddrizzatore. Le 
castagne sono pronle dopo mezz'ora. 
un'ora. M 
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Djolly Djingle Djenerator 

Questo apparecchlo si rlvolge a 
coloro che non sono soddlsfattl 
dl quanto vlene dl sollto offerto 
dalle normall stazlonl dl 
radlodlffuslone. £ II colmo della 
programmazione Insensata che 
nondlmeno si dovrd riconoscere 
come orlglnale! Produce una 
successlone senza, fine dl 
plccole melodle clgolanti, ottlme 
per mettere alle corde qualslasl 
persona che sla dotata dl normal! 
process! mentall. SI pub 
conslderare II clrculto come un 
discendente del "slntetlzzatore dl 
ragll" degli annl '60. Posslamo 
confldarvl che b stato usato con 
successo per rlcattare un viclno 
corlaceo onde costringerlo a 
tenere meno "hi" II suo "hi-fi" ... 

n 

ill 

a 

II circuilo produce una nota di frcquenza f 
data dalla formula: 

f = 

dove fi h una frequenza principale fissa ed 
n un numero intero piccolo (massimo circa 
12) che varia in modo casuale, L'idea di 
paricnza e che queste note, 1c cui frequenze 
stanno Ira loro in rapporli corrispondenti 
a piccoli numeri inleri, siano pifi o meno 
allineate in sequenza musicale; in questo 
modo la successione casuale delle note po- 
irebbe vagamente somigliare ad una melo- 
dia. Dopo tutto 6 ben noto che tre note con 
rapporli di frequenza 4:5: 6, formano un 
accordo maggiore. 
Ora, dopo il bell'inizio, vcdiamo come si 
pub realizzare il tullo. 

II principle 

Cominciamo con lo schema a blocchi di 
figura I. 
11 mullivibratorc astabile AMV I, genera 
un'onda quadra di ampiezza Ui e di fre- 
quenza coslante (ma regolabile ) fi. Que- 
sla, pilota una "pompa a diodo-transistor" 
che produce una forma d'onda a scala con 
un numero di "gradini" abbastanza ridot- 
ti. Ciascun gradino dell'onda a scala, ha 
naturalmenle una durala corrispondenle 
ad un periodo del segnale di AMV I. II 
multivibratore possiede una reazione 
(sync) dal generatore a gradini, per assicu- 
rare che ogni scaletla duri un numero inte- 
ro di pcriodi di AMV I. 
L'onda a scaletta ha quindi una frequenza: 
f>= fi/n, dove n e il numero di gradini. 
II trucco consiste ora nel rendere i numero 
di gradini dipendente da una tensione di 
controllo uc, che proviene dalla stessa onda 
a scala. Questo e stato ottenuto facendo 
scegliere da un circuito "sample and hold" 
(circuito a campionamento e lenula) di 
volla in volta un gradino a caso e facendo 
in modo che ne rammenti la tensione. II 
livello di tensione c amplificato, rilardato 
da una coslante di tempo RC e quindi 
rcimmesso neila pompa a diodo-transistor 
come tensione di controllo Uc. 
II comando di prelevare un campione vie- 
ne dato da un secondo generatore astabile, 
consiste in un multivibratore a bassa fre- 
quenza AMV 2 seguito da un monostabile 
che serve da formalore d'impulsi. 

Per coloro ai quali nulla sembra troppo 
terribile, I'uscita dal multivibratore lento 
AMV 2 pub essere usata per modulare in 
frequenza AM V 1. Questo ha come risulta- 
to un orrendo effetto di vibrato. ... 
L'onda a scaletta pub essere dircttamente 
usata come segnale d'uscita. Un risultato 
un tantino meno cigolante e piii flautato, 
ma sempre di tipo pseudo dodecafonico, si 
pub ollenere passando prima I'uscita at- 
traverso un filtro che la renda sinusoidale. 
La figura 2 fornisce un quadro riassuntivo 
della descrizione precedente sotto forma di 
un gruppo di forma d'onda. 

II clrculto completo 

In figura 3 si vede lo schema completo. 
I due multivibratori astabili, sono formati 
da porte NAND di tipo standard. N1 ed 
N2, con i relativi componenti, formano 
AMV 1, che deve generate la frequenza 
principale f|. N3, N4. R3, P3e C4formano 
il multivibratore lento AMV 2. II potenzio- 
metro PI stabilisce il grado di modulazio- 
ne di frequenza di fi, ossia I'effetto di vi- 
brato. 
La pompa diodo-transistor b costruita in- 
torno a Dl e T2. Ogni impulso rettangola- 
re proveniente dall'uscita di N2, provoca 
Pimmissione di una piccola carica in C3, 
cosicchb al colleltore di T2 appare una 
forma d'onda a scala in discesa, che conti- 
nua finchb il pilolaggio atlraverso le 
NAND ed N6 porta in salurazione T3. 
Quando questo succede, C3 si scaricheri 
fino alia tensione di Zener di D2 (2,7 V) e 
ricomincerb una nuova onda a scaletla. 
L'impulso negativo che salura T3 interdice 
anche momentaneamente N2, sincroniz- 
zando in tal modo AMV 1 alia pompa 
diodo-transistor. 
II numero dei gradini e determinato dalla 
tensione di controllo Uc. Tanto maggiore 4 
la tensione, tanto maggiore sarb il guada- 
gno di T1 e quindi sar^altrettanto maggio- 
re I'alzata dei gradini. Tanto maggiore sa- 
ra I'alzata dei gradini, tanto prima si arri- 
verb al "sommo" della scala e quindi la 
successiva onda partirS dopo un numero 
inferiore di gradini. La figura 4 mostra 
quanto succede in realty. 
La tensione di controllo uc, proviene dal 
circuito sample and hold formato dai FET 
T4. T5 e T6. T4 4 un inseguitore di source 
che fornisce un punto di pilotaggio a bassa 
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Elenco componentl Condensalori: 
C1 ,C5,C8 ■ 3n3 
C2 = 680 p 
C3 = 1 n 
C4 = 1p5/16 V 

Resistenze: C6 = 100 n 
R1,R7 = 1 k 07 = 470 p/10 V 
R2 1 15 k 09 = 100 p 
R3,R4.R10 = 22 k 010= 10p/16 V 
R5,R8,R12 = 4k7 
R9 • 470 k 
R11 = 100 n Semloondultori: 
R6. R15 = 100 k Dl =1N4148 
R13 = 1 M D2 ■ zener 2V7 
R14 - 10 M T1 ,T2 = 80 547 
P1.P2 = 100 k lin. T3 = 80557 
P3 = 220 k lin. T4,T5,T6 - E 300 
P4 = 22 k lin. 101,102 = 4011 

Rgura 1. Schema a blocchl del D JDJD J. A regola- 
rl Inlervalll, II clrcullo sample and hold memorlzza 
II valore latanlaneo della lenalone deH'onda a gra- 
dlnl us. La lenalone rllevata 6 passala atlraverso 
un butler per conlrollare II numero dl gradlnl del- 
I'onda a acala prodotta dalla pompa a dlodo- 
Iranaiator. 

Flgura 2. La relazlone temporale Ira le varle ten- 
alonl. Dopo ognl camplonamenlo, la tenslone dl 
controllo uc 8 mantenula al valore lalantaneo 
camplonalo dl us. II nuovo valore dl uc (In questa 
llluelrazlone) rlduce II numero del gradlnl da eel a 
quattro. II che corrlsponde ad un aumentodl 11/2 
volte nella frequenza d'usclta. 

Flgura 3. Schema completo del DJDJDJ. 

Flgura 4. Illustra come la magglor dltlerenza dl 
lenslone Ira due gradlnl successivl, porll alia ne- 
cesslli dl un minor numero dl gradlnl percomple- 
lare la scale. 

impcdenza. Ogni volta che T5 e pilotato in 
conduzione da un breve impulse. I'clemen- 
lo di "memoria" C6 si caricheri al valore 
istantaneo della tensione a gradini Us. C6 
mantcrrA questo valore fino al successive 
comando di campionamcnlo al commuta- 
tore T5 che lo costringerA ad assumere un 
altro valore istantaneo. Gli impulsi di co- 
mando al gate di T5 provengono dal multi- 
bibratore lento AMV 2/ menlre il mono- 
stabile N7/R6/C5. fa in modo che siano 
sufficientemenle stretti. P3 provvede a re- 
golare la "ncrvositA" del suono definitive, 
controllando la successione delle singole 
note. 
La tensione ai capi di C6 ^ amplificala da 
un altro source follower (T6) ed usata per 
fornire la tensione di controllo alia pompa 
diodo-transistor. La regolazione del po- 
lenziometro P4, determina il salto medio 
in frequenza da una nota all'altra. II segna- 
le d'uscita pub essere direttamente prele- 
vato dal source di T4, con il commutatore 
S nella posizione superiore, oppure dal cir- 
cuito formatore composto da N8 usato 
come buffer analogico, che funziona da 
semplice filtro passabanda. L'uscita otte- 
nuta con S in posizione bassa e piu rasso- 
migliante ad una sinusoide e certamente 
piu piacevole da ascoltare. 

Aspettl pratlcl 

Ogni costruttore pub decidere se i poten- 
ziometri saranno dei trimmer o dei norma- 
li regolatori a manopola. Questo ha natu- 
ralmente influenza sul suono finale. P2 de- 
termina il campo di frequenze coperte dal- 
la "melodia". P3 e P4 determinano en- 
trambi la rapiditA con cui le note si susse- 
guono a vicenda. P3 regola anche la 
frequenza del "vibrato" c PI la sua pro- 
fondilA. 
fe probabilmente una buona idea usarc un 
preselettore per aggiustare P3 in modo che 
la frequenza di modulazionc sia di 6 Hz. 
Un gadget del tipo di questo generatore di 
musica-che-fa-finire-tutte-le-musiche, ri- 
chiede un'adatta "acconciatura". Un al- 
traente possibililA sarebbe di monlare il 
generatore insieme ad un semplice amplifi- 
catore di potenza ed un alimentatore entro 
un contenitore carino, per esempio quello 
di una vecchia radio a transistor. Uno po- 
Ircbbe voler andare ancora piu indietro nel 
passato e fare un modello in miniatura 
degli enormi apparecchi radio che si usava- 
no ai tempi delle valvole. H 

MULTIMETRO DIGITALS 
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TenslonI c.c.: 1 mV - 1000 V 
TensionI c.a.: 1 mV - 1000 V 
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Correntl c.a.: 1 /iA - 1 A 
Reslstenze: 1 O - 20 MQ 
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II re 16 capacitivo e formato in linca di mas- 
sima da un oscillatore, da un rivelatore c 
da nno stadio di pilotaggio del rel6. 
Uno spezzone di filo c collegalo ad un 
punto "sensibile" nel circuilo oscillatore. 
Ogni oggetto in vicinanza di questo filo 
caricherii I'oscillatore e nc varierS la fre- 
quenza; la distanza alia quale si verifica 
questo fenomeno, dipcnde dalle dimensio- 
ni deH'oggetto, dalla sua capacita di pro- 
vocare pcrdite, dalla sua vicinanza con il 
filo e, naturalmenle, dalla stabilita deU'o- 
scillatore. Un grandc conlenitore di acqua 
salaia, qual'e in pratica il corpo umano, 6 
particolarmenlc efficace. II potenziometro 

di aggiusiamento PI si usa per regolare lo 
stadio oscillatore (Tl) in modo che si trovi 
al limile dell'oscillazione. Questa regola- 
zione deve esscrc fatta con ['"antenna" 
collegala e si complcta per tentativi: dopo 
ogni riaggiustaniento ci si deve allontanare 
di qualche passo per vedere se Toscillatore 
riparte, 
L'oscillatore pilota uno stadio amplifica- 
lore e rivelatore (T2, D2, D3). Fin tanto 
che l'oscillatore funziona, la base di T3 
rimane negaliva. Se un oggetto sufficiente- 
mente grande si avvicina all'antenna, 
scompare il pilotaggio negative su T3. R7 
forniscc quindi una correnle sufficiente a 

commutarc in conduzione il circuito Dar- 
lington (T3, T4) in modo da eccilare il reld: 
questa corrente non deve cssere superiore 
ai 50 mA, C7 determina la velocity di re- 
azione del circuito. 
Se regolato in modo appropriato, il circui- 
to rileverA una persona cntro un raggio di 
circa un metro dall'antenna. La sensibility 
aumenta usando un filo di maggior lun- 
ghezza. 
La bobina 6 formata da 50 spire di filo di 
rame laccato 00,2 mm (36S.W,G.)avvol- 
te sopra un nucleo per alta frequenza. h 
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Resistenze: 
R1,R3 = Ik 
R2» 270 
R4,R6 = 100k 
R5 =■ 47 
R7 = 1M 
PI = 4k7 

Condensatori: 
Cl ,C4,C5 = 470p 
C2 = 4n7 
C3,C6 = 270p 
C7 = 47n . . . 10/J/3V 

Semlconduttorl: 
Tl= E300 
T2 = BP 494 
T3,T4 = BC547B 
DI = 9.1 V zener (400 mW) 
D2 . .. D5=1N4148 

Misc.: 
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Antenna FM integrata 

per interni 

A 

Questa anlenna FM per Interni 
insieme al suo ampllficatore 
apposltamente progettato 
confermerd dl essere la soluzione 
desiderata da lungo tempo da 
parte di coloro che non sono 
soddlsfattl della quality ottenuta 
con antenne plii o meno 
raffazzonate sospese al soffltto 
del sogglorno, ma d'altra parte 
non sono in grado di montare 
un'efflclente antenna esterna. 

Qucsio articolo ^ stato scritio a beneficio 
di quei radioascoltatori che possiedono un 
efficienle impianto FM sierco e non sono 
contenti delle sue prestazioni per il falto 
che il segnalca radiofrequenza provenien- 
te dall'antenna, ha un livello insufficiente 
e/o lo siesso si verifica per la qualita. Que- 
ste condizioni non riguardano solo coloro 
che occupano alloggi od apparlamenti In 
modo non stabile, ma anche gli occupanti 
di condomini provvisti di un sislema cen- 
tralizzato di antenna obbligatorio ma non 
del tutto efficienle. Gli ascoltatori insoddi- 
sfatti che non vogliono piegarsi a delle 
circostanze al di fuori del loro controllo, 
devono ricorrere ad antenne autocostruile 
da piazzare nel solaio o nello stesso sog- 
giorno. In quest'ultimo locale e peraltro 
impossibile installare un'antenna molto 
voluminosa c si devono quindi usare siste- 
mi meno cfficienti. 
Per il costruitore principiante di antenne 
interne, la figura 1 mostra due semplici 
progetti di dipolo. La versione a 240/300 
G e formata da uno spezzone di piatlina 
con presa al eentro e con I conduttori cor- 
tocircuitati aU'eslremila; la versione a 
60/75 £2 e ancora piii semplice e consiste 
soltanto di una piattina con i conduttori 
separati tra di loro per una lunghezza di 75 
cm ed allargati in modo da formare una T. 
Pero un semplice dipolo. non puo avere un 
sufficiente guadagno. 11 solo mododicom- 
pensare questa insufficienza e di aggiunge- 
re un amplificalore per il segnale a radio- 
frequenza. Continuando con questo ragio- 
namento, sembra logico combinare il di- 
polo e 1'amplificatore in un""anlenna elet- 
tronica" autonoma. II requisilo base che 
deve soddisfare il sistema di antenna eoin- 
volgc una serie di obieitivi di progello che 

sono differenli da quelli che riguardano gli 
amplificalori di antenna normalmenle di- 
sponibili. L'obiellivo non e di migliorare 
un segnale a radiofrequenza gia buono, ma 
di cambiare un segnale inefficiente in un 
segnale utile. La principale caratterislica 
del sistema integrate, sara I'allo guada- 
gno; effetli collaterali come rintermodula- 
zione non dovranno comunquc essere tra- 
scurati. 
La lista di requisiti necessari per ramplifi- 
calore che pubblichiamo qui di seguito, 
darii un'indicazionc dei problemi che si 
sono dovuti risolvere nel progetto del siste- 
ma integrato: 
1. dimensioni ridotle; 
2. guadagno maggiorc possibile; 
3. basso livello di rumore, preferibilmente 

minore di quello della maggior parte 

dei sintonizzalori FM; 
4. stabilita in tulle le condizioni; 
5. costruzione rclalivamente semplice e 

poco costosa; 
6. facile taratura e semplice uso; 
7. se possibile, alimentazione in corrente 

continua tramite il cavo di collegamen- 
to tra I'antenna integrata ed it ricevito- 
re FM. 

II requisite 7. fornisce I'occasione perulle- 
riori idee. 
Sarebbe interessanle evitare la complica- 
zione di un alimentatore separate, prele- 
vando la corrente continua dall'alimenta- 
tore del rieevitore. 
In molli casi non ci sono difficolti per 
ottenere questo, facendo in modo che 1'as- 
sorbimento di corrente sia ragionevolmen- 
le basso. Combinando la potenza assorbi- 
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la con il punto n. 2 (maggior guadagno 
possibile), scmbra di dovcr cscluderc in 
partenza dal progetto I'uso dei FET. Per 
quanio i FET abbiano il vantaggio di un 
basso rumore e di un'alta immunila all'in- 
termodulazione, uno siadio a FET con 
guadagno ragionevole, assorbe di solito 
qualche dccina di mA cd anche cosi il gua- 
dagno i inferiore a quello di un buon iran- 
sislore bipolare per radiofrequenza. Usan- 
do due stadi a FET, si potrebbc ottcncre 
un guadagno sufficienic, ma la corrente di 
circa 20 mA non potrebbc csserc prelevata 
con sicurezza dal ricevitore FM. 
Una valutazione piii dcttagliata del requi- 
sito 3. (rumore nelPamplificalore), portera 
alle seguenti osservazioni. Uno stadio a 
FET falicosamentc otlimizzato per il mini- 
mo rumore (di solito abbassando notevol- 
mente il guadagno!) ha un contenuto di 
rumore di circa 1 dB a 100 MHz. Lc figure 
di rumore della maggior pane dei ricevito- 
ri FM commerciali, sono raramentc infe- 
riori ai 4.5dB circa. Perquesto motivonon 
c'i un grande interesse a sacrificare 1'alto 
guadagno per raggiungere Una figura di 
rumore eccczionalmente bassa. 
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D1.D2 = 2 x 1N4148 
LI A = 3 spire LIB = 154 ... 2 spire 

= 1/8 W 

E stato dimoslrato che un amplificatore 
d'antenna ben progettato, che impieghi 
transistori ad alia frequenza di buona qua- 
lity, non avra un rumore superiore ad I dB. 

Descrizione del clrcuito 
Poiche la maggior parte dei modcrni rice- 
vitori FM e alimentata con antenne a 60 o 
75 ohm, I'amplificatore e stato progettato 
per accordarsi a questa impedenza. 
Per soddisfare ai requisiti di progetto, spe- 
cialmente quelli riguardanli il guadagno e 
la stability, i stato trovato che il progetto 
piO efficiente e quello che fa uso di transi- 
stori in cascode. I lipi scelti (BFY 90 e BF 
200) sono conosciuti per le loro eccellenti 
prestazioni in VHF. 

Figure 1. Dlpoll Internl costrulll con piatllna stan- 
dard a 300 n. 

Figura 2. Schema del clrcuito dell'anlenna Inlerna 
Inlegrata La llgura 2b moslra le connesslonl del- 
l ampllllcatore airallmenlazlone. 

L'antenna vera e propria e un dipolo aper- 
to formato da due aghi da calza melallici o 
da due sottili elementi telescopici. Per il 
migliore adattamento la lunghezza totale 
dovrebbe essere di 150 cm. Se lo spazio e 
veramente scarso e si pub accettare un se- 
gnale piii debole, si possono usarc antenne 
di lunghezza inferiore, ma in ogni caso la 
lunghezza totale del dipolo non devc scen- 
dere al di sotto dei 60 cm, 
L'antenna fa parte integrale del circuito 
d'ingresso dell'amplificatore formato da 
Cl e da LIA (vedi figura 2). I diodi DI e 
D2. collegati in antiparallelo, servono da 
protezione conlro i segnali eccessivamente 
inlensi. II condensatore variabile C1 e usa- 
to per accordare l'antenna alia massima 
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intensity di segnale della siazionc desidera- 
ta. Questo controllo di sintonia e una ca- 
ratteristica essen/iale del sistema, L'avvol- 
gimento seeondario LIB, applica il segnale 
al transistor d'ingresso Tl. II circuito in 
seric LIB/C2, e regolato per il miglior 
adattamento d'impedenza variando C2. 
Lo stadio in cascode Tl e T2, fornisce tin 
guadagno apprezzabile. Si e partiti dal pre- 
supposto the ralimentazione deve pervc- 
nire tramite il cavo coassiale che va al rice- 
vitorc FM. L'indultanza L2 evita ilcorto- 
circuito del segnale amplificato da pane 
del collegamento aH'alimenlazione. 

Allmentazlone 
Se si ha intenzione di usare un alimentato- 
re separate, occorre fare attenzioneche Cx 
ed Rx (vedi figura 2b) siano tnoniaii il piit 
vicino possibile ai terminali d'ingresso di 
antenna del ricevitore FM, Si deve peraltro 
ricordare che la soluzione piit convenienle 
ed elegante da un punto di vista lecnico i 
quella di usarc I'alimentazione del ricevi- 
tore FM, Questo richicde naluralmentc 
una piccola modifica nell'apparecchio.ehe 
non sari comunque originc di complica- 
zioni. 
La figura 3 mostra con tnaggiori dettagli 
come pu6 essere fatto il lavoro. La mag- 
gior parte dci ricevitori e alimentata a 12 o 
15 V, il che richiede una serie di resislenze 
serie rispetlivamenle calcolata I k5 e di 2k2 
(Rx). In altri casi Rx pu6 essere facilmenle 
calcolata usando la seguentc formula: 

Tensione al ricevitore — 7,5 V 
  = Rx 

3 mA 

La basetta stampata 

Allo scopo di evilare delusioni quando il 
progetlo e fatto funzionarc, non e necessa- 
rio ricordare che la costruzione dei circuiti 
VHF deve essere eseguitacon curaefacen- 
do attenzione ai problemi che possono in- 
sorgere. 
Neiramplificatore d'antenna il primo sta- 
dio impiega il tipo BFY 90, che i piuttosto 
"delicato", facile ad oscillare alia minima 
provocazione, che trasforma un preampli- 
ficatore FM di dubbie quality in un tra- 
smeltitore FM piit o meno efficiente. Per 
ovviare a problemi di questo genere, la 
basetta stampata (vedi figura 4) e slala 
disegnata con la massima cura. I compo- 
nenti non sono disposti per dare un "bel- 
Paspetto" ma per"funzionare bene". Inol- 
tre la basetta e ramata sulle due facce, una 
delle quali e usata come schermo. II con- 
densatore di sintonia C1 non edirellamen- 
le montato sul circuito stampato, eosicche 
si pu6 usare un qualsiasi tipo in commer- 
cio. 

Note costruttlve 

I quattro pernini che collegano le parti 
ramate comuni delle due facce del circuito 
stampato, sono di importanza essenziale. 
Questi collegamenti vanno eseguiti inse- 
rendo corti spezzoni di filo al terminale 
comune ed agli altri fori liberi del circuito 
stampato. I pernini devono essere saldati 
su ambedue le facce. Tutto questo per ga- 
rantire una buona schermatura. 
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Elenco component! 

Resislenze (lutte 1/8 W): 
R1,R2,R3 = 10 k 
R4 = 220 L2 
R5 = 470 O 
Rx vedi lesto 

Conden^atori: 
C1 = variabile 2 20 p 
C2 = compensalore 12 + 100 p 

C3,C4,C6. 
Cx = 1 n ceramico 
C5 = 220 p ceramico 
C7 = 10 n ceramico 

(o MKM) 

Semiconduttori: 
DI ,D2 = 1N4148 
Tl = BFY 90 
T2 = BF 200 

Indultanze: 
L1 = bobina sintonia, vedi teslo 
L2 = impedenza 1 -h pH 

II passo successive potrebbebbe essere II 
montaggio dei transisiori, Sia Tl che T2 
devono essere inserili a fondo nci fori, con 
uno spazio massimo tra il corpo e la super- 
ficie del circuito stampato di circa 6 mm. 
Poiche non i stato previsto il quarto foro 
per la connessione del filo collegato all'in- 
volucro dei transisiori, questo piedino de- 
ve essere direttamenle saldato alia pista di 
massa del lalo componenti della basetta, 
come mostrato in figura 5. L'usodi basetle 
ramate sulle due facce comporta il mon- 
taggio dei componenti distanziati dalla su- 
perficic della basetta e questo pu6 essere 
ottenuto facendo scivolare sotto al coinpo- 
nentc un pezzetto di cartone prima della 
saldatura. 
Tutte le resislenze sono da 1/8 W. I con- 
densatori devono essere del tipo ceramico 
a disco e di buona qualili. 
I costruttori non devono avvolgersi da soli 
L2. Impedenze di tipo adatlo possono es- 
sere acquistate in molti negozi di compo- 
nenti, che ne hanno a disposizione di vari 
lipi ed a prezzi conlenuti. II valore non e 
critico e pu6 stare tra I e 5 pH, 
L'indultanza LI deve invece essere co- 
struita apposta. Deve essere avvolla su un 
diametro di 6 mm e deve averc un nucleo di 
ferrite con permeability pr = 12. II nostro 
ampliftcalore prototipo usa un tipo 
Kaschke KH5/20- 44/20 con nucleo a vite 
marcato in verde modello G5/0,75/13 e 
tipo K3/12/100, La figura 6 ne mostra la 
costruzione. La bobina LIA e formala da 
3 spire di filo argentato 0 0,6 mm (n° 22 
S.W.G.); LIB ha una spira e mezza o due 
spire di filo di rame smaltato da 0.5 mm 
(S.W.G. 24). 
La fotografia mosta come si possono inte- 
grare in un insieme compalto le due picco- 
le antenne telescopiche, il condensatore di 
sintonia e la basetta stampata. E assoluta- 
mente necessario fare tulli i collegamenti a 
C1 ed al dipolo, piu corti possibile. 

Procedlmento dl taratura 
Dopo che il sistema di antenna 4 stato 
collegato al ricevitore FM, conlrollare che 
la tensione i capi di C7 sia di circa 7,5 V. In 
caso diverse correggere il valore di Rx. 
Cominciare col trovare una stazione pros- 
sima al limite superiore della banda e rego- 
lare C1 e C2 per la minima capacita. 
Girare il nucleo di LI peroltcnere la mas- 
sima intensity di segnale all'indicatore di 
sintonia del ricevitore. Regolare Cl e C2 
per il minimo rumore. Quindi riaggiustarc 
il nucleo di LI per la massima intensity del 
segnale e bloccarlo in questa posizione. 
Trovare infine un segnale alia frequenza di 
circa 95 MHz e regolare Cl e C2 per la 
massima intensity. 
Avendo fatto in modo che la lunghezza del 
dipolo rimanga inalterata. le posizioni di 
LI e di C2 non avranno bisogno di taratu- 
ra. Una sintonia accurata sulle altre stazio- 
ni pu6 essere fatta con il condensatore di 
accordo CL 

Prestazionl 
Per quanto una misura del guadagno non 
presenti di solilo molte complicazioni, il 
problema di questo progetto integrato sta 
nel fatto che non e possibile fare una misu- 
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Flgura 3. Collegamenll dl polenza ed a radlofre- 
quanza al rlcevllora FM. 
Flgura 4. Dlsposlzlone del componenll e basetla 
atampala (EPS 9423). 
I collegamenll Ira le antenna, C1 e la basetla devo- 
no esaere plii corll posslblle. 
Flgura 5.1 termlnall dl emettllore base e colleltore 
del due translalori, devono esaere Inaartll nel cor- 
rtspondenll forl della basetla: II terminalscollega- 
to deve assare dlrettamente saldato alia superflcla 
ramata. 
Flgura 6. Parllcolare della boblna dl alntonla LI. 
Flgura 7. Osclllogramma dell'anallzzatore dl apet- 
tro per la banda FM - VHF dl 84 - 104 MHz, come 
rlaulla captato da uno stllo a quarto d'onda ... 

Flgura 8. ...a come rlaulta se captato dall'anlenna 
FM Integrata. case lead 

ra siill'amplificatorc da solo, in quanlo 
forma un circuito unico con I'antenna. 
E peraltro possibile valutare le prestazioni 
del sisteina integralo per eonfronto con 
altri sistemi. La prima possibilita che vicnc 
in mente a quella di usare un analizzatore 
di spettro in alia frequcnza. 
Come riferimento c stata usala una sempli- 
ce antenna a stilo a quarto d'onda. II risul- 
lato della misura e moslrato in figura 7. 
L'analizzalore di spettro 6 slato regolato 
per una risoluzione di 30 kHz, 2 MHz per 
divisione e frequenza ccnlrale di 94 MHz. 
L'oscillogramma risultante mostra il com- 
portamento di questa semplice antenna 
nella banda 84- 104 MHz. La scala vertica- 
le e di 10 dB/div. ed il livello di rumore 
(pssia la scric di hassi picchi alia base del- 
roscillogramma) e all'incirca di — 100 
dBtn, corrispondenti a circa 2 pV. 
Senza variare la predisposiz.ione dell'ana- 
lizzatore si e poi falta una misura sull'an- 
tenna integrata. 
La figura 8 mostra il risultato. La differen- 
za e evidentel.L'amplificatore e stalo sin- 
tonizzato a 99 MHz per effettuare questa 
prova e risulta provalo un guadagno a 
questa frequenza di circa 14 dB. Natural- 
mente non tulle le stazioni sono amplifica- 
te allo stesso modo, a causa delle piccole 
differenze neH'orientamenlo deH'antenna, 
Una misura separata del rumore ha dimo- 
stralo che la figura di rumore deve essere al 
di sotto dei 2 dB, ma con I'equipaggiamen- 
to a disposizione non e stata possibile una 
misura piu accurata. 
Questa valutazione per eonfronto non e 
naturalmente un sostituto adeguato della 
misura assoluta, ma nondimeno dara achi 
intende costruire ed usare il sistema inte- 
grato, un'idea dei risultati che si pu6 atten- 
dere. Questo si pud affermare avendo dato 
in prova il prototipo in esame ad otto spe- 
rimentatori che I'anno usato nelle rispelti- 
ve abitazioni: setle di questi lo hanno di- 
chiarato preferibile al loro impianto d'an- 
tenna centralizzato. h 
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Miiii-ricevkore 

ad onde medie 

Questo rlcevltore 6 cosi sempllce 
che si pud costrulrlo con minima 
spesa e grazle al piccolo numero 
dl componentl 6 tacllmente 
mlnlaturlzzablle e si pub 
agevolmente portare nella tasca 
dl un vestlto. Cibnonostante la 
rlcezlone delle stazloni local! b 
buona anche senza antenna e 
terra esterne. 

II funzionamento del ricevitore i cccezio- 
nalmente semplicc. _ 
II transistor Tl funziona da ampliftcatore 
a radiofrcqtienza e da rivelatorc in reazio- 
ne. II grado di reazione e quindi la sensibi- 
lity del ricevitore. pud esscre controllato 
da PI, Per quanlo I'uscila verso la base di 
TI sia diretlamente prelevata aU'estremity 
del circuito accordato L l/CI. anzichd tra- 
mite un avvolgimento di accoppiamenlo, 
I'impedenza presentata da Tl esufficiente 
per assicurare un basso smorzamento al 
circuito oscillantc, Poiche il guadagno di 
corrente di Tl diminuisce in corrisponden- 

za delle frequenze alte della banda, mentrc 
aumenta Pimpedcnza di ingresso. il guada- 
gno di questo stadio riniane pressocheco- 
slante sull'intera banda, lanto che e gene- 
ralmente necessario un solo aggiuslaggio 
di PI. 
La rivelazione avviene al collettore di Tl e 
I'impedenza di uscita di questo stadio, in- 
sieme a C3, filtra la componente a radio- 
frequenza del segnale raddrizzato. T2am- 
plifica ulteriormente il segnale audio desli- 
nato a pilotare una cuffia a cristallo. 

Costruzlone 

Per il ricevitore istata prevista una basetta 
stampata molto compatta. LI deve essere 
montata il piu vicino possibile alia superfi- 
cie del circuito stanipalo per evitarc pro- 
blemi di instability, Coloro che desiderano 
miniaturizzarc ulteriormente il progetto, 
possono fare dcgli esperimenli riducendo 
le dimensioni del nucleo di fertile ed 
aumentando il numero delle spire perotte- 
ncre la medesima induttanza; dalo che LI 
6 molto piccola polrb essere nccessaria 
un'antenna esterna, da collegarc alPestre- 
mita calda di LI tramite un condensatore 
da 4.7 p. 
Le dimensioni raccomandate per LI sono: 
65 spire di filo smaltalo 0 0.2 mm (36 
S, W.G.) avvoltesu un bastoncino di ferrite 
0 10 mm e lunghezza 100 mm. con la presa 
a 5 spire dall'estremila "fredda" della bo- 
bina. 
CI pub essere un condensatore variabile in 
miniatura (a dialcttico solido) da 500 p. 
oppure, se si vuole ricevere una sola stazio- 
ne. pub essere sostituito da un condensato- 
re fisso con capacity leggermente inferiore 
a quella necessaria in parallelo con un 
trimmer da 4-60 p. Con questo sistema si 
potranno ulteriormente ridurre le dimen- 
sioni del ricevitore. 
Infine I'assorbimento di corrente del rice- 
vitore e eslremamente basso (circa I mA) 
quindi potry lavorare per molli mesi con 
una batteria PP3. 

5? 11 

=' 

Elenco componentl 
Reslstenze: 
R1 = 1 M 
R2 = 39 k 
R3 = 6k8 
R4 = 2k2 
PI = 1 k potenziometro 

Condensalori: 
C1 = 500 p (variabile) 
02= 100 n 
C3 = 470 p 
C4,C5 = 4/J7/ 6 V 

Varie: 
T1,12 = BC 549C 
LI = bobina sintonia 

(vedi testo) 

£ 
{*) 9 V 

T,.T, = BC 5490 

C2 

Cl 

. 60Wdg 

5Wdg 

^100" 
■ R 5000 

r® 

T2 [ "ij 4^7 
'0V 

C4 

470D HTur l^. 
r-T -<5 

10Cm ferr 
LI = 0 2 mm Cu em 
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Distributore 

di man^ime per pesci 

La conservazlone degll acquarl durante le vacanze pu6 essere un 
problema. Peraltro II dlsposltlvo qul descritto risolverd questo 
problema dlstrlbuendo automaticamente la quantity necessarla dl 
clbo ognl giorno. II sistema conslsle In un clrculto azlonato dalla luce 
che controlla II distributore dl manglme vero e proprio. Questo 
clrculto rlleva II passaggio dall'oscurltd alia luce allo spuntar del 
giorno ognl mattlma, ed attiva II distributore. 

4* 

II cibo e conienuto in una tramoggia con i 
lati sagomati a V(figura I).Sulfondodella 
tramoggia c'e un contenitorecilindricoche 
gira su tutta la lunghezza della tramoggia, 
con una parte della parete tolta per forma- 
te una finestra, 11 cilindro e mosso, tramite 
tin riduttore ad ingranaggi, da un motori- 
no permodelli, Quando il contcniloregira, 
si riempira quando la fessura sarS rivolta 
verso I'allo e si svuolerA ncH'acquario 
quando girerS con la fessura in basso. 11 
numero di giriche il cilindro dovra fare per 
ogni distribuzione di cibo e quindi la quan- 
tita totale di cibo erogalo e controllato dal 
circuilo elettronico. Un cappuccio sul fon- 
do del distributore evita che gli spruzzi 
prodotti dai pesci o dall'aeralore possono 
far conglomerare il mangime bloccando il 
distributore. 

II clrculto 

In figura 2, T1 eun inseguilorediemettito- 
re il cui potenziale di base e controllato da 
una resistenza LDR R1 e da un potcnzio- 
metro PI. Segue un trigger di Sclimitt.T2e 
T3, che possiede un alto grado d'isteresi. 
Questo pilota T4, tramite R9 ed il diodo 
Zener D2. Menlre fa buio la resistenza 
dell'LDR e alia. II potenziale di emetlitore 
di T1 e quindi alto. T2e in conduzionecT? 
i inlerdetto. Quindi anche T4 e in condu- 
zione. Quando comincia a far giorno la 
resistenza dell'LDR si abbassa, il poten- 
ziale aU'emetlitore di Tl diminuisce e 
quando viene raggiunta la soglia di inler- 
ruzione del trigger di Schmitt T2si interdi- 
ce e T3 passa in conduzione. 
T4 di conseguenza si interdice. II punto A 
assume il potenziale deiralimentazionc. 
La soglia di accensione all'alba pud essere 
regolata con PL L'istercsi del trigger di 
Schmitt e lalmente grande che anche note- 
voli variazioni della luminosity diurna non 
causeranno eccitazioni spurie. Nondime- 

no bisogna stare attenti di assicurarsi che 
la LDR sia schermala dall'illuminazione 
artificiale dell'ambiente, perche non si ab- 
biano accensioni spurie durante la sera. II 
circuilo di controllo del motoree mostrato 
in figura 3. Quando T4comuta alPinterdi- 
zione all'alba. T5 passa in conduzione. 
Questo mette a massa la base di T6 attra- 
verso C2c T6si interdice fintafilo che €2 si 
e caricato a sufficienza, tramite RI5 e P2. 
per riportarlo in conduzione. Durante 
questo tempo T7 e T8 restano in conduzio- 
ne ed il motorc gira. II tempo di carica di 
C2 c quindi il tempo di rolazione del moto- 
re e mostrato in figura 3. Quando T4 com- 
muta all'interdizione all'alba, T5 passa in 
conduzione. 
Questo mette a massa la base di T6 attra- 
verso C2 e T6si interdicefintanlocheC2si 
e caricato a sufficienza, tramite RI5 e P2. 
per riportarlo in conduzione. Durante 
questo tempo T7 e T8 restano in conduzio- 
ne ed il motorc gira. II tempo di carica di 
C2 e quindi il tempo di rolazione del molo- 
re, pud essere regolato mediante P2. Alia 
sera, T4 passa in conduzione, T5 si apre, 
ma questo non ha effelto sullo state dello 
stadio successive, per cui non si ha distri- 
buzione di cibo, 
Se il distributore di mangime deve essere 
usato in periodi che non siano di vacanza. 
I'inlerruttore a Triac di figura 4 pud essere 
usato per conlrollare Pilluminazione del- 
I'acquario. E importante collegare C3 ai 
capi del rcaltore della lampada fluorescen- 
te per evitare che alte tensioni appaiono ai 
capi del Triac. 
Se il circuito di illuminazioneecollegatoal 
distributore automalico di mangime, c as- 
solutamente necessario assicurarsi che la 
costruzione finita sia adeguatamente isola- 
ta poiche il condutlorc di terra del distri- 
butore e collegato al neutro della rete. Nes- 
suna parte del circuilo deve essere accessi- 
bile, ed in particolare deve essere isolalo il 
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Parete divisoria 

Molore in c.c. con ridullore 

Contenilore rotanle 

Le dimensioni a, b e c dipendono 
dalla quantity giornaliera di clbo 

0,125 A 
fusibile ritardalo 0, 50V / 1A 

3-^) 
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TUN 
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TUN 
a? R4 TUN RIO 

LDR 03 02 = 6V2 

motore, compreso I'albero di trasmissio- 
ne. II potenziomeiro P2deveaverc I'alberi- 
no in plastica e tutlo il dispositivo deve 
essere inserito in un contenilore plastieo 
senza sporgenze metalliche. 

Costruzlone del distrlbutore 

II sistema migliore e forse quello di co- 
struirlo con laminate acrilico. trasparente 
in modo da poter agevolmente conlrollare 
il livello del mangime. II tutto pub essere 
incollalo con collante acrilico. Molori con 
adatti riduttori ad ingranaggi si possono 
trovare nella maggior parte dei negozi di 
modellistica. H 

r-!; 
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II circuito eompleto dclla scalola musicale 
c mostrato in figura I. Nl .... N3compren- 
dono un oscillatore formate da tin intcgra- 
lore (Nl)eda un trigger di Schmitt (N2ed 
N3). Se I'uscita di N3 ^ a livcllo logico 
basso, I'uscita di Nl sale verso il positive 
fine a raggiungcre la soglia superiorc del 
trigger di Schmitt, 
I 'uscita di N3 va quindi a livcllo alto e 
I'uscita di N1 scendc verso il negative fine 
a raggiungcre la soglia inferiore del trigger 
di Schmitt c cosi via. Un amplificatorc 
buffer in uscita T1/T2 pilota un altopar- 
lante. 

f.,= — 
2Ci R 

C1 i fisso e cosi ciascuna dellc note suona- 
te da questa scalola musicale e determina- 
ta commutando un diverso valore di R per 
mezzo di interruliori Reed attivati da una 
calamita. 
I valori resistivi farannosuonarealla scato- 
la musicale una scala lonica sol-fa di un'ot- 
tava e mezza. ma si possono anche suonare 
semplici motivi se i valori resistivi sono 
calcolati con la seguenle formula; 

Scatola musicale 

R = 
3 x 10'' x f. 

dove R c in kQ ed f in Hz. 

Questo piccolo, sempllce circuito pu6 essere usato per costrulre un 
dlvertente giocattolo musicale In forma dl tamburo che, rotolando sul 
pavlmenfo, suonerd la scala musicale, delle nlnnenanne oppure altrl 
motlvl. 

M. Bolle La vclocita alia quale il condensatore del- 
I'integralore CI si carica e si scarica e quin- 
di la frequenza deU'oscillatore e invcrsa- 
menle proporzionalc alia costante di tem- 
po deH'integratore R x Cl. dove R 6 la 
resistenza tra I'usciia di N3 e 1'ingresso di 
Nl (Rl, R6 .... R16). 
La frequenza dell'oscillazione si ricava 
dalla formula: 

Nota to (Hz) R (k) formata da 

Do mediano 261.6 127 100 + 27 
Do diesis 277,2 120 120 
Re 293,6 113 100 + 13 
Re diesis 311.12 107 68 + 39 
Mi 329,6 101 usarc 100 k 
Fa 349,2 95 68 + 27 
Fa diesis 370,0 90 68 + 22 
Sol 392.0 85 75 + 10 
Sol diesis 415,3 80 47 + 33 
La 440,0 76 56 + 20 
La diesis 466,2 71 56 + 15 
Si 493,9 67 56+11 

9V 
© 

Nl N3=IC1 =004011 

300R i',,- 

N 3 N2 

TUP ac 160 33p 
sr s 12 mterrutton Reea Ri6 * BG 557 3C214 BC 157 BC 143 t27k 

* O.bW 113. 
Rid* ■:in 101 « BC 
R13* 

R»2* 
if 

RIO* 
67k 

R9* 
e— 

l.S* 

R6* 
t H •. - 

ci* 
i.w 

" vedi teslo 

Figura 1. Schema della scatola musicale. 
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/ Piaslra del ciicuito 
Batlena 

i 
Calamila 

Alloparlanle 

Figura 2. La scalola muslcale 6 allogglata In un tamburo clllndrico. Quando queslo rotola, gll Inlerrullorl Reed chludono passando davantl alia calamlta. 

I valori resistivi per le note dell'ottava su- 
periore si trovano semplicemente dimez- 
zando i valori resistivi dati in tabella. 
Si deve osservare ehe, a causa della tolle- 
ranza dei componenti nell'osciltatore e dci 
livelli di soglia delle porte NAND, posso- 
no non essere ottenule le esatle frcquenze 
calcolate. Per6, utilizzando resistenzc con 
tolleranze abbastanza slrette per "R", si 
otterranno i corretti intervalli della scala 
musicale. 
Come allernativa si pud includere un po- 
tenziometro di regolazione. da mettere in 
serie ad ogni resistenza, per accordare con 
precisione ciascuna nota. 

Costruzlone 

II circuito e alloggiato in una latlina vuota 
di caffe, o simile contenitore cilindrico (fi- 

gura 2). Per cominciare si taglia un pezzo 
di Veroboard al diamelro interne del con- 
tenitore e su qucsto si monta il circuito con 
i 12 interruttori Reed (o con il numero 
richiesto per il molivo desiderate) distri- 
buiti sulla circonferenza. Al centro della 
piastrina si deve pralicare un foro. dove si 
infila un bullone che fara da perno per il 
magnete, il quale viene sospeso aU'estremi- 
ta di una piastrina lipo Meccano o simili. 
Sulla base della latlina si pralicanodei fori 
e sul fondo della stessa si monta I'allopar- 
lante, con i fili di alimentazione fissati con 
nastro adesivo alia parele della lattina, in 
modo da non dislurbare la rotazione del 
magnete. Si monta quindi la piastra del 
circuito a circa due terzi dell'altezza della 
latlina, ed infine la batteria che pu6 essere 
del tipo PP3 oppure un altro lipo a 9 V di 

piccole dimension!. 
Perche il tamburo possa liberamente gira- 
re, la batteria deve essere fissala con il 
centro di gravila che coincide con Passe del 
tamburo. 
Se si fa rotolare il tamburo, gli interruttori 
Reed ruolano davanti alia calamila c sono 
azionati in successione persuonare il moti- 
ve. Naturalmente, se il tamburo viene fat- 
to rotolare nella direzione sbagliata, il mo- 
tive vena suonato all'inverso, quindi sa- 
rebbe una buona idea quella di dipingere 
una freccia sul tamburo per indicare ilcor- 
retto verso di rotazione. 
Un punto importanle da tener presente e 
che il magnete non deve essere Iroppo po- 
tente, ed i Reed non devono passarc Irop- 
po vicini ad esso, altrimenti non potrebbe- 
ro piii essere azionati uno alia volta, M 

n H 
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Quesio progelto i desiinaio all'uso in mo- 
de Hi in scala HO, Quesli sono grandi a 
sufficicnza per lasciare spa/ioadeguatoal- 
rclcltronica, sia nella caldaia die nel ten- 
der. Nei modelli piii piceoli si pud realizza- 
re lo stesso progelto. ma non sul circuito 

Treno a vapore 

Sbuffa il vapore, naturalmente elettronico! 

L'elettronica 6 stata usata per Imitare una fantastlca quantity di cose 
diverse. Modelli clberneticl, generator! di effettl sonori, nasi 
elettronlci - dlte qualsiasi cosa e vedrete che 6 stata tentata! Alcune 
cose, naturalmente, sono plii dlfficlll dl attre; II rumore di una 
locomotiva a vapore 6 certamente plii facile da imitare che II sapore 
di certi tipl dl caff^. Cl sono per6 del problem! per inserlre un 
realistlco generatore dl effettl sonori all'lnterno dl un modelio dl 
locomotiva. Questo § tuttavia possibile usando component! mlniatura 
ed un mlnlclrculto stampato. 

stampato di questa versione! II circuito 
pud essere usalo sia nci sislemi a corrente 
continua che in quelli a corrente alternata. 
Che cosa pud fare esattamente quesio si- 
mulalore di treno a vapore? Per prima cosa 
imita gli sbuffi del vapore che sfugge dai 
cilindri. Per essere almeno mediamente re- 
alistlco. questo effetto deve ovviamcntc 
variare con la velocita: piii veloce corre la 
locomotiva e piu veloci si devono sussegui- 
re gli sbuffi di vapore. Far andarc piii o 
meno veloci i vari effelti in modocontinuo 
sarebbe una soluzione formidabile, ma i 
circuit! necessari richiedcrebbero troppo 
spazio Poi. naturalmente. e'e il fischio. 
Ma questo e compreso. 

II circuito e alimentatocon una ballcria od 
una pila al nikel-cadmio, cosicchc la loco- 
motiva pud emetlere acconci rumori anchc 
qtiando c fernia oppurc marcia lentamen- 
te. 

Lo schema a blocchi 

Come in effelti ci si pud aspettare, il rumo- 
re del vapore deriva da un generatore di 
rumore (vedi figura 11. Quesio non d un 
problcma in un sistema elettronico. (Di 
solito il problema maggiore e quello di 
climinarlol). 
II ritmo oceorrente si ottiene mediante un 
modulatorc pilotalo da un VCO (oscillato- 
re controllnto in lensione). Questo VCO 
produce un segnale a bassa frequenza che 
varia con la velocita della locomotiva: la 
sua lensione di controllo e derivata dall'a- 
limentazione del motore, 
II suono del fischio a vapore e anch'esso 
ricavato dal segnale di rumore. In quesio 
caso il rumore d introdolto in un oscillato- 
re a bassa frequenza (LFO), che produce il 
caratteristico suono "rauco" del fischio a 
vapore. Un amplificatore di polenza (A) 
alza il livello dellc uscite del modulatore e 
dell'LFO per pilolarc Paltoparlanle. 
II fischio a vapore d azionato da un'inter- 
ruttorc, Questo pud essere azionato a ma- 
no. certamente. ma il risullato non sarebbe 
troppo realistico. Un sistema migliore con- 
siste nel montare un microswitchsottoalia 
locomotiva e prevedere delle "gobbe" tra i 
binari per azionarlo in determinati punti. 

II circuito 

A prima vista il circuito di figura 2 polreb- 
be essere un tanlino terrorizzante. Pud 
sembrare incredibile che tulto si possa infi- 
lare sulla basetta stampata di figura 3! Ma 
dimentichiamo per il momento la costru- 
zione c diamo un'occhiata piu da vicino al 
circuito. 
La sorgenle del rumore originale d un dio- 
do Zener, Dl. La sua uscita d amplificata 
da Tl e dall'operazionale AL II successive 
passo d di modulare il segnale di rumore 
producendo gli "sbuffi di vapore". Questo 
compito spetta ad A2; il segnale di control- 

i ' i ' 
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lo per questo modulatore 6 ricavato da un 
VCO a bassa frcquenza (A3). II potenzio- 
melro PI regola la profondil;) di modula- 
zionc. P2 dctermina la polarizzazione in 
conlinua per A2; questo la variare 11 livcllo 
di rumorc ed il "suono", Quando il trcnoc 
fcrmo. P2 e aggiustato per produrrc il "si- 
bilo a macchina ferma". 
Quando la locomoliva comincia a muo- 
versi ci sard naturalmente una tensione ai 
morsetti del motore M. Questa tensione 6 
raddrizzata da D4 .... D7 e mandn in con- 
duzionc T2. II VCO (A3) comincia ad 
oscillare modulando il segnale di rumore. 
L'inserzione del diodo D3 crea parccchi 
interessanti effetti: la tensione ai capi di 

modulatore rumore 

VCO FO 

Flgura 1, Schema a blocchl del generalore dl etlelll aonori per Ireno a vapore. Un generalore dl rumore 
provoca II slbllo del vapore ed agglunge M caratterlsllco Ilmbro "rauco" al llachlo a vapore. 
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Flgura 2. Polrebbe sembrare Incredlblle. ma tullo questo circulto trova posto sulla basetta slampata dl flgura 3. 
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C15 e fatta scendere piii velocemente di 
quanto possa risalire. in modo che si ottic- 
ne un rumore che si avvicina molto a quel- 
10 degli sbuffi del vapore; aH'aumentare 
dclla velocity, la tensione continua media 
ai capi di CI5 tende ad aumeniarc, in mo- 
do da far salirc il livcllo di rumore; infine. 
quando la loconiotiva si ferma, la tensione 
su CIS aumenta lentamente fino al valorc 
finale di "parcheggio". 
Quando la locomotiva accelera, la tensio- 
ne ai capi del motore aumenta. Questo fa 
atimenlare la frequenza del VCO e di con- 
seguenza gli sbuffi di vapore si susseguono 
piii rapidamenle. C'i, naluralmente, un 
piccolo ritardo: se la tensione ai morsetti 
del motore cresce di colpo, ci vuole un 
certo tempo perehi la locomotiva acceleri. 
Un simile ritardo e di eonseguenza incor- 
porato anche nel circuito di controllo: 
C14. Se occorre si pub modificare il valorc 
di questo condensatore fino a che la caden- 
za degli sbuffi di vapore non corrisponda 
con sufficienle precisionc all'effetliva velo- 
citii della locomotiva. anche quando quc- 
sla accelera o rallenta. Naluralmente una 
regolazionc fissa di questo tipo pub solo 
essere approssimativa: I'aggancio di uno o 
piii vagoni alia locomotiva aumentera leg- 
germente la cadenza: in pratica perb que- 
sto effetto e scarsamente avvertibile, 
11 suono del fischio a vapore viene prodot- 
to da A4. Fondamentalmcnte si tratta di 
un oseillatore a bassa frequenza. Si ag- 
giunge una certa quota di segnale di rumo- 
re, tramite C17. per produrre la caralteri- 
stica sensazione sonora. 11 fischio e acceso 
0 spento daH'interruttore SI. Come detto 
prima, b una buona idea quella di usare un 
microswitch sistemato sotto alia locomoti- 
va azionato da camme che si innalzano Ira 
le rotaie. 
1 segnali "vapore" e "fischio" sono en- 
trambi applicati ad IC2:1'amplificatore di 
uscita (e difficile potcrlo definire "di po- 
lenza! .,.). I livelli dei due segnali possono 
essere variati modificando i valori di RI2 
e/o R14. 

Montaggio 

La basetta stampala e la disposizione dei 
componenti appaiono in figura 3. Per 
mantenere ridotto I'ingombro le resistenze 

I 

1 

4 
v/iV 

(da 1/8 W) ed i diodi, sono montati in 
posizionc verlicale. Per la medesima ragio- 
ne si usano dei condcnsatori elettrolitici al 
lantalio, che hanno ingombro minore ri- 
spetlo ai tipi normali. Sulla serigrafia dei 
componenti e'era soltanto posto per il nu- 
mero d'ordine dei componenti. senza la R 
o la C, percib allenzione a non confondere 
condensatori con resistenze! 
Trovare un adatto altoparlante potrebbe 
essere un problema, in quanto deve essere 
sufficienlemente piccolo da essere inserito 
nella locomotiva o nel lender. Se questo 
pub essere di qualche aiuto, la scelta del- 
Pimpedenza e libera Ira 4 e 16 £2. Infine 
Palimentazione. Tre pile da 1,5 V in serie 
saranno sufficienti, ma degli accumulatori 
al nikel cadmio potrebbero essere una so- 
luzione piii pratica. Questi ultimi si posso- 
no caricare con la eorrente del motore, 
quando questo e in molo. 6 previsto un 
adatto collegamento ("N" sul circuito 
stampato e sullo schema di figura 2). che 
risulta collegato con il "+" della batteria 
al nikel cadmio, Non dimenticarc in que- 
sto caso di collegare Palimenlazionc posi- 
liva ("+") al resto del circuito: "N" non e 
collegato al "+" sul circuito stampato. II 
valore della resistenza R27 dipende dalla 
tensione massima al motore e dalla capaci- 
ta delle batterie al Ni-Cd. La eorrente mas- 
sima di carica in mA deve essere limitata 

rzm 
''I V 

'i 
t ij. 

f V f 

ad un decimo della capacity di una cella in 
mAh, In altrc parole, la massima eorrente 
di carica per una cella da 500 mAh sard di 
50 mA, Questo limite viene stabilito dal 
valore di R27 e dalla differenza di poten- 
ziale tra la tensione massima al motore e la 
tensione totale della batteria (4.5 V). 
Qualora si usino delle normali pile a secco, 
R27 e D8 possono esere Iralasciati. 
Tenere presente che il punlo di conncssio- 
ne N e quello aH'interruttore SI si trovano 
sul lato rame del circuito stampato. H 

Elanco componenti 

Resistenze: 
10 k 

Figure 3. Basetta slampata e disposizione del componenti per II generalore. Le resistenze ed I dlodl sono 
montati In poslzlone verlicale. ed I punll dl connesslone "N" ed "S1" si trovano enlrambl sul lato rame. 
per raglonl dl spazlo. Notare che appaiono solo I numerl delle resistenze e del condensatori, senza II 
preflsso "R" oppure "C". 

R1,R11,R16 
R2 = 1 M 
R3.R4,R6,R7,R8,R9,R20, 

R23 = 100 k 
R8 = 120 k 
R5 = t k 
R10 =150 k 
R12,R14 = 33 k 
R13,R18 = 2k2 
R15 = 39 £2 
R17 = 2M2 
R19 = 47 k 
R21 = 22 k 
R22 = 470 £2 
R24,R25.R26 = 220 k 
R27 = vedi testo 
PI = 47 k preset 
P2 = 100 k preset 

Condensatori: 
C1.C3 = 0.1 m/3 V lantalio 
C2,C6,C7,C8 = 1 m/3 V lantalio 
C4,C1 7 = 10 n 
C5,C12,C13,C15 = 10 M/6.3 V 

tantallo 
C9 = 2m2/3 V lantalio 
C10 = 47 m/6.3 V lantalio 
C11 ,C 16 = 1 m/6.3 V lantalio 
C14 = 10 m/'2 V lantalio 

Semicondultori: 
T1 = BC 549C. BC 109C o equiv. 
T2 = 8C 547B, BC 107Bo equiv, 
IC1 = TL084 
IC2 = LM386N 
D1 = 2V7/100 mW diodo zener 
D2 = 3V9/100 mW diodo zener 
D3 . . D8= DUS 
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Moltlpllcatore dlvlsore 
con I'accuratezza dell'1% 

La Burr Brown prcscnia un molliplicatore 
analogico di prccisionc a qua I no quadran- 
li che funziona anche come divisore analo- 
gico a due quadranti per applicazioni in 
campo militare o dove siano richiesie ele- 
vate caraileristiche di affidabilita. 
L'errorc toiale del 4213VM/MIL e solo 
del ± 1%; I'offsel voltage d'uscitac 50 mV. 
II conlcnilore T-100 del circuilo intcgrato 
c a specifica tra — 55°C e + 125 "C, la 
variazione di offset t meno di ± I mV/0C e 
il CMR e superiore a 60 dB, 
La lensione di alimentazione pud arrivare 
a ± 20 Vcc. 
II 4213 VM/MIL e conforme allc norme 
MIL-STD-883 classe B. 

Meiroeleiironica 
V.le Cirent-, IS 
20135 MHano 
Tel: 02/5462641 

zare la loro differenza e poi amplificarla, c 
infine memorizzare tutte qucste curve sem- 
plicemente premendo un pulsante. Tulle 
qucste operazioni non nccessitanodialcun 
sincronismo o scgnale di trigger. 

am 

' • J 

Sintetizzatore e dlvlsore PLL 

L'UAA2000A della Motorola e un circuito 
sintetizzatore Phase Locked Loop (PLL) 
in tecnologia bipolare lJL/EFL. II chip 
consiste di un divisore variabilea 14 bit, un 
divisore fisso ed un oscillalore di riferi- 
mento a 4 MHz, pilotaggi di uscita di ban- 
da ed un amplificalore non lineare. 
II circuito fa partc del sintetizzatore di fre- 
quenza TV standard Motorola c dei teleco- 
mandi TV che utilizzanoi microprocessori 
NMOS a 8 bit MC6805. MC3870 o 
MC6200. 
La Motorola ha presentalo anche il 
TBA21I0, un demodulatore FSK consi- 
stenle in un amplificalore a limitazione di 
infrarosso, un molliplicatore ed un VCO 
che formano un sistema PLL, E progetlato 
per la rilevazione delle frequenze nei siste- 
mi di controllo a distanza PCM. 
II circuito fa pane dei sislemi di teleco- 
mando standard Motorola, che utilizzano 
i ricevitori NMOS MC6203. MC6215. 

Motorola 
Via C. Menolli, II 
20129 MHano 
Tel: 02/738284! 

Analizzatore dl risposta 
da 20 Hz a 200 kHz 

L'RA 200 della Wayne Kerr e un analizza- 
tore di risposta in frequenza operante nella 
banda da 20 Hz a 200 kHz, che offre la 
possibilita di inserire un cassetto per la 
memorizzazione di fino a 5 curve. 
Con I'RA 200/ADSI ^ possibile un con- 
fronto rapidissimo tra due curve, visualiz- 

Lo slrumcnto, dotato di un grande scher- 
mo. e cslremamente semplice da usare, 
non avendo problemi di azzeramento o 
calibrazione ed 6 parlicolarmente adatto 
per il testing di apparecchiature quando si 
vuolc esaminare le caraileristiche dell'am- 
piezza in funzione della frequenza, come 
succede per esempio negli amplificalori, 
equalizzatori, filtri, mixer, trasdullori, re- 
gistralori, linee di trasmissione, reti telefo- 
niche, ecc. 

Telav 
Via S. Anatalone, 15 
20147 MHano 
Tel: 02/4158746 

Kit per slsteml dl trasmissione 
dati a fibre ottiche 

L'HFBR-0010 Simplex della Hewlett- 
Packard i un sistema a basso lasso di erro- 
re che rende le fibre ottiche di semplice e 
pratico impiego per un ampio insieme di 
applicazioni nel seltore dei collegamenti 
digilali. 
II DIT HFBR-0010 viene vendutocomple- 
tamente predisposto per cssere inserito nel 
sistema esistente, ed e composto da un 
ricevitore, un trasmettilore, un insieme 
cavo-connettore lungo 10 m, ed una lette- 
ratura lecnica completa. 1 moduli ricevito- 
re e trasmettilore, che necessitano solo di 
un'alimentazione a 5 V, possono essere 
monlali su circuili stampati miniaturizzati 
e collegali facilmente mediante il gruppo 
cavo/connettore progettalo apposilamen- 
le. 1 moduli possono trasmetlere dati in 
qualunque formato, a velocita compresa 
nel campo che va dalla continua a 10 
Mbaud, con circuiti ingresso/uscila TTL- 
compatibili. 
Siccome i componenti del sistema della HP 
sono totalmente intercambiabili, si puo fa- 
cilmente aumentare la distanza di collega- 
mento. Persistemi finoa lOm.esufficiente 
aggiungere gruppi cavo piu lunghi. Per di- 
stanze maggiori, fino a 1000 m. basta inse- 
rire il nuovo trasmettilore della HP HFBR 
- 1002 Burrus. 

Hewlett Packard 
Via G. di Viltorio, 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/903691 

Quadruple three-state transceiver 

II pA 3448 i un three state bidirectional 
Quad Bus Transceiver prodotto dalla 
Fairchild, che offre la possibilita di pilota- 
re dispositivi con una corrente fino a 48 
mA come richiesto dalla norma IEEE 
Standard Instrumentation Bus(488-1975), 
Usato in unione airF68488. conscnte di 
inlerfacciare il bus di qualsiasi apparec- 
chiatura con la famiglia di microprocesso- 
ri F6800. 
II pA 3448 e fabbricato con tecnologia 
Schottky, quindi richiedc solo 5V di ali- 
mentazione e consiste in quattro back-lo- 
back driver/receiver con controllo del 
three-stale che consenle il controllo di di- 
rezione. 
Questo transceiver potra inlcrfacciarsi di- 
rettamente con logiche TTL o MOS e con i 
bus delle apparecchiature; infatti tutte le 
entrate sono PNP-buffered, ci6 che con- 
scnte di avere un basso input loadingcom- 
palibile con la logica MOS. 
II pA 3448 trova facilmente applicazionc 
in apparecchiature ATE, lerminali, slru- 
mentazione di controllo process! e medica- 
li. 

Fairchild 
V.le Corsica, 7 
20100 MHano 
Tel: 02/296001 

Transistor Swltchmode da 350 W 

La EE Tech annuncia la disponibilitil di 
una serie di Switchmode Power Transi- 
stors in grado di sopportare una potenza di 
350 W con una Vcno che arriva a 500 V e 
una Ic da 15 a 50 A. 
Le serie sonoclassificateda BU x 20 a BU x 
25. 
Quesli livelli di potenza sono stati raggiun- 
ti grazie ad una speciale tecnica di passiva- 
zione con vetro e ulilizzando un processo 
di giunzione enlettica con oro per il mon- 
taggio del chip nel buffer termico in molib- 
deno. 

r 

II package e del tipo TO-3 modificato con- 
forme al TO-204AA/MA. 
Quesli dispositivi di potenza sono stati ap- 
positamente studiati per applicazioni quali 
gli invertitori, i convertitori, i regolatori 
switching e gli oscillatori di potenza. 

EE Tech 
96 High Street 
Sevenoaks Kent TNI3 IJR 
England 
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Indicator! digitali dl pressione 

Nell'indicalore 7IOdella Heise unacclladi 
misura con un sensore ottico, fornisce dci 
segnali proporzionali alia pressione ad un 
circuilo conirollato da un microprocesso- 
re, chc produce dei daii stabill lineari/zali 
per essere poi irasmcssi c visualiz/ati. 

II microprocessore ottimizza le linearita, 
elimina viriualmcnte gli cffelti della deriva 
dci componenii, minimizza gli effctii della 
lemperatura ambiente c fornisce un'uscita 
scriale ASCII. 
La precisionc complcssiva i ± 0.1% del 
campo sui ranges standard. 
La ripelibilitii e migliore dello 0,02% del 
campo. 
II display ^ a LED 4 1/2 digit con punto 
decimale e polarita. 
II tempo di risposta e 250 ms. 
II trasduttore della pressione e di Inconel 
X7I8 resistente alia corrosione, anche le 
altre parti sono di acciaio inossidabile c 
quindi I'unitS pud essere usata con la mag- 
gior pane dei liquidi e dei gas. 
I ranges standard arrivano a 4000 bar in 
gauge o assolute. 
La capacity di sovrapressione e il 100% del 
campo fino a 400 bar e il 30% oltre i 400 
bar. 
II campo di lemperatura di funzionamento 
va da — 9 a + 66 "C. 

Heise 
35 Avenue de Tervuren 
I!-1040 Brusseles - Belgium 

lltOXill'l 

Dlodi PIN di potenza 

La K.S.W, Electronics presenta una fami- 
glia di diodi (PIN) di potenza per impieghi 
in radio frequenza. Quesli diodi. denomi- 
nati KSI00I -KS I003.possonocommuta- 
re una potenza R.F. di 1000 W da 2-30 
MHz con tempi minimi di aggancio della 
portata di 6 ps con distorsione di 80 dB 
sotto la fondamentale. 
I diodi sono stati progetlali percommuta- 
re trasmeltitori radio frequenza, filtri 
d'antenna e reli di adattamento; e perque- 
ste applicazioni essendo diodi capaci di 
tenere 1200 V, possono sostiluire rele elet- 
tromeccanici per R.F. 
La resistenza serie e di soli 0,14 D con 750 
mA di correntc direlta di polarizzazione e 

la capacita del diodo e di 3 pF e 100 V di 
polarizzazione invcrsa, 
Le potenze dissipabili sono le seguenli: 
KS200I PD I k W MHz 2 30e 1:1 VSWR; 
KSI002 PD 300W; KSI003 PD 250 W 
MHz 10 -b 30. 
I diodi saldali metallurgicamente sono an- 
che economici in quanto sono racchiusi da 
un involucro di resina epossidica capace di 
dissiparc 1.5 W in aria libcra, 

Syscom E/enronieo 
Via (Iran Sasso, 35 
:nn92 Cinisello B. 
Tel: 03/61,19:51 

Convertitore S/D con uscita 
in c.c. 

La Computer Conversions Corp. ha pre- 
sentato una serie di convertitori sincro/di- 
gitali, die forniscono un'uscita in continua 
proporzionale alia velocity, oltre ad un'u- 
scita digitale a 10. 12 o 24 bit. 
Le uscite proporzionali alia velocitita ± 10 
Vcc. possono essere usate come segnali di 
retroazione nei servosistemi a circuit© 
chiuso e anche in sostituzione dei tachime- 
tri. 
I nuovi moduli misurano 65 x 78 x 21 mmc 
sono adatti peril montaggiodirellosu una 
scheda a ctrcuito stampato. 
Essi convertono ingressi sincro o resolver 
di 11.8 V o 90 V. 400 Hz o 90 V. 60 Hz in 
uscite binarie parallele che rappresentano 
1'angolo con una precisione di ± 4 minuti 
di arco, 
Non c'e alcuna degradazione della preci- 
sione in tutto il range di lemperatura di 
funzionamento, per variazioni delPam- 
piezza e della frequenza di ± 10% e varia- 
zioni dell'alimentazione di ± 5%. 
II dispositive accetta rale di ingresso di 
IO OOO" al secondo senza introdurre alcun 
errore. 
I convertitori hanno gli ingressi del riferi- 
mento e sincro isolati e forniscono una 
sincronizzazione completa ad un compu- 
ter. 

MnzTER JNvEwaarse ><r.l.UlTrv, 
•I'D CONVUH, 

Le uscite digitali sono DTI /TTL eompa- 
tibili e i dali di ingresso possono essere 
bidirezionali. 
II convertitore SDC 410 C e disponibile 
per due range di lemperatura, da 0 a 70 "C 
o da — 55 ° a + 85 "C. 

Tekelek A in i onic 
Via Mameli. 31 
20100 Milano 
Tel: 02/73110641 

Convertitore D/S a 14 bit 

Un convertitore da digitale a sincro, il 
DSC-544. caratterizzato da 4.5 VA di dri- 
ve. da una riduzione del consumo del 50% 
e dalla eliminazione dclle alimentazioni a 
± 15 V c stato immesso sul mercato dalla 
ILC Data Devices Corporation, 
Progettalo per diventare un complcmento 
del tipo standard industriale a basso profi- 
10 DSC-644. il nuovo D.SC-544 ha uno 
spessore di 20,5 mm. pinouts standard c 
richiede una alimentazionc singola 5 V, 
11 convertitore c mollo cfficiente, per cui 
viene alimenlato dall'ingresso del riferi- 
mento con un alimentatore interno ad im- 
pulsi. 

La sua uscita, isolata mediante un trasfor- 
matore J protelta contro i sovraccarichi, i 
cortocircuili e i sovrariscaldamenti. La dis- 
sipazione termica e slata mtgliorata con 
1'impiego di un dispersore di alluminio 
montato sulla pane superiore del modulo. 
Quando poi la lemperatura arriva a 125 
"C, un cutoff termico incorporate disabili- 
ta gli amplificatori di potenza di uscita. 
II convertitore e disponibile per i due range 
di lemperatura da 0 a + 70 °C e da — 55 a 
+ 85 "C. 
La precisione dell'uscita e di ± 4 minuti. 
II modulo misura 79,4 x 66.7 x 20,8 mm. 

Microelii 
Via P. Uccello. 8 
20149 Milano 
Tel: 02/496854 

P # 

Rlvelatore analoglco dl livello 

II rivelatore di livello logaritmico a 10 li- 
velli TL480C della Texas Instruments, 6 
formato da 10 comparalori e da un circui- 
lo per la tensione di riferimento per la 
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rivelazionc del livello di un segnalc prcscn- 
te all'ingresso analogico, 
La rivelazionc a 10 livelli avvienca passi di 
2 dB. L'ingrcsso analogico presenta un'im- 
pedenza di 100 k£J. 
II TL 480C puicssereusatoin moltcappli- 
cazioni industriali e consumer, quali rive- 
latori di livello. sistcmi di misura a bassa 
risoluzionc. sislcmi di allarmc. sistcmi di 
controllo reazionati. commulatori auto- 
matici di scala. 
Le uscitc a colleltore aperto possono ero- 
gare una corrente di 40 mA c funzionare a 
lensioni di 32 V. 
Pur essendo predisposti per il piloiaggio 
diretlo di display a LED o lampade a fila- 
menlo, le uscitc possono pilotarc anche 
dispositivi logici TTL e CMOS o logiche 
ad alto livello. 
II rivelatorc, incapsulato in un package 
plastico dual-in-line a 14 pin a bassocosto. 
pud funzionare nel range di temperalura 
da 0 a 70 "C. 

Texas Instruments Italia S.p.A. 
Div. Semicondutlori 
02015 Cilladucale (Ricti) 
Tel;0746/69034 

Tester logico per il service 

Si tratta del 7201 Locator della Solartron, 
uno strumento per il testing sul campo 
complelo per il controllo di sistemi logici e 
a microprocessore, 
II 7201 combina una gamma di funzioni 
che consentono ai tecnici della manulcn- 
zione di diagnosticare i guasli in qualsiasi 
parle di un circuito. Tra Tallro. lo stru- 
mento offre la possibility di effeltuare la 
signature analysis, 

r ^ ^ 
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Ponte raddrizzatore a diodi 
Schottky 

Si tratta di un ponte della Varo Semicon- 
ductor die fornisce una corrente raddriz- 
zata media di 750 mA a temperalura am- 
bienle di 40 "C con tensioni inverse di 10- 
20 - 30 - 40 V. 

Ogni diodo del ponte ha una caduta di 
lensione diretta da 0,65 V a 0.75 A. 
La corrente di sovraccarico non ripetitivo 
6 di 75 A (impulso di 100 ps). 
II ponte e alloggiato in contenitore dual- 
in-line a 4 piedini lungo 9.6 mm. I termina- 
li di corrente alternala sono sullo stesso 
lato per facilitare la stcsura del circuito 
stampato. 
Due ponti possono cssere montati in uno 
zoccolo standard da 14 piedini. 
II ponte e stato realizzato principalmente 
per le memoric a bolle. 

Electronic 
C. so Sempione, 60 
20154 Milano 
Tel: 02/313364 

•9 

Un set di funzioni denominato trace analy- 
sis, consente di trovare i guasli entro loop 
logici in retroazione senza interrompere il 
circuito. Questa tecnica consente anche di 
isolate i componenti difellosi su un bus. 
II 7201 Locator pub altresi funzionare da 
timer/contatore/frequenzimetro con se- 
gnali asincroni. 
II testing analogico e possibile mediante un 
DMM incorporato. 
Facile da usare e completamente autoran- 
ging, consente di misurare lensioni effica- 
ci. e dotato di un check di continuita sono- 
ro ed inoltre offre la possibilila di effeltua- 
re misure di temperalura. 

Data Line 
Via Plana. 12 
20155 Milano 
Tel: 02/366066 

Generators di funzioni 
da banco e portatlle 

11 generatore modello 420 della Simpson 
Electric, fornisce segnali di uscila sinusoi- 
dali, ad onda quadra e triangolare, piit 
un'uscita logica c.c. e TTL nel campo di 
frequenza da 0.1 Hz ad I MHzsuddiviso in 
setle range. 
L'ampiezza del segnale e 10 V picco-picco 
su un carico di 600 D ed e variabile con 
continuita di oltre 30 dB. Inoltre un atte- 
nualore fisso consente di imposlare una 
attenuazione di 0 o — 30 dB. 
Lo strumento ha anche un offset c.c. varia- 
bile con continuity con una opportuna po- 
sizione "off. 
La precisione della frequenza 6 ± 3% del 
fondo scala da I Hz a 100 kHz. 

I Ino speciale ingresso VCG consente di 
controllare esternamente eon una lensione 
la frequenza del segnalc di uscila del gene- 
ratore nel rapporto da 300 a 1. 
Sono disponibili due modelli. il 420A che 
funziona solo a rete e il 420D chefunziona 
con batteric al nickel cadmio ricaricabili. 

Vianel/o 
Via T da Cazzaniga, 9/6 
20100 Milano 
Tel: 02/3452071 

Convertitore D/A audio a 16 bit 

II convertitore da digitale ad analogico 
MP-I926, studiato dalla Analogic specifi- 
catamente per poter ricostruire forme 
d'onda dinamiche complesse partendo da 
dali digital!, offre dclle prestazioni per i 
piccoli segnali eccezionali nel campo delle 
frequenze audio. 
Poiehe i segnali audio contengono molte 
informazioni nelle vicinanzedelloOVImi- 
drange), il modulo bipolare MP-1926, sia 
nclla versione lenta che veloce, impicga 
un'architettura segno/ampiczza interna in 
grado di riprodurre queste forme d'onda 
analogiche senza dislorsione di crossover. 
II dispositive e caraltcrizzalo da una di- 
slorsione armonica dcllo 0.005%, da un 
ampio range dinamico a 16 bit, da un set- 
tling minore di 3 ps per l'MP1926A, da una 
linearila intorno al midrange di ± 1/8 FSR 
di sole ± 4 PPM o ± 1/4 LSB e da una 
deriva (per l'MP1926S) di sole ± 5 
PPM/T. 
L'MPI926 pub funzionare nel range di 
temperalura da 0 a 70 "C. 

Elcam 
Via Bassini, 14 
20133 Milano 
Tel: 02/2365255 

PNP relay driver 

E disponibile dalla Rifa il nuovo PNP relay 
driver PBD 3540. 
Questo circuito, studiato per I'uso in sistc- 
mi con positivo a massa. pub essere pilota- 
to da una logica con alimcnlazione negali- 
va. 
II disegno brevettato con diodo zener assi- 
cura una notevole rapidita di "fall-off del 
driver, 
II circuito b incapsulato in un contenitore 
metallico TO-39. 
I suoi dati caratteristici sono; corrente di 
colletlore di 100 mA. corrente di base di 
200 pA e lensione di saturazione VCE di 
1.0 V. 

Racoel 
C.so di P.ta Romana. 
20122 Milano 
Tel: 02/5452608 

121 
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Amplificatori a microonde 
per telecomunlcazioni 

La Microwave Power Devices ha messo a 
punto una serie di amplificatori a micro- 
onde di potenza allo stato solido, funzio- 
nanti nel range da 1.3 a 2.4 GHz. con 
potenze di uscita continua lino a 20 W, 
I dispositivi neccssilano di una alimenta- 
zione singola a 20 o 24 Vcc e raggiungono 
un rendimento maggiorc del 20%. 
Le spccifiche tipiche del modello A2I23- 
150 sono: range di frequenza da 2.1 a 2.3 
GHz, potenza di uscita di 15 W e di ingres- 
so di 350 mW. VSWR Ingresso/Uscita di 
2; I su 50 Q. bassissimo ritardo digruppo, 
uscite spurie sotto i 100 dBc, reiezione dcl- 
le armoniche del secondo e terzo ordine 
rispettivamente di — 20 dBc e — 30 dBc, 
temperatura di funzionamento da + 5 a + 
75 "C. 
L'unitii, che e munita di connettore SMA 
(maschio o femmina), misura solo 140 x 70 
x 32 mm. 

Romagnoli eletironica 
Via Firenze, 130 - Amelia Km 319 
57100 Livorno 
Tel: 0586/40730! 
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Strumento per la misura 
delle vlbrazlonl 

La Carl Schenck ha costruito uno stru- 
mento universale di misura delle vibrazio- 
ni del peso di soli 6 kg. 
Come "filtro di tracking" offre nuove pos- 
sibility nel campo della misura, della va- 
luazione ed eliminazione delle vibrazioni 
meccaniche in macchine completamente 
assiemate, fondazioni ed ediftci. 
II "Vibroport" con lutli gli accessori e con- 
tenuto in una valigetta portatileed e impie- 
gabile quindi dovunque nella sperimenta- 
zione e in produzione, duranle il montag- 
gio o in manulenzione. 

Come strumento universale di misura delle 
vibrazioni, realizza le funzioni di sette ap- 
parecchi ed e adatto alia soluzione dei se- 
guenti problemi: equilibratura statica e di- 
namica di rotori in condizioni d'esercizio, 
in particolare anche di rotanti con velocity 
di rotazione incostante. a basso numeri di 
giri oppurc in prcsenza di vibrazioni di 
disturbo molto forti c vicine, analisi di 
frequenza di vibrazione, analisi armoniche 
di vibrazioni complesse, rilievo di curve di 
tracking di macchine, rilievo dei diagram- 
mi polari di funzioni di trasferimentofdia- 
gramma di Nyquist), rilievo di diagrammi 
di ampiezza e fase delle vibrazioni. misura 
dell'intensity delle vibrazioni di macchine, 
misura senza contalto di vibrazioni mecca- 
niche e oscillazioni di alberi. 
Tutte le grandczze misuratesono visualiz- 
zate su display digitali e possono essere 
registrate su un rcgislratore X-Y. 
Come captatori di vibrazioni possono es- 
sere collcgati, oil re i normali sensori. dei 
rivelatori elettrodinamici e dei captatori di 
spostamento non a contatto molto maneg- 
gevoli. 
II campo di velocity d'impiego del Vibro- 
port. si estende da 50 a 100.000 g/min. 
L'apparecchio viene alimentalo dalla retc 
oppurc da batlerie ricaricabili al nickel- 
cadmio incorporate nelPapparecchio. 

Schenck Italia 
Via Forlezza, 2 
20126 Milano 
Tel: 02/2550551 

Analizzatorl per protocolli 
bit-oriented 

La nuova serie di analizzatori della Spec- 
iron. destinati alia diagnostica delle linee 
di trasmissione dali, e composta da 4 mo- 
delli che vanno dal semplice monitor di 
linea al piii sofisticalo analizzatore mulli- 
funzione, programmabile ed inlerattivo e 
consente aH'operatore, grazie alia proce- 
dura guidata che appare sequenzialmcnle 

sul video, la rapida predisposizione deico- 
mandi in funzione dei vari protocolli di 
linea. 
II D-580 e un monitor di linea di facile 
impiego con possibility di visualizzare full- 
duplex e on-line trap fino a 4 caralteri; 
provvisto in ingresso di mefnoria buffer da 
4 k, capace di soppressione dei caratteri 
idle e sync, e dotato fra 1'altrd di indicazio- 
ne a LED dei 21 fili dell'interfaccia RS- 
232C. 

9# 

II D-582 e un monitor di linea con possibi- 
lity interattive, in grado di emulare sia un 
terminate che un modem, capace di svolge- 
re compiti di controllo e generazionc dina- 
mica del CRC; provvisto di mcmoria buf- 
fer d'ingrcsso di 2000 caratteri ed'uscita di 
50 caratteri, ha come altre dotazioni stan- 
dard 2 contatori, 2 temporizzatori ed un 
lemporizzatore di esecuzione. 
II D-584, monitor di linea byte-oriented ed 
analizzatore inlerattivo con set di istruzio- 
ni per compilazione di programmi com- 
plessi fino a 69 step, e capace di eseguirc 
controllo e generazione dinamica di CRC; 
costituiscono dotazioni standard una me- 
moria buffer d'ingrcsso di 2000 caratteri e 
una d'uscita di 300 caratteri, 4 contatori, 4 
temporizzatori ed un temporizzatore d'in- 
tcrruzionc. 
Infine il D-586 potente monitor di linea 
bit-oriented c analizzatore inlerattivo, ca- 
pace di opcrare con programmi complessi 
fino a 99 passi c provvisto come dotazioni 
standard di istruzioni per SDLC/HDLC 
che conscntono di creare una vasta gamma 
di programmi per protocolli bit-oriented; 
■'unity e equipaggiata con una memoria 
buffer di ingresso di 4 k ed una d'uscita di 
1,2 k, 4 contatori, 4 temporizzatori ed un 
temporizzatore d'interruzione; ogni im- 
missione di programmi e dati nel buffer e 
facilitata dalla tastiera. 

Elellronucleonica 
P.zza De Angeli, 7 
20146 Milano 
Tel: 02/4982451 
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Strumentl analogic! 
per termocoppie 

Gli strumenti ad alimentazionc propria, 
disponibili dalla Omega Engineering, ven- 
gono offerli in un'ampia gamma di dimen- 
sioni, calibrazioni e ranges di temperatura. 
Le serie Heavy Duty 4000 e 7000 sono 
caratlerizzate da un funzionamento ad alte 
prestazioni, bassa frizione e dalla compen- 
sazione incorporata dalla giunzione fred- 
da bimetallica. Le parti in movimento 
schermale ne conscntono il montaggio sia 
in pannelli di acciaio che di alluminio. 
La precisione standard e pari a ± 2% del 
fondo scala a 77 °F. 

Omega Engineering 
One Omega Drive 
Box 4047. Stamford 
Connecticut 06907 
Tel: 203/359-1660 
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MuKlmetrl dlgltall Philips. 

II megflo In 

prestazlonl e prezzo. 

Da una analisi comparativa del rapporto 
preslaziom/prezzo i Mullimetri Digilali PM 2517 
risullano vincenli. 
Pur fornendo superbe pieslaziom da strumenli di 
laboralorio quali le quallro cifre piene e le gamme 
automatiche, vengono oflerii ad un prezzo altamente 
competillvo 
VI invlllamo a considerare le caratteristlche prolessionali 
solto elencale, unilamente alia possibillla di scegliere tra il 
modello con display a cristalli liquid! e quello a LED, la 
realizzazione ergonomica, robusta e compalta e giudicare 
quindi la (ondalezza della nostra asserzione 

A & 

WO 
coo to 01° ?.0 
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Displays a 4 cllre piene: aumentata risoluzione rispello ai 
S'/z cifre. Inoltre indicalore dell unila di misura, 
Camblo gamma automallco: per praticilS di misura. 
Naluralmenie vi P anche quello manuals. 
Vero valore eflicace: il solo modo per mlsurare 
corretlamenle segnali in c.a., non perfellamente 
sinusoidali. 
Correntl slno a 10 A: la lendenza di ulilizzare lensioni 
sempre piu basse richiede tassativamenle di poter 
misurare slno a 10 A 
Protezione dai sovraccarichi: e impossibile danneggiarlo. 
Mlsure dl temperalure: con sonda opzionale 
Congelamento della misura Indicala: un grande 
vanlaggio ollenibile con lo specials punlale opzionale, 

Philips S.p.A. 
Oivisione Scienza & Industria 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.35.248-249 

Flllall e Agenzie; BOLOGNA (051) 493046 
CAGLIAR1 (070) 666740 - PADOVA (049) 657.700 
ROMA (06) 382.041 - TORINO (011) 2164121 

Test a Measuring 
Instruments PHILIPS 

Valigette per assistenza 

tecnica Radio W 

e ogni altra esigenza 

custodie per strumenti di misura 

Fabbrica specializzata in; 
• Borse per installatori, manutentori di 

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

art. 526/abs/TVR 
VAL1GETTA MODELLO "007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Gusclo Inleramente 
In maleriale plastlco 
Indeformabile 
anllurlo ad alta reslslenza 
con telalo In durallumlnlo. 

Tasca porta schemi 
e document!, 
corredata di n, 29 
postl valvole, 
dl pannetlo 
con psssantl elastlcl 
per alloggiamento utenslll. 
soomparll porta tester eco. 
e dl due astuccl dl plastlca 
con divisor! per resistenze 
e piccoll pezzl dl rlcambio. 

ditto FERRI 
del dot tor Ferruccio Ferri 

via castel morrone 
telefono 27.93.06 
20129 milano -Italy 

19 

Spedire il tagliando a: dltta Ferrl - via Castel Morrone, 19 
20129 Milano 

Vogliate inviarmi il Vs/ Catalogo generale. 

Sig... 

Via... 

Citt£. 

. n0.. 

CAP. 



"best-seller" 

di Elektor 

V V -*** 11 t 

Ld 
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digit 1 

introduzione 
alia tecnica 
digitale 

* _I 

digit 1 

II libro costituisce un'introduzione passo- 
passo alia teoria di base e alle applicazioni 
dell'elettronica digitale. 
Scritto in una forma comprensibile a tutti, 
questo testo non prevede I'apprendimento 
di formule noiose e astratte ma. in loro luogo, 
fornisce spiegazioni chiare e semplici dei 
fondamenti dell'elettronica digitale basate 
su esperimenti pratici che hanno il preciso 
scopo di rafforzare i concetti di volta in volta 
acquisiti. 
Per queste ragioni, il libro Digit 1 viene fornito 
anche complete di una bellissima e 
originale piastre sperimentale a circuito 
stampato, che consente un facile 
montaggio dei circuiti proposti nel testo. Si 
tratta, in sostanza, di un libro di eccezionale 
valore didattico, unico nel suo genere e 
destinato a riscuotere ampio success© 
anche in Italia. Le vendite in Europa di 
questo testo hanno superato le 100.000 
unitd. 

Tagliando d'ordim." per il digil 1. Da imiare a: .ICF - Via dei Lavoralori. 124 - 20092 Cinisello B. (Ml) 

Nome Cognome 

ndirizro 

Cap. Citta 

5 

Codice Fiscale (indispensabile per te aziende) 

Inviatcmi; 
□ digit 1 L. 7.000 (Abb. L. 6.300) Cod. 2000 
□ digit 1 complete di piastra sperimentale EPS 9430 L. 14.000 (Abb. L. 12.600) Cod. 2001 

□ Paghcr6 al posiino L + L. 1.000 per contributo fisso spese di spedizione 
□ Allege asscgno n0 di L (in questo caso la spedizione i graluita) 

□ Non abbonalo □ Abbonato a: □ Selezione RTV □ Millccanali □ Sperimentare □ Elektor □ II Cincscopio 

n o 

& 

n pi 

X 



pubbllclti 

= abbonarsi conviene 
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Si riceve la rivisla prcferita, fresca di stampa, a 
casa propria alineno 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 noslro servizio abbonamenti rispedisce 
lempestivamente eventual! copie non recapilate. 
dietro semplice segnalazione anche telefonica, 
Si risparmia fino al 40% e ci si-pone al riparo 
da eventuali aumenti di prezzo. 
Si riceve la Carla (JBC 1981 un privilegio 
riservato agli abbonati alle rivisle JCE. che da 
diritto a moltissime facilitazioni, sconti su 
prodotti, offerte special! e cosi via. 
Si usufruiscc dello sconto 10% (e per eerie 
forme di abbonamento addiritlura il 30%) su 
lutli i libri editi e distribuiti dalla JCE per 
tuito I'anno. 

Si acquisiscono inoltrc preziosissimi 
vantaggi... 
Qualche esempio TTI./IC Cross Reference 
Guide un manuale che risolve ogni problema 
di sostituzionc dei circuiti integrali TTL 
riporlando le cquivalenze fra le produzioni 
Mitsubishi. Texas Instruments, Motorola. 
Siemens, Fairchild. National. AEG- 
Telefunken, RCA. Hitachi. Weslinghouse. 
General Electric, Philips Toshiba. 
La Guida del Riparatore TV Color 1981 un 
libro aggiornatissimo e unico ncl suo genere. 
indispensabile per gli addctti al servizio 
riparazionc TV. 
La Guida Radio TV 1981 con 
I'elencazione completa di 
tulle le cmiltcnti radio 
televisive italiane ed il loro 
mdirizzo. 

Le rivisle leader 
in eletlronica 
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...sl risparmia il 20 3 

18 buone e convenienfti 

Le riviste .ICE 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 elettroniche. 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 teslo 

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

anche a quelli commerciali del settore. Crescente spazio e dedicato alia 
strumentazione, musica eletlronica, microcomputer. 

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

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

PROPOSTE TARIFFE PRIVILEGI RISERVATI AI SOLI ABBONATI 

1) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anzichb L. 24 000 
lesleio L 97 SOU) 

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

2) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 19.500 
anzich6 L 30 000 
lestoio I 30 5001 

- Carta dl sconlo GBC 1981 
- Indice 1980 dl Selezione (valore L. 500) 

3) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anzlchb L. 24,000 
lesloro L 30 000I 

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

4) Abbonamento 1981 a 
IL CINESCOPIO (2.500) 

L. 18.500 
anzichb L. 30 000 
IMtafO L 28 S00I - Carta di sconto GBC 1981 

5) Abbonamento 1981 a 
MILLECANALI 

L. 20.000 
anzlch6 L. 30.000 
letlera L 33 0001 

- Carta dl sconto GBC 1981 
- tnserto mensite Millecanall Notizle 
- Guida Radio TV 1981 (valore L. 3.000) 

6) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.500 
anziche L 54 000 
IBSICO L 55 000) 

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

7) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE f 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anziche L 48 000 
(Mtao L 64 000) 

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

8) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anzichb L. 54 000 
(estero L S3 50(11 

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

9) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE f 
ELEKTOR 

L. 36.500 
anziche L 54 000 leslerv i 66 5001 

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

10) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE f 
IL CINESCOPIO 

L. 36.000 
anziche L 60 000 
lesreio L 56 000) 

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

11) Abbonamento '981 a 
ELEKTOR -f 
IL CINESCOPIO 

L, 35.700 
anziche L 54.000 
lestero I 56 500j 

- Carta dl sconlo 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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O 40% scegliendo Ira 

idee abbonamento... 

impiegano componenti moderni facilmente reperibili con speciale inclinazione per 

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

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

Millccanali, 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" nell'affascinantc 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 delLassistenza radio 

TV e deU'antennistica. 

PROPOSTE 

12) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE f 
MILLECANALI 

13) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE f 
SELEZIONE 4- ELEKTOR 

TARIFFE 

L. 37.500 
anziche L 60 000 
loslflco L 59 5001 

L. 52.500 
anziche L 78,000 
(eslero L 81 5001 

PRIVILEGI RISERVATI Al SOLI ABBONATI 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Inserto mensile Millecanali Notlzle 
Carta dl sconlo GBC 1981 
Indlce Sperlmenlare 1980 (valore L. 500) 
Indlce Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce Eleklor 1980 (valore L. 500) 
Qulda del rlperatore TV Color (valore L. 8,000) 

14) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE f 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 52.000 
anzichA L 84 000 
leMoro L 80 500l 

Carta dl sconlo GBC 1981 
Indlce Sperlmenlare 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 f 
IL CINESCOPIO 

L. 53.000 
anzichfe l 84 000 
(eslero L 82 500) 

Carta dl sconlo GBC 1961 
Indlce dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce Elektor 1980 (valore L. 500) 
TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 6.000) 

16) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE f 
ELEKTOR -f 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anziche L 78 000 
lesieio L '8 0001 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce dl Sperlmenlare 1980 (valore L. 500) 
Indlce dl Eleklor 1980 (valore L. 500) 
TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8,000) 
Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

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

L. 69.000 
anziche L 108 000 
(eslein L 107 000! 

Carla dl sconlo GBC 1981 
Indlce dl Sperlmenlare 1980 (valore L. 500) 
Indlce dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
Indlce dl Eleklor 1980 (valore L. 500) 
TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
Gulda del rlparalore TV Color (valore L. 8.000) 

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

L. 87.000 
anziche L 138 000 
(ailero L 132 0001 

- Carta dl sconlo GBC 1981 
• Indlce dl Sperlmenlare 1980 (valore L, 500) 
- Indlce dl Selezlone 1980 (valore L. 500) 
- Indlce dl Elektor 1980 (valore L. 500) 
- Inserto mensile Millecanali Notlzle 
- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 
- Gulda Radio TV 198Vvalore L. 3.000) 

ATTEN2IONE: PER I VERSAMENTI UTILIZZARE IL MODULO 
Dl CONTO CORRENTE POSTALE INSER1TO IN QUESTO 
FASCICOLO 
QUESTE CONDIZIONI SONO VALIDE FIND AL 31-1-81 
Oopo tale data sard possibile sottoscrlvere abbonamenti solo alle 
normal! tariffe. 

UTILISSIMI 

VANTAGGI!!! 
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e per chi si abbona 

sconfto 30 7o s 

Corso dl elettronlca 
fondamentale con espe rime nil 

Testo ormai adoHalo nelle scuole per I'alto valore 
dldattlco, dd "finalmenfe" caplie I'eleltronlca 
dalla leorta atomlco ol clrculll Inlegroti SI conll- 
guta anche come vero e proplo "corso dl elettro- 
nlca" per rautodldafta, 
t 15.000 (ADb I 10,500) Cod. 201A 

□l 
coeso 

* 
Q 

Comprendere relettronlca a 
stato solldo 

Corso autodldattico In 12 lezlonl pet comprende- 
re tulti i semlconduttori e II loro (unzlonamento in 
slstemi elettronicl, II corso spiego, partendo da 
zero e senza tare usodella matemotlca, ognl con- 
cetto man mono che si presenta. 
L, 14,000 (Abb L. 9 800) Cod. 202A 

'oaico 
lS,Q<oSolid0 

mm 

introduzlone pratlca all'lmplego 
del clrculll Integral) dlgltall 

Testo che fende a "demistificare" II circulto inte- 
grato permettendo di comprenderne il funzlona- 
menlo al par! di qualsiasi altro circulto. Le defini- 
zioni dl base esposle sono comptensibili a luttl e 
permettono la realizzazione dl circuit! assai inte- 
ressantl, 
L 7.000 (Abb L 4,900) Cod. 203D 

CIK^I 

T, 

o- =0- 

D- 

II Bugbook I — Esperlmentl 
su clrculll logic! e dl memoria 
utlllzzantt clrculll Integral! TTL 

Dai semplld concetti preliminan dl segnali dlglta- 
ll. strobe, gate, al plu complessi argomenti relallvl 
al Iri-state, II bus e la memoria a semiconduttorl 
L 18 000 (Abb I. 12.600) Cod, 001A 

Q DUGSook 

Cu 

II Boogbook II 

Completa la tratlazlone del Bugbook I 
L 18.000 (Abb L. 12 600) Cod. 002A 

Q ̂ ookM 
SBBSBst-,.. 

II Bugbook III — Interfacclamento 
e programmazlone del 
microcomputer 8080 

Conosciuto anche come II libro dell'8080, e il testo 
plu completo In questa specitlca materia Rap- 
presento quindl. lo strumento per acquislre nozio- 
nl sul sistema base a mlcroprocessore e dl ritlesso 
su tultl quei microprocessor! "fllosoflcamente" 
equivalenti, cioe 8085. 8084 e derivali, 8086 e an- 
cora la serle 280. 28. 28000 
L 19.000 (Abb. L. 13.300) Cod. 003A 

'OK Hi 

II Bugbook ll/a — Esperlmentl di 
interfacclamento e trasmlssione 

dati utilizzanti il ricevltore/tra- 
smettltore unlversale asincrono 
(DART) ed II loop dl corrente a 

20 mA 

II testo svlluppa citculfi di comunlcazione ullllzza 
bill per frasterlre intormazloni dlgltall da un circulto 
a qualche sistema d'ingresso/uscifa, come ad 
esempio una teletype usando un circulto Integra- 
te LSI denominato UART 
L, 4.500 (Abb L 3,160) Cod. 021A 

8u®ook». 

II Bugbook V — Esperlmentl 
Introduttivl all'elettronlca digitale, 

alia programmazlone e 
all'lnterfacclamento del 
microcomputer 8080A 

Come tuftl i librl dello serle Bugbook, ha un note- 
vole valore dldattlco Incentrafo sulla spetimenla 
zlone Costitulsce una plelra millare ossleme ol 
bugbook VI, per la divulgazlone e I'lnsegnamento 
delle lecnlche dl utllizzo del microprocessor!, 
L. 19,000 (Abb, L 13 300) Cod. 005A 

BUGBOOK V 

S: (J 

lo- 

ll Bugbook VI 

Completa la tratlazlone del Bugbook V 
L 19.000 (Abb. L 13,300) Cod, 006A 

per risparmiare plu del 

Offerla valida 
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ad almeno due rivisle 

u quest! libri 

II Bugbook VII - 
Inferfacciamento 

tra microcomputer e convertttori 
analogic). Esperlmentl per 

sisteml 8080, Z80, 8085 

UflHzzando concetti ed esperirnenti, nonche ll sl- 
slemo espositivo e didaliico, del Bugbook V e VI, II 
llbro permette di caplre come un slslema a micro- 
processore si Inlerfaccl al mondo estemo Vengo- 
no presentatl, Inoltre, molt! esempl dl Interfoccla- 
mento completo dl scheml elettrlcl e listing dei 
progromml 
L 15 000 (Abb L 10 500) Cod. 007A 

• oco?*— 

mJX 

SC/MP — Applicazioni e 
programml sul microprocessore 

SC/MP 

L'SC/MP 6 un microprocessore che si presto ottl- 
mornente olio spetlmenlozione e olio dldattica 
Le applicozioni presentote nel llbro Infafti, sono 
Indlrizzate alia rlsoluzione del "classic!" problem! 
che si ptesenlano normalmente nella progetta- 
zione con sisteml a microprocessore 
L, 9.500 (Abb L 6,650) Cod. 301D 

SC/JVjp 

SMQ 

Lessico dei microprocessor) 

Praflco ri'enmento per tuttl coioro che lavorano 
nel campo dei microelaboralorl o che ad esso 
sono inleressatl, II lessico fornlsce In sette sezionl; 
un dlzionarlo Inglese-lfollano, una gulda al mune 
n, la deflnlzlone dei segnall nel Ire standard ptlncl- 
pall, gll Indlrizzi del princlpall tabbrlcantl dl micro- 
elaboratorl e gll eventuall rappresenlanll, 
I 3 500 (Abb, L, 2,450) Cod. 302P 

Introduzione al personal 
e business computing 

Un'introduzione esaurienle e semplice al mondo 
affascinante del microcomputer Per II tipo di 
esposlzione adottata 6 un llbro dl facile lefluro 
che non richlede una specifica preparazione tec- 
nlco. Cib nonostanle ll llbro patla dl POM e RAM, di 
come funzlona 11 sistema, di come progrommorlo, 
dl come scegliere e dlmensionare II sistema dl 
base, dl come valutarlo, delle periferiche ecc 
I 14.000 (Abb L 9.800) Cod. 303D 

C^G 

coslo deir abbonaxnento 

fmo al 31/1/81 

0 

I 

Introduzione al microcomputer 
Vol. 1 ■ II llbro del concetti 

fondamentall 

Volume ormal "storlco", caposliplte della tomlsls- 
slmo serle Osbome Presento I concetti (onda- 
rnentoll del microcomputer. daH'archlftelura del 
sistema alia sua progrommazlone. percreare. nel- 
rultlmo capllolo, un set Ipofetlco di istruzloni al 
fine dl simulare futte le possiblli slluazloni reall In 
cul cl verrd a trovare con 1 vari 8080, 6800. 280, 
6502, ed oltri 
116,000 (Abb, L. 11200) Cod. 305A 

Practical Microprocessor - 
Hardware, sofware e rlcerca 

guastl 

Prlmo manuale essenzlalmente pratlco. In lingua 
ilallana, che Insegna tutto sul microprocessor!. Ar- 
flcolafo In 20 lezloni complete dl Inlroduzloni. rias- 
sunli ed esperirnenti, ll llbro curato dalla Hewlett 
Packard, gulda ll lettore passo-passo, E' un llbro 
dawero "unlco" 
L. 35,000 (Abb, L 24,500) Cod. 308B 

V 

Introduzione al microcomputer 
Vol. 0 • II llbro del prlnclplanti 

Corso scrilto per I neofiti. ha II pteglo dl dare, con 
una lecnlca a "carton! animall". una visione d'as- 
sieme su calcolatori ed elaboratori Si illustrano le 
singole parti che costltuiscono II sistema con le 
possibilltd dl espansione e componentl accessotl. 
L 14 000 (Abb. 1 9,800) Cod. 304A 

Prtncipl e tecniche 
dl elaborazione dati 

Iratfazione chiota e conclsa dei princlpl base del 
tlusso e della gestione del dati in un sistema di 
elaborazione elettronica. II volume d conceplto 
pet I'allo apprendimento degli argomenti presen- 
tatl Per la sua particolare strutf ura ogni capitolo 6 
svincolablle dal contesto generale e consullabile 
slngolarmente ad "uno tantum". 
L 15,000 (Abb, I 10,500) Cod. 309A 

LJJ P'-CIP, 
"'"XSSSSI OATI 

m 
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Nanobook Z80 Vol. 1 ■ Tecniche 
dl programmazlone 

II volume e cleOicato al software dello Z80 naturale 
svlluppo sul piano tecnologico e della potenziall- 
td operaflva dell'8060 con partlcolare dguardo 
alia programmazlone In llnguagglo macchina ed 
In llnguagglo Assembler 
L 16,000 (Abb, L. 10.500) Cod. 31 OP 

Nanobook Z80 Vol. 3 • Tecniche 
d'lnterfacclamento 

Contlnua la tratlazolone dello Z80 inlzlata con II 
volume I Inltoducendo ai probleml ed alle tecni- 
che dl Interfacciamenlocon gll element! CPU, PIO 
e CTC. II volume mantlene I'approcclo pragmati- 
co e sperlmentale gld sperimentato con successo 
nel Bugbook. 
L, 18,000 (Abb, L 12,600) Cod. 312P 

DBUG: Un programma Interprete 
per la messa a punto del 

software 8080 

Queslo testo costltulsce un Interessante conlribu- 
lo allo svlluppo della ptoduzione dl spftware Esso 
d sfato svlluppato sull'8080, ancora oggi II piu dif- 
fuse del microprocessor! e rappresenta un appro- 
fondimento sull'opertlvltd dell'SOSO come CPU dl 
un slslema. 
1,6,000 (Abb L 4 200) Cod. 313P 

Tecniche dl intertacciamento 
del mlcroprocessori 

Con I'awentodel mlcroprocessoriedel moduli LSI, 
Inlerfacclate I microptocessotl non e piu un'arle, 
ma signiflca piuttosfo un gruppo dl tecniche e in 
certl casl dl component! da utilizzare nel progetto. 
Questo Hbto Indica le tecniche e I component! 
necessarl per assemblate un slstema complete 
dalla fondamentale unitd centrale dl elaborazio- 
ne ad un slstema equlpaggiato con tutte le petl- 
feriche comunemente usale 
L 22,000 (Abb L 14,400) Cod. 314P 

Element! dl tramisslone dot! 

Affronla In manleta facile e chiara gli argomenli 
relativi alia trasmissione del dati e del segno" in 
genere Costltulsce petcid, un valido ausllio alia 
comptensione delle tecniche dl comunicazione, 
e si rivolge, oltre che agli student! ed al tecnici, agll 
autodidattl che put non possedendo molte cono- 
scenze dl ordine matematico. vogliono appren- 
dere I concetti e le tecniche dl base, 
L, 15.000 (Abb. L. 10,500) Cod. 3160 

Esercttazlonl digital! 

Un mezzo dl insegnamento delle tecniche digltall 
mediante esercitazioni dettagliatamente descrlt- 
te in tavole dldattiche II llbto partendo dalle misu- 
re dei paramefrl fondamentall dell'lmpulso e la 
stima dell'lnfluenza dell'oscilloscopio sul risultati 
della misura arrlvo a spiegare la logica dei circuit! 
TIL e MOS, 
L 4,000 (Abb. L 2 800) Cod. 8000 

II Timer 555 

Oltre 100 circultl pratici e numetosl esperlmenti 
chlatiscono cosa d questo dispositive, e spiegano 
come ullllzzarlo da solo o con aitri dlsposltlvl a 
stato solido evldenziandone le molte carafterlsti- 
che ed appllcazionl, 
L. 8,600 (Abb 6 020) Cod. 601B 
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La progettazione 
degll ampllflcatori operazionali 

con esperlmenti 

II llbro descrive anche attraverso una serie dl espe- 
rlmenti la progettazione ed II modo di operate dl 
amplificatori llneari, differenzlatori ed Integrolori. 
convertitorl, oscillalori, flltrl attlvi ecircullia slngola 
alimentazione 
L, 15,000 (Abb, L 10.500) Cod. 602B 

La progettazione del flltrl attivl 
con esperlmenti 

Libro scritto pet sempllficare I'approccio alia pro- 
gettazione ed alia sperlmentozione dei fillti attlvi 
Non richiede I'uso dl complesse equazioni mate- 
matiche, ma ufilizza numerose tavole, gratlci e 
dove Indispensablie solo le telazionl essenziali 
Insegna a cosfrulre una varietd di filtri attivl tale da 
soddisfote la magglor parte delle necessild 
L 15.000 (Abb L 10.500) Cod, 603B 
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Selezione dl progetti 

Una selezione di Inleressanti progetti pubblicafi 
sulla rivisla "Elektor". Ci6 che costltulsce II "trait 
d'union" tra le varie realizzazloni proposte e la 
varietd d'appllcozione. I'affidabllltd di funzlona- 
mento. la facilltd dl teallzzazione, nonche I'eleva- 
to conlenulo dldattico, 
L 9.000 (Abb L 6,300) Cod, 6008 

La progettazione dei circuit! PL! 
con esperlmenti 

Unlco testo che oltre al pnncipl del clrcuiti Phase 
Locked Loop (PLL) basatl sul clrcuiti Integrali TTL e 
CMOS otfre 15 esperlmenti dl laboraforlo. Conce- 
pllo per un apprendimento autonomo. si rivela 
utlle sla pet gll sperimentatorl che come comple- 
mento al corsl dl perfezlonamento sul clrcuiti Inte- 
grati 
L 14.000 (Abb. L. 9800) Cod. 604H 

Guida al CMOS con esperlmenti 

Cosa sono > CMOS, le lorocaratferlsliche. norme dl 
progetto e una serie di 22 esperimentl, pet chlorite 
I concetti espostl 
II llbro guida alia converslone dl molfi clrcuiti TTL 
eslstentl In clrcuiti equivalent! CMOS a minor po- 
tenza, II volume si pone come naturale segulto del 
Bugbook I e II, 
L 15.000 (Abb. L 10.600) Cod. 605B 

Manuale pratico del riparatore 
radio TV 

II llbro scrllto da un riparatore per i rlparatori e un 
autentico sfrumento dl lavoro Redatto in forma 
piano, e di facile consultozlone, Le notazlonl teorl- 
che sono ridotte al mlnlmo Indispensablie mentre 
abbondano le soluzionl e I conslgll agll operatori 
del servlzio assislenza Radio - TV per la risoluzlone 
pratlca dei loro problemi quolidianl. 
L 18,500 (Abb, L 12.950) Cod. 701P 

Audio Handbook 

Complete manuale di progettazione esamina I 
moltepllcl aspefli dell'elettronlco audio, soprot- 
tulto do un punto dl vista pratico, onallzzando. 
con la stessa euro, sia I concetti generall che i 
dlsposltivi porticolari II llbro costltulsce anche una 
"raccolfa di idee di progetto", di comodo utillzzo 
da parte dell'utente 
L 9500 (Abb L 6650) Cod. 702H 

Audio & HI-FI 

Una ptezlosa guida per chi vuole conoscere lutto 
sull'HI-FI e petcio necessila di criten per la valuta- 
zione, II dlmenslonamento e la scella dl un im- 
pianlo, o gld possedendone uno, lo vuole utilizza- 
re al megllo, ptowedendone. nel contempo. la 
manutenzione 
L 6.000 (Abb L 4,200) Cod, 703D 

Le Radlocomunlcazioni 

II llbro esamina la propagazione e la rlcezlone 
delle onde elettromagnetiche appartenentl allo 
spetlro radio, le interterenze. I radiodisfurbi. 
L. 7.500 (Abb L, 5,250) Cod. 7001 
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Manuale dl sostltuzlone 
del transistor glapponesl 

Manuals di Intercambiobllitd Ira translstorl delle 
seguentl Cose giaoponesl: Sony, Sanlo, Toshiba. 
Nec. Hitachi. Fujitsu, Matsushita, Mltshublshl. II llbro 
ne raccoglle circa 3,000. 
L 5000 (Abb L 3 500) Cod. 6005 

300 Circuit! 

Una raccolfa dl scheml e dl Idee per II tecnico dl 
laboratorio e I'hobblsta. presenlotl da Eleklor. I 
clrculfl sono luttl mollo sempllcl e (aclll da reallz^ 
zare. Ve n'6 per tuttl i gusti: per gli oppassionati dl 
una casa super accessoriafa, come per i patlll 
deH'autovettura, per I flssatl dell'audlo, per I gloca- 
lorl Inveterafi ecc, 
L 12,500 (Abb L. 8750) Cod. 6009 

Tabelle equlvalenze 
semlconduttoii tubl 

elettronicl professional! 

II llbro rlporta equlvalenze fro I translstorl europei 
nel confrontl dl altrt europei, aslatlci o amerlcanl; 
mo onche, con la stessa atfldabllltd. equlvalenze 
Ira diodl general purpose e retllficatori 
L 5.000 (Abb, L 3,500) Cod. 6006 

Alia rlcerca del tesorl 

Prlmo manuale edito In Italia che tratta la prospe- 
zlone elettronico, non promettefacili e slcurl tesorl, 
dd perd un "melodo dl lavoto", 
A coloro che si awiclnano per la ptlma volto ai 
cercametalll, II manuale insegna a valularne le 
caratterisflche, alutandoli nella scelta del pICi Ido- 
neo. Agll altri, insegna ad essere del "verl" prospet- 
tori 
L 6.000 (Abb I 4 200) Cod. 8001 
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Transistor 
cross-reference guide 

Circa 5000 divers! lipl di translstorl "Consumer" 
prodottl dalle ptinclpall Case europee ed ameri- 
cane sono raccoltl e fomltl dl un eventuale equl- 
valente giapponese dandone anche I princlpall 
parametri elettrlcl e meccanlcl. 
L, 8 000 (Abb L 5,600) Cod. 6007 

100 Rlparazlonl TV 
Illustrate e commentate 

II llbro si compone di 100 schede ognuna delle 
quail rlporta una descrlzlone sintetlca delle prove 
soslenute per eliminate 11 guasto verificatosi, oltre 
ad una lllustrazione (totografica o schema elettrl- 
co) dello sezlone In avarla. 
Due Indlcl permettono pol, una conclusione in 
patallelo: o per modello dl televisore (89 tra le 
principal! marche). o per dlfettl riscontrati, 
L, 10.000 (Abb, L 7000) Cod. 7000 

Costrulamo un vero 
mlcroelaboratore elettronico 

Una trattazlone completa, giustamente appro- 
(ondlfa ma soprattutto facile da caplre, dlverten- 
te e, perche nd, awlncente, anche perchd colle- 
gata alia cosltuzlone dl un vero e proprlo mlcroe- 
laboratore sul quale verlficare In pratlca le nozlonl 
apprese, 
L. 4,000 (Abb. L 2,800) Cod. 3000 

Digit 1 

Un'lntroduzione alia leorla e protica della tecnico 
dlgltale con II metodo "pensare-formulore- 
commutare". Evitando formulazionl astratte, Pol- 
chd alia teoria segue la spertmenfazlone, cl si 
awale pet I monfaggi proposti dl un clrcuito stam- 
pato a richlesta. 
L 7,000 (Abb U 4,900) Cod. 2000 

Tagliando d'ordine offcrla speciale libri sconlo 30% riscrvata agli abbonati ad almeno due rivisle JCE. 
Da inviare a JCE - Via dci l.avoralori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap. Citta 

Codice Fiscaie (indispensabile per le aziende) 

Invialemi i seguenti libri: 
□ Pagherd al poslino il prezzo indicate nella vostra offerta spcciale'l- L. 1.000 per contribute fisso spese di spedizionc 
□ Allege assegno n° di L   (in queslo case la spedizionc e gratuila) 

Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita 

Mi sono abbonalo a: □ Sclezione RTV □ Millecanali □ Sperimenlare □ Elektor □ II Cinescopio 
a mezzo: □ c/c postale □ assegno □ presso il negozio □  



elettromeccanica ricci 

20140 clslago (va) - amministrazione e vendlte: via c. battlsti, 792 - tel. 02/96380672 

stazione emittente fm 

MIXI'R ;i 5 ingressi 
2 piastre giradischi 
I microfono magnetico 
I trasmettilore FM (00 mV 
professionalc 
gamma di frequenza 88 -f- 108 
regolabile a varicap 
alimentazione 220 Vca o 12 Vcc 

I cuffia 
I amplificatore BF per preascolto 7 W 
I antenna accordata in FM 
1 VU meter a led 

Qucsia sia/ionc c slala prcscnlala al pubblico in 
nccasipnc del SIM svoliosi a Milano. dove ha 
inconiralo il favorc del pubblico. 

Prezzo del KIT L. 275.000 

Montata L. 340.000 
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Disponlblle anche In verslone dlscoteca - senza trasmeltltore, con finale 50 -f 50 W 



pubblicitd } oloklor dlcombro 1980 — 12-81 

- •.. ma c e anche la formula . 

una lantastica promozionale 

che interessa i vecchi 

e nuovi abbonafti 

1) Sottoscrivere 3 abbonamenti scegliendo una 
sola dell'e 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 
n0 315275, specificando nella causaleche 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 Lavoratori 124 - 20092 CINISELLO B. 

Desidenamo sottoscrivere on abbonamenlo alia proposta n"  

2° Abbonamenlo da intesta're a: 

Nome  

Cognome   

Via  

Citta  

CAP  

□ Nuovo Abbonato 

1° Abbonamenlo da intestare a: 

Nome  

Cognome   

Via  

Citta   

C.A.P  

□ Nuovo Abbonato 

□ Vecchio Abbonato 

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

3° Abbonamenlo da intestare a: 

Nome  

Cognome   

Via  

Citta   

C.A.P  

□ Nuovo Abbonato 



ISKRA 

IP 

. •/&*' 

MULTIMETRI ANALOGICI 

PER ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

V,A JOOOV 

IT' I 

n A ^ V 
I ' 5 TOOO 0.5 1 | ,500 V I 00!L/ 1 

0^> ■ - ^ 

societA prodotti elettronici industriali 

VIA WASHINGTON, 27 - 20146 MILANO - TEL. 43.20.87- 49.07.185 
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METRAWATT 
METRAWATT iTALIANA sm 

20158 MILANO - ViaTeglio 9 - Tel. 6072351 - Telex 332479 METRAI 

METRAVO* 1D/1H 1 

economici in 

esecuzione tecnica 

professionale con indicazione 

digitale od analogica 

li esecuzione digitale 
od analogica; 

[ Boccole di collega- 
n 'ento e cavetti speciali 
0< misura, protetti conlro 
contatti accidental! 

□ Possibilita di usare 
cavetti di misura dotati 
di usuali spine a banana 

□ Ampia gamma di 
portate, predisponibili 
mediante commutatore 
di portata di sicura 
affidabilit^ 

D Protezipne contro i 
sovraccarichi per lo 
strumento 1D: su tutte 
le portate fino a 250 V=; 
per lo strumento 1H: 
protezione dell'equi- 
paggio di misura 

□ Portate per corrente 
alternata 

□ Portate per tensione 
alternata con elevato 
valore di risoluzione 

□ Costruzione razio- 
nale per agevolare 
eventual! riparazioni 

□ Gli strumenti corris- 
pondono alle norme 
DIN 40050, 43780. 
57410 e57411 
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e la praticita?... e 

MISURATORE Dl CAMPO PANORAMICO 
CON VIDEO EP 736 
Misuratore di campo portatile con 
alimentazione mista CA a 220 V CC a 12 V 
con batteria e carica batteria incorporate. 
Possibilita di esplorazione panoramica delle 
bande VHP e UHF, 
— Campo di frequenza 

48 -r 82 — 170 -P 230 e 470 : 860 MHz. 
— Sensibilita da 26 a 130 dB yV 

(20 /zV — 3 V). 
— Uscita del segnale video. 

r,;. ' PARBUUIC 
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MISURATORE DI CAMPO 
CON VIDEO EP 734 
Misuratore di campo portatile con 
alimentazione mista CA a 220 Vcc a 12 V 
con incorporate batteria e carica batteria. 
— Campo di frequenza 

48 -r 82 — 170 ^ 230 e 470 -r 860 MHz. 
— Sensibilita da 26 a 130 dB /jV 

(20 MV - 3 V). 

POCHE PAROLE E 

MOLTIFATTI! 

QUESTA E 

L UNAOHM 

STABILIMENTO - UFFICI ASSISTENZA: 
UNAOHM della START S.p.A. 

UFFICI COMMERCIALI; 
UNAOHM dalla START S.p.A. 

Y1' 9 DiYi'to™ 45 - 20088 PESCHIERA BORROMEO (Mil | Vis F, Brioschi. 33 - 20136 MILANO Tclafoni (02) 6470424 (4 Knaa) - Tale* - UNAOHM 310323 
IndiriMO Telagrafico: UNAOHM Milano 

Talaloni (02) 8322852 (4 llnaa) - Telex - UNAOHM 310323 
Indirizzo Telagrafico: UNAOHM Milano 


	00000001_2R
	00000002_1L
	00000003_2R
	00000004_1L
	00000005_2R
	00000006_1L
	00000007_2R
	00000008_1L
	00000009_2R
	00000010_1L
	00000011_2R
	00000012_1L
	00000013_2R
	00000014_1L
	00000015_2R
	00000016_1L
	00000017_2R
	00000018_1L
	00000019_2R
	00000020_1L
	00000021_2R
	00000022_1L
	00000023_2R
	00000024_1L
	00000025_2R
	00000026_1L
	00000027_2R
	00000028_1L
	00000029_2R
	00000030_1L
	00000031_2R
	00000032_1L
	00000033_2R
	00000034_1L
	00000035_2R
	00000036_1L
	00000037_2R
	00000038_1L
	00000039_2R
	00000040_1L
	00000041_2R
	00000042_1L
	00000043_2R
	00000044_1L
	00000044_2R
	00000043_1L
	00000042_2R
	00000041_1L
	00000040_2R
	00000039_1L
	00000038_2R
	00000037_1L
	00000036_2R
	00000035_1L
	00000034_2R
	00000033_1L
	00000032_2R
	00000031_1L
	00000030_2R
	00000029_1L
	00000028_2R
	00000027_1L
	00000026_2R
	00000025_1L
	00000024_2R
	00000023_1L
	00000022_2R
	00000021_1L
	00000020_2R
	00000019_1L
	00000018_2R
	00000017_1L
	00000016_2R
	00000015_1L
	00000014_2R
	00000013_1L
	00000012_2R
	00000011_1L
	00000010_2R
	00000009_1L
	00000008_2R
	00000007_1L
	00000006_2R
	00000005_1L
	00000004_2R
	00000003_1L
	00000002_2R
	00000001_1L

