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Cosa i un TUN? 
Cosa i un 10n7 
Cosa 6 I EPS? 
Cosa i il servizio QT? 
Perchi la colpa dl Eleklor? 

Tipl di semlconduttori 
Esistono spesso nolevoli affinila fra 
le caralleristiche di molti transistor 
di denominazione diversa. 
E' per questa ragione che Elektor 
presenla nuove abbreviazioni per i 
semiconduttori comuni: 
• 'TUP'o'TUN-(Transistor 

Universale rispetlivamente del 
tipo PNP o NPN) rappresenlano 
lulti transistor bassa (requenza 
al silicio avenli le caratleristiche 
seguenti: 

Uceo, max 20 V 
Ic, max 100 mA 
hiu, min 100 
Ptoi, max 100 mW 
FT, min 100 MHz 

Ecco alcune version! tipiche 
TUN: le famiglie dei BC 107, BC 108, 
BC 109; 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904, 2N3947. 2N4124, Fra I tip! 
TUP si possono cilare le famiglie dei 
BC 177 BC 178, la famiglia del BC 
179 a eccezione dei BC 159 e BC 
179; 2N2412, 2N3251, 2N3906, 
2N4126, 2N4291. 
• 'DUG' e 'DUS' (Diodo Universale 

rispetlivamente al Silicio e al 
Germanio) rappresenlano luttl i 
diodi avenli ie caralteristlche 
seguenti; 

DUS DUG 
UR.ma* 25 V 20 V 
If, ma* 100 mA 35 mA 
|R ma* 1 pA 100 pA 
Ptoi. ma* 250 mW 250 mW 
Cb, ma* 5 pF 10 pF 

Ecco alcune versionl tipiche 'DUS', 
BA 127, BA 271, BA 128, BA 221, 
BA 222, BA 317, BA 318, BAX 13, 
BAY 61, 1N914. lN414e. 
E alcune version! tipiche 'DUG': OA 
85, OA 91, OA 95. AA 116 
• BC 107B, BC 237B. BC 5748, 

rappresenlano dei transistori al 
silicio di Una stessa famiglia. di 
caralleristiche pressoche 
similare, ma di quality migliore 
I'uno dall'altro. In generale, in 
una stessa famiglia. ogni tipo 
puo essere utilizzato 
Indifferenlemente al posto di un 
altro. 

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

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

■9), 
(-8. -9), 

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

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

Valore delle resislenze e consensalori 
Fornendo II valore dei componenti, 
le virgole e i multipli di zero 
saranno, per quanto possibile, 
omessi. Le virgole sono sostiluile 
da una delle abbreviazioni seguenti, 
lutte utilizzate in campo 
internazionale; 
P (pico) :: 10" 
n (nano-) = 10"9 

p (micro-) = 10 6 

m (mili-) - to-3 

k (kilo-) - 101 

M (mega-) : 10" 
o (giga-) = 10» 
Alcuni esempi: 
Valori delle resislenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 n 
Salvo indicazione conlraria, le 
resislenze utilizzate negli schemi 
sono di 1/4 watt, al carbone, di 
lolleranza 5% ma*. 
Valori di condensalori: 4 p7 = 
4.7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 pF 
10 'F 
Le tension! In conlinua dei 
condensatori divers! dagli 
eleltrolilici si suppone che siano di 
almeno 60V; una buona regola e 
quella di scegliere un valore di 
lensione doppio di quello della 
tensions di allrnentazione. 
Punll di mlaura 
Salvo indicazione conlraria. le 
tension! indicate devono essere 
misurale con un vollmelro di 
resistenza interna 20 kO/V 
Tensione d'allmenlazione 
I circuiti sono calcolatl per 220 V. 
sinusoidali, 50 Hz. 
Servlzl al lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredale di un 
modello di circuito slampalo. 
Nella maqgioranza dei casl, 
questi circuiti stampati possono 
essere fornili forali. pronli a 
essere monlati. Ogni mese 
Elektor pubbllca I'elenco dei 
circuiti stampati disponiblli 
sotto la slgla EPS (dall'inglese 
Elektor Print Service, servizio di 
circuili stampati di Elektor). 

Domande Tecniche 
• I lettori possono porre delle 

domande tecniche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scelta 
per iscritlo o per lelefono. In 
quest'ullimo caso, 6 possibile 
telefonare il lunedi dalle ore 
14.00 alle 16.30, Le lettere 
contenenli domande tecniche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per ricevere la 
risposla e necessario unite una 
busta affrancala con I'indirizzo 
del richiedente. Le lettere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnale da un coupon- 
risposta internazionale. 

• II torto dl Eleklor 
Ogni modifica importante, 
aggiunla, correzione e/o 
migliotia a progetti di Eleklor 
viene annunciata sulla rubrica '11 
torto di Elektor'. 
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^33-servizio circuiti stampati 

glugno 1979 

EPS 9453 generaiore di funziom 
sempiice L 8 000 

EPS 9453F pannello per generaiore di 
'unziom sempiice L 4 850 

EPS 9465 alimeniatore stabilizzato a 
clrcuilo integrato L 4 000 

EPS 78041 lachimetro per la Bicicietta L 2 800 
EPS 1234 ndottore dmamico del 

rumore L. 3 300 
EPS 9743 comando automalico per il 

cambio delle dispositive L 2 500 
EPS 4523/9831 le lotogratie di Kiriian L 7 400 
EPS 1473 simuiatore di tisobio a vapore L 3 650 
EPS 1471 smtelizzalore di vaponera L 3 400 
EPS 9765 inietlore di segnali L 2 450 

lugHo/agoalo 1979 
EPS H811 
-f H81? 
EPS HB'3 
EPS HD4 
EPS 9525 
EPS 77005 
EPS 77059 
EPS 77101 
EPS 9398 + 9399 
EPS HB14 

auslereo: admenlaiore + 
amphlicatore HI-FI da 3W L 7 900 
ausieieo D'eampiilicatore L 8 300 
rilenmenio di Irequenza 
umversale L 5 500 
mdicalore dt picco a LED 
disiofstometfo 
alimeniatore 0-10V 
ampiilicaiore per auioradio 
da 4W 
preampii'icaiore preco 
aiiitereo preamplilicatore 
fono 

jettembre 1979 

EPS 9860 
EPS 9817-1 «2 
EPS 9970 
EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 
ollobce 1979 

limer loganimico per camera 
oscura 
ppm volimeiro di picco AC 
$u scaia logantmica 
vollmetro LED con UAA 180 L 5 900 
osciliographics 
saidaiore a temperaiura 
coniroiiaia 
camp» magnenci in medicma 
nitni-lfequeniimelro 

EPS 9344-1 . 2 mini lamburo 
EPS 9344-3 
EPS 9948 
EPS 9491 
EPS 79026 
novembre 1979 
EPS 9401 
EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 

dicembrc 1979 
EPS 9987-1 -2 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1-2 

EPS 9906 
EPS 9885 
EPS 9967 
EPS 80024 

generaiore di nimi IC 
generatore sinusoidale a 
Irequenze lisse 
segnaiaiore per parchimein 
mlerrultore a batlimano 

equin 
mdicalore digiiale umversale 
sitene 
termomeiro 
«l digibeii 
microcompuler basic 

ampiilicaiore leieiomco 
gioco prova lorza 
coslruzione del computer 
per TV Games (mam board) 
coslru/ione del compuler 
per TV Games (power sup- 
ply e Kevboard) 
ahmeniaiore per micro- 
computer basic 
scheda con 4h di RAM 
modulatore TV UHF VHF 
bus board 

X 

gennaio 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

lebbraio 1960 
EPS 9974 
EPS 79038 

EPS 79514 
EPS 78003 
EPS 79077 
EPS 78087 
EPS 79082 
EPS 79095 

marzo 1980 

•ettembre 1980 
EPS 79513 VSWR meter 
EPS 80027 generaiore di colore 
EPS 79033 quizmaster 
sislema d'allarme centralizzato 

luzz-bo* vanabiie L 4 200 
tastiera ASCII L 16 000 
pocket bagatelle" (gioco 
di destrezza) L 4 500 
coniaminuli chiocciante' L 6 300 
elehiermmai L 17 000 
smtonta a tasii L 8 900 

nvelatore a prossimita L 6 500 
l estensione delle pagme 
nellelekiermmal L 14 900 

il "digilarad" L, 10 900 
gale dipper L 4 300 
lampeggialore di potenza L 4 500 
semphC" elietii sonon L 4 500 
cnassis di media irequenza L 5 500 
decodilicatore stereo L 5 800 
elekdoorbell L 11 000 

EPS 9950 
EPS 9950 
EPS 9950 
EPS 9945 
EPS 9945-F 

oltobre 1980 

stazione master 
slazione slave 
stazione d'allarme 
consonant 
pannello Irontaie consonant 
consonant 

1 500 
3 400 
3.000 

4 000 
3 600 
2 000 

EPS 80067 digisplay L 4 500 
EPS 80045 termomeiro digitale L 6200 
EPS 79035 millivollmetro CA 

e generaiore di segnali L 2800 
EPS 9954 preconsonant t 4 300 

novembre 1980 
EPS 80068-1/2 
EPS 80068-3 
EPS 80068-4 

il vocoder di eiektor-bus 
board 
il vocoder di elektor-flltri 
II vocoder dl elektor- 
modulo I/O 

L, 15 850 
L 5450 

L 4 300 EPS 80068-5 il vocoder di etektor- 
L 5 900 EPS 79019 generaiore sinusoidale L 4900 alimentalore L 4.500 
L 4200 EPS 9913-1/2 unita di nverbero digdaie L 15 000 EPS 80022 ampiilicaiore d'antenna L 1 500 

EPS 79040 moduiaiore ad anelio L 6.300 EPS 80060 Chorosynt L 25 500 
L 3 300 EPS 9753 biglia eiettromca L 7 400 EPS 9956/9955 doppio regolalore di 
L 10.500 EPS 80021-1^23 smioma digiiale L 16 900 dissolvenza per proielton L 5.100 

EPS 80016 disturbalore eletiromco L 3 900 
L 4 400 

aprlle 1980 dlcembre 1980 

EPS 79650 convertiiore per onde corte L 4 500 EPS 9423 antenna FM iniegrala 
L 5 800 EPS 79039 per interm L 3500 

+ pannello monoselektor L 19000 EPS 9368 rele capaciiivo L 3600 
L 4 900 EPS 79070 stentore L 8 500 EPS 9329 sonda logica versatile L 3600 
L 5 900 EPS 79071 assislentor L 6 000 EPS 9369 mmi-neevitore ad onde 
L 5 500 EPS 80023 lopamp L 3 500 medie L 1 850 

EPS 9192 sosinuio logico" 
L 4 900 magglo 1980 del polenziometfo a carbone L 8 750 
L 3 600 EPS 80065 duphcaiore di irequenza L 2150 
L 6 900 EPS 79024 ncaricalote atfidabiie L 5 000 EPS 80019 Ueno a vapore L 2150 

EPS 80031 toppreamp L 9 400 
EPS 80054 voiete una voce strana ? 

L 8 500 (modulatore ad anelio) L 4500 
L 4 500 EPS 79093 itmer'coniroller programmab L 6 400 gennaio 1981 EPS 80009 sewar (eflelll sonon con 
L i 6 000 nverbero analogico) L 6 900 EPS 81002 dissolvenza programmabile L 4 WJU per diapositive L 13 900 L 4 500 glugno 1980 EPS 80050 mteriaccia cassette 

per microcomputer basic L 11,800 EPS 80018-2 antenna attiva EPS 80112-1/2 eslensiom mteriaccia cassette L, 3 600 EPS 80019-1 per raulomobile L. 6000 EPS 9915 generaiore di note umversale L 14 000 L 7 800 EPS 80084 accensione a transistor L 9 000 Piano eletiromco L 5 500 EPS 80086 lemponzzatore "mtelligenie 4 
EPS 9914 modulo per ottava L. 6 300 L 4 500 per lergicnstalio L 7500 EPS 9979 alimenlazione L 4 000 L 9 800 EPS 80096 misuratore di consume EPS 9981 flltrl, preamplilicatore L 11 000 L 7 500 del carburante L 15 000 

L 18 500 EPS 80097 lermiamo i ladn' (antiturlo) L. 4 000 
EPS 80101 mdicalore della lensione 

deila battena L 4 000 
EPS 80102 un probe ad astma L 4 000 f ebbralo 1981 L 7 900 EPS 80109 prolezione per la battena L 4 500 

L 5 700 EPS 7043b sussidio da campeggio L. 4 000 EPS 9968-1 TV-Scopio (ampiilicaiore 
L 38 000 luglio/agosto 1980 

EPS 78065 ndutlore di luce sensor L 4500 
L 17 500 EPS 79517 canca Oaltena auton^atico L 4900 

EPS 79505 ammuioiilore per 
L 9 900 disc-jockey L 6000 
L 35 000 EPS 79114 Irequenzimetro per 
L 4 5Q0 smietizzaion L 5300 
L 12 900 EPS 79509 servo ampiilicaiore L 3200 

EPS 9968 - 
2/3/4/5/F 
EPS 79053 
EPS 9840 
EPS 9499-2 
EPS 9862-1/2 

d'ingresso) L 4.200 
TV-Scopio. versione base L. 22.500 
lolo-oracolo L 5 800 
temporizzatore per sviluppo 
foto L 7 500 
portaluminosa a raggi 
intrarossi (alimeniatore) L. 8 000 
porta lummosa a raggi 
intrarossi (trasmettitore 
/ricevitore) L 7 200 

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

Nome 

Cognome- 

Via -n°_ 

Inviatemi H seguenle materiale. paghero al postino I'importo indicalo 
nel n0 21 di Eleklor + spese di spedizione. 
Termini di consegna: 
EPS 60 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 
ESS 90 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 

Cilia _ 

Firma 

Data _ 

CAP. 

Codice liscale (indispensabile per le aziende) 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

I EPS 

ESS 

ESS 

ESS 

] I ESS 
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selektor   2-16 

Introduzione al TV-Scopio 2-20 
In queslo numero descriviamo i principi di un videoscopio e la versione base dellostrumento. 
In un arlicolo successivo si spiegherS come estendere le prestazioni deH'apparecohio e si 
daranno tulli gll elementi necessari per Irastormarlo in una versione "lusso", 

TV-Scopio, versione base 2-26 
L'articolo descrive II circuilo base ed i particolari costrutlivi della versione base, 

Un dado per il Monopoli 2-38 
II circuilo a dado singolo contiene un commulalore per "I'inganno" nascosto che permette al 
dadodi esserefermalosu qualsiasi numero si desiderimentreildoppiodadobprovvistodi una 
lampadina che avvisa della posslbilita del doppio lancio per I'uscita di due numeri uguali. 

iiiumkio 

oiniiuir 

OHIIJIUI* 

pin in 

oin in 

pin 

oin 

Convertitore onda quadra denti dl sega 
ad ampiezza costante 2-40 
Molli organi eletlronici usano delle onde quadre come segnale base. Queslo semplicemente 
perche le onde quadre sono lacili da produrre e da elaborare. Da un punlo di vista musicale 
I'onda a denti di sega emoltopiu versatile poichb contiene siaarmonichepari chedispari della 
frequenza fondamentale. II circuilo che descriviamo. che b coperto da brevetto, pub in linea di 
principio. essere integrate in un microcircuilo, 

TAP-tip 2-42 

Toto-oracolo     2-43 
Descriviamo un sistema per la previsione settimanale dei risullali delle partite di calcio. 

Temporizzatore per sviluppo foto 2-47 
Per lo sviluppo dei negativi fotografici non e sulficiente misurare il tempo lotale, bisogna 
anche agilare la vaschetta ad intervalli regolari per assicurare uno sviluppo uniforme della pel- 
licola, Tutto questo significa che I'orologio va tenuto costantemente d'occhio. II temporizza- 
tore descritto qui, risolve questi problemi. 

Porta luminosa a raggi infrarossi 2-51 
Questo arlicolo descrive un trasmetlitore ed un ricevitore a raggi inlrarossi che possono 
essere usati in una vasta gamma di applicazionl che vanno dagli allarmi antilurto all'apertura 
automatica di porte e garage, 

Controllo di volume a gradini 2-55 

Un pianoforte che sembra proprio un pianoforte 2-57 
Una modifica per ottenere un timbro piu "realistico" dal pianoforte eleltronico pubblicalo nel 
numero di gennaio 1981. 

Parliamo un po' di LED 2-61 
Queslo arlicolo vuole dissipare qualcuno tra i misteri che circondano i LED in modo che il 
costruttore possa scegliere il lipo piu adatto ai suoi scopi e possa calcolare le condizioni di 
lunzionamento. 

elektor 
TV Scoplo; 

$ 
IflmporlrxilorB 

m 
Toto-oracolo 
Parliamo un pd dl LED 

i f 
f 

i i * * 
i 

In copertina: 

Senza alcun dubbio 
roscilloscopio e lo 
strumento di misura 
eleltronico dalle maggiori 
posslbilita, lalvolta 
addirittura indispensabile. 
Purtroppo I'allo costo di 
queslo apparecchio lo 
mette al di la della portata 
di molli appassionati di 
elettronica. Utilizzando 
come display un normale 
televisore, e possibile la 
costruzione di un 
oscilloscopio con una 
spesa veramenle modest a. 

Confronto di tension! sull'oscllloscopio 
Questo semplice circulto permette di misurare o di conlrontare tra di loro sullo schermo di un 
oscilloscopio fino a 4 diverse tension! continue. 

2-65 

Mercato 2-66 

Mensile assodato aM'USPf 
Unione Stamps 
Periodica Italiana 



elettromeccanica ricci 

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

stazione emittente f 

• MIXER a 5 ingressi 
• 2 piastre giradischi 
• I microfono magnelico 
• I trasmettitore FM 100 mV 

professionale 
• gamma di frequenza 88 -E 108 

regolabile a varicap 
• alimentazione 220 Vca o 12 Vcc 
• 1 cuffia 
• I amplificatore BE per preascolto 7 W 
• 1 antenna accordata in FM 
• 1 VU meter a led 
Quesla stazione e slata presenlata al pubblico in 
occasionc del SIM svoltosi a Milano, dove ha 
incontralo il favore del pubblico. 

Prezzo del KIT L. 275.000 

Montata L. 340.000 
'i 

A 

I 
r ■ t T 7 f 

Disponlbile anche in verslone discoteca - senza trasmettitore, con finale 50 -)- 50 W 
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Distributori della rivista Elektor e del suoi circuiti stampati 

m.T/v 

COMPONENTI ELETTRONICI 

VENDITA ALL'INGROSSO 

E AL DETTAGLIO 

Rivenditore: 

• NATIONAL SEMICONDUCTOR 
Transistori - FET - Circuiti integrati lineari - Circuiti 
integrati digitali - Memorie RAM - ROM - E/PROM - 
Circuiti integrati MOS - Circuiti integrati C MOS - 
Circuiti integrati d'interfaccia-Optoelettronica-Tra- 
sduttori di press, e temp. - Microprocessori. 

SILICONIX - GENERAL INSTRUMENT CORP. 
MICROELECTRONICS 

• GENERAL INSTRUMENT EUROPE 
Ponti monofasi - Diodi raddrizzatori 

• RUBYCON 
Condensatori elettrolitici - Condensatori poliestere - 
Condensatori polistirene -Condensatori polipropile- 
ne - Microfoni a condensatore. 

• ARCO PLESSEY 
Condensatori poliestere - Condensatori polipropile- 
ne - Condensatori polistirene - Soppressori di inter- 
ferenze, 

Condensatori al tantalio - Filtri di rete 

• OPTO ELETTRONICA LITRONIX 
Dispositivi optoelettronici - LED - Display - Moduli 
display - Display intelligenti 

• ZOCCOLI BASSO PROFILO CAMBION • WIRE - 
WRAP - PIASTRE BREAD BOARD - PIASTRE SPE- 
RIMENTALI CONNETTORI A VASCHETTA A 
SCHEDA - DISSIPATORI - INTERRUTTORI E PUL- 
SANTI LUMINOSI - MICRO SWITCH DUAL LINE - 
RESISTENZE - TRIMMER (PIHER - LESA NEOHM - 
SPECTROL) - RELt NATIONAL - FEME - TRIAC - 
DIAC - SCR - ZENER - QUARZI - SALDATORI - 
DISSALDATORI - STAGNO. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi a: 

Isl.TA 

COMPONENTI ELETTRONICI 
Via California, 9 - Tel. (02) 4691479 - 
436244 - MILANO 20100 

alia C.P.E. 

troverete puntualmenfe 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 

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

10-11 sono reperibili presso 

V J 

f 

V 

Via Canova, 21 
20145 Milano 
Tel: 02/3491040 

J 

<r % 
II manuate del microprocesso- 
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- 
sione ordini. 
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Hi 

Distributori delta rivista Elektor e del suoi circuit! stampati. 

IDS Implanll 
dl »lcurezza e telecom. 
Viale Scala Greca, 283 
96100 Slracusa 
Tel.: 0931/56933 

S.G.E. 
dl Splnato Glanrenzo 
Via C. Colombo. 6 
33077 Saclle 
Tel.: 0434/71988 

Teletecno 
dl Adeodatl Donatella 
Vicolo Rizzardo, 26 
25100 Brescia 
Tel.: 030/54125 

C.P.E. 
Via Appia, 279 
04028 Scaur) (LT) 
Tel.: 0771/65590 

Fotolecnica 
Via X Giornate. 4 
25100 Brescia 
Tel,: 030/48518 

De Do Electronic Flttlg 
dl Malatesta F.&C. s.r.l. 
Via F. Crispi, 9 
64100 Teramo 
Tel,: 0861/53331 

Forel Eletlronlca 
Via Italia. 50 
60015 Falconara 
Tel.: 071/9171039 

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

DIPREL 
dl Perrone Caterina 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel.: 0923/941874 

C.E.L. 
dl Langella Ollmpo & F.sco s.n.c. 
Via S. Anna alle Paludi, 126 
80142 Napoll 
Tel.; 081/266325 

BMP s.n.c. dl Benevelll e Prandl 
Via Porta Brennone, 9/b 
42100 Regglo Emilia 
Tel.: 0522/46353 

Slmet dl Sannlno 
Genovese Donate 
Via Zara, 46 
84100 Salerno 
Tel.: 089/238169 

L.P.S. Eletlronlca 
dl Saverlo Pantaleone 
Via Sardegna, 56 
90144 Palermo 
Tel.: 091/527477 

Gray Electronic 
Via Nino Bixio, 32 
22100 Como 
Tel.: 031/557424 

FOREL elettronica 
Via Italia 50 

60015 Falconara (AN) 
Tel. 071/9171039 

7400 350 4012 400 
74LSOO 350 4013 550 
7402 350 4015 950 
7404 350 4016 500 
74LS04 350 4017 1000 
74LS05 350 4023 400 
7408 350 4027 650 
7410 350 4029 1250 
7413 500 4040 1100 
7421 350 4042 900 
7427 350 4046 1300 
7430 350 4049 550 
7432 350 4050 550 
7442 800 4066 500 
7445 950 4069 400 
7446 1100 4081 400 
7448 1000 4093 700 
7472 500 4511 1250 
7473 450 4514 2700 
7474 450 4518 1100 
7485 1000 4520 1100 
7486 450 4528 1400 
7490 600 75491 1300 
7493 600 75492 1300 
74121 600 74C926 7000 
74123 700 LF 356 H 1900 
74132 900 LF 357 N 1400 
74148 1250 LM 301 N 550 
74151 850 LM 311 N 850 
74153 850 LM 339 N 850 
74LS154 1300 LM 555 N 500 
74157 850 LM 556 N 1000 
74161 900 LM 723 H 950 
74164 1000 LM 3900 1000 
74166 1000 TDA 2002 1500 
74190 1000 UA 709 H 800 
74192 1000 UA 741 N8 550 
74193 1000 UA 741 CH 700 
74221 1250 UA 747 N 700 
74LS241 2000 XR 2203 1800 
74LS251 900 XR 2206 6500 
4000 400 XR 2207 6000 
4001 400 MM 2114 N3 
4011 400 (300 nsec) 6600 
FND 500 1600 E 2708 EPROM 7000 
FND 507 1500 

SpeOizion in eonlrassegno I prezz 
nporlati sono nelti non comprensivi di IVA, 
Spese di spedizione a carico dell'acquirenie. 
Ordine minimo L. 10.000. 

MOM Eletlronlca 
Via Sbarre inf. Tr. XI di V.le Moro 
89100 Regglo Calabria 
Tel.: 0965/56043 

Dltla Tosl Stefano Eletlronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 
Tel.: 0587/212164 

Eletlronlca Albertl 
Component! Eleltronlcl - Kits 
Via G. Spontini, 23 
00043 Clamplno (RM) 
Tel.: 06/6110310 

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 
alloparlanti per hobbisti. 
Antenne per impianti TV e 
componenti elettronici per industrie, 
artigiani. riparatori e installatori. 

Tel (059) 77.50.13 

Via Traversagna, 21A 

Teleradioprodottl 
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. Soil. 
di Mastrantuono & Balduccl 
Via Covignano 23/25 
47037 Rlmlnl 
Tel.: 0541/775534 

Electronics s.a.s. 
Via Statute. 10/A 
12100 Cuneo 
Tel.: 0171/2773 

Farlsato Eletlronlca dl S. Soslc 
Via Pioga, 142/B 
35011 Campodarsego (PD) 
Tel.: 049/759288 

Delta Eletlronlca 
Via California, 9 
20144 Mllano 
Tel.: 02/436244 

Lyra Eletlronlca 
P.zza Muzji, 16 
80129 Napoll 
Tel.: 081/362414 

Giivar Eletlronlca 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vlgnola 
Tel.: 059/775013 

RED Eletlronlca 
dl Sacchl M. Rosa 
Via Briosco, 7 
27100 Pavla 
Tel.: 0382/ 465298 

Coslruzlonl Elettronlche 
Industrial! 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna Lucca 
Tel.: 0583/55857 

B.R.P. 
Viale Mazzini, 33/35 
53100 Siena 
Tel.: 0577/42024 
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- servizio software 

uP TV Games 
(our- in-a-row, surround, 
music box. fun and 
games, clock 

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

ESS 003 L. 4.800 

ESS 006 L, 5.500 

Tulll I clrcuill stampall e I dischi software, sono in vendila presso I 
migliorl rlvendilorl (indlcali allrove In quesla rivista) e possono es- 
sere richiestl alia nostra Redazione utllizzando II coupon qul sollo. 

Multimetro Digitale 

#lll» UK 428 

c.x-1 

V» % 

• Vlsualizzatore 3, 1/2 digit 
LED 

• Indlcazlone massima 
1999 o —1999 

• Punto declmale 
automatfco 

• Indicatore di fuori 
portata 

Specitlche tecnlche 
Porlate: 
Tension! c.c.: 220 mV - 2V - 20 V - 
200 V - 2 kV 
Tension! c.c.: 220 mV - 2V - 20 V - 
200 V - 1 kV 

Correnti c.c.: 200 yA - 2 mA - 
20 mA - 200 mA - 2A 
Resistenze: 20 MQ - 2 MQ - 
200 kO - 20 kQ - 2 kO 
Precisione: 
Tensioni c.c.: 200 mVj; 0.2% altre 
scale ±0,5% f.s. 
Tensioni c.a.: ± 1% f.s. 
Correnti c.c.: + 1% f.s. 
Correnti c.c.: + 2% f.s. 
Resistenze: ± 1% 
Alimentazione: 

220 Vc.a. 50/60 
Dimension!: 

270 x 175 x 100 

SM/1428-05 

DISTHIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Hz 

Informiamo i lettori che i progetti 
dei vincitori del concorso 

"Metti un progetto in scatola", 

saranno pubblicati nel mese 
di Marzo 81' 

Elektor 

strumenti 

i|.u3 3 M 

— _ ^ 

- - 

-' 

INTERNATIONAL IfvjC " 

MULTIMETRO 2035" 

i accuralczza di base in CC 0,1% 
I 6 funzioni per 32 portate 
i possibilita di sonda che 

"congela" la lettura 
ingresso a due terminali per 
lutti i tipi di misura 
grande display LCD da 13 mm 
200 ore di autonomia con pila 9 V 
partitorc (Tingresso con 
resistenze larale a LASER 

KIT: L. 122.000   
MONTATO L. 148.000 
(I.V.A. INCLUSA)  

^^^^^^^^—r 
GENERATORE DI FUIMZIOM 
MODELLO 5020 A 

}} 

52 £2 £21 

onda sinusoidale. quadra, triangolare 
frcquenza da I Hz a 200 KHz 
in S porlate 
possibilita di controllo 
di frequenza esterno 
uscita separata TTL 
sweep sino a 100:1 
offset in cc per lavorarc con ogni — 
classc di amplificalori 
per audio, ultrasuoni, sislemi digital!, 
servo sislemi. ecc. 
J I I I I I I 

ASSEMBLATO L. 139.000 
(I.V.A. INCLUSA) 

FREQUENZIMETRO 

8110/8610 

sabtronicBiQ - 

• display ad 8 cifrc LED I 
• frequenza garantita da 10 Hz 

" a 600 MHz (tipica da 5 Hz a 750 MHz)" 
• base del tempi a 10 MHz compensata 

in temperatura —I f— 
8110 KIT (lOOMHz): L. 139.000 
8610 KIT (600 MHz): L. 182.000 
8610 MONTATO: L. 208.000 
Sonda: 1:1 - L. 20.000 
Sonda 10:1 - L. 26.000 
Sonda 1:1 e 10:1 - L. 32.500 
(I.V.A. INCLUSA) , i | 
i i > 

tre tempi di campionalura — 
risoluzione sino a 0,1 Hz 
alimentazione a pile (4 mezza lorcia) 
o a rete con alimenlalore esterno 
circuilo per la ricarica di pile NiCd _ 

dai migliori rivenditori 

o direttamente da: 

Dlmvn V'a Angiolina, 23 — 34170 Gorizia 
ULUIII Tel. 0481/30.90.9 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuit! stampati. 

Elenco dei componenti reperlbill presso lullf I punti dl vendila 

■Igla componente codice GBC tlgla componente codice GBC slgla componente codice GBC slgla componente codice GBC 
INTEGRAT 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 74 LSI 92 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/3104-0I SAD 1024 YI/3960-00 BF 494 YT/3884-00 
3900=74195 YI/1405-00 79G KC YI/6595-00 4015 YI/0415-00 BD 137 YT/2310-10 
CD 4013 YI/0413-00 79G U1C YI/6595-05 2102-1 (2102A4) YI/7420-00 BD 139 YT/2314-10 
CD 4017 YI/0417-00 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 3911 YI/3248-00 BF 256A=B YT/3646-20 
TDA 1034D/NE5534 YI/6069-80 741 CH(3130) YI/3108-75 4528 YI/0528-00 BC 549 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 Yl70330-50 709 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 rlchiesta) 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/t186-00 BF 244 YT/3634-00 
7473 YI/1253-00 LF356H YI/2894-00 7407 YI/1187-00 BF 245A=B YT/3635-40 
74LS95 YI/1002-50 LF356N YI/2894-10 7432 YI/1212-00 TUN-BC 107 YT/0855-10 
74LS08 YI/0959-00 7805 UC YI/3004-25 7448 YI/1228-00 TUP-BC 177 YT/0996-40 
74LS00 Yl/0955-00 78L12 YI/2955-00 7474 YI/1254-00 BU 208 A YT/5508-00/05/10 
74LS155 YI/1032-50 78 LOS YI/2953-00 7485 YI/1265-00 BD 242 A YT/2524-00 
LM 339 YI/3001-50 4001B YI/0401-00 74157 YI/1367-00 BD 131 YT/2294-00 
74LS139 YI/1024-50 74LS83 YI/0996-50 74161 YI/1371-00 
74LS138 YI/1024-00 74LS193 YI/1051-50 TCA 440 YI/5812-00 74LS251 YI/1080-50 CD 4049 YI/0449-00 TDA 1190 YI/6101-00 74LS156 YI/1033-00 CD 4093 YI/0493-00 566 YI/3063-75 
74LS258 Yl/1084-00 CO 4012 YI/0412-00 74LS14 YI/0962-00 OPTO 
CD 4099 YI/0499-00 CD 4042 YI/0442-00 74150 YI/1360-00 
CD 4053 YI/0453-00 CO 4040 YI/0440-00 TIL 209 YO/1800-10 
74LS05 YI/0957-50 CD 4034 YI/0434-00 TIL 111 (TIL 112) YO/1124-00 
74LS04 YI/0957-00 AY-5-2376 Y|/0050-00 
74LS86 YI/0998-00 CA 3130 YI/0330-00 
74LS113 YI/1011-50 74121 YI/1331-00 TRANSISTORI 
74LS109 YI/1009-50 7437 YI/1217-00 DIODI 74LS136 YI/1023-00 4069 YI/0469-00 BC 108 YT/0858-20 
74LS10 YI/0960-00 74123 YI/1333-00 BC 109 YT/0860-00 TIC 226 D YD/3007-00 
74154 YI/1364-00 7445 Yl/1225-00 BC 178 YT/0998-25 IN 4001 YD/4350-20 
4050 YI/0450-00 7493 YI/1273-00 BC 140 YT/0922-13 1N 4002 YD/4350-40 
CA3086 YI/0287-50 7430 YI/1210-00 BC 160 YT/0962-30 BA 127 YD/0240-0C 
2120-1 YI/7420-00 UAA 170 YI/6818-00 BD 242 YT/2524-00 IN 914 YD/3732-90 
74LS174 YI/1042-00 LM 311 YI/2991-00 BU 142 YT/5442-00 B40 C5000 YD/0134-00 
74192 YI/1402-00 7420 YI/1200-00 BC 557 B YT/1754-00 1N 4004 YD/4350-80 
74196 YI/1406-00 740? VI 1182-00 BC 141 YT/0923-90 DUS-1N 4148 YD/4379-65 
CD 4048 YI/0448-00 SN 74191 YI/1401-00 BC 547 B YT/1734-10 DUG-OA 95 YD/2335-10 
SN 74LS20 Y1/0965-00 SN 74174 YI/1384-00 BC 108 B YT/0858-40 TIC 106 n YD/3002-00 

Presso la sede GBC - V.le Malleoltl 66 - 20092 Clnlsello B. 
Tel, 02/6181801 e reperibile la 
TASTIERA PER IL COMPUTER TV GAMES 
lastini codice GL 0900/00 
cappucci codice GL 0902/00 

Alia Cross Polnl polele acqoislare la TASTIERA ASCII 
Key switch tipo JP 5045 
Key switch tipo JP 5025 * 

richiedele caopuccio normale e doppio con innesto ad "X" 
CROSS POINT - Via Mlgllorelll 2 - 20161 Mllano 

Alia I.C.C, potrete trovare i seguenti componenti; 

MM 5303 
AYS - 1013 
96364 
RO - 3 - 2513 

I.C.C. - Via Palma, 9 - 20100 Mllano - Tel.: 02/4045747 

UNJTAONJG 

HI-PI BQUIPMENT 
AMD 30UND 

UMJTilOMJC 

HJ-FJ SCVJIPMEMT 
AMD 50UMD 

UjNJTJIOMJG 

m-fi ecvjipmemt 
AMD 50UMD 
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LYRA 
ELETTRONICA 

Siamo disponibili alia fornitura 

di Kit montati e collaudati. 

Al piu presto inoltre forniremo 

anche i componenti, gli stampati 

e le riviste e di questo ne daremo 

comunicazione. 

Per richieste rivolgersi a; 

LYRA Elettronica 
Piazza MUZII, 16 / 80129 NAPOLI 

Tel. 081/362414 
ore 9,30 - 15,30 

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 

ECCEZIONALE A PREZZO DI LANCIO 

I MSI» I ) 

i * < i i i i 

RACK 3 UNITA' L. 29.500 + I.V.A. - 2 UNITA' L. 28.000 + I.V.A. 
pannello con contropannello in alluminio in bianco e nero 

CONTENITORI PROFESSIONAL! IN RACK 19" ADATTI A TUTT1 
I MODELLI DELLE PIU' NOTE CASE DI KITS - AMPLIFICATORI 
PRE E FINALI - EQUALIZZATORI 

BOOSTER PER AUTO CON V-METER L. 13.000 -f I.V.A. - MOBILE 
RACK L. 34.000 + I.V.A. 

consegna immediata in tutta Italia a mezzo posta c/assegno -f spese 

ELETTRONICA ALBERTI • CIAMPINO 
Via G. Spontini, 23 (di fronte al Comune Slazione di Ciampino) - 
00043 CIAMPINO (Roma) 

TELEFONO 61.10.310 

HOBBISTA! INOLTRE VI TROVI TUTTI I KITS - CIRCUITI 
STAMPATI - COMPONENTI ELETTRONICI - RIVISTE - MATERIALI 
DI 1'SCELTA. 
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* 

CP fSf*0 
iO 

(TO«' I*** 

JUS0*1 

Cl SIAMO 

TRASFERITI 

IN VIA ROSELLINI 12 

20124 MILANO 

TEL. 

680368 

680054 

6880951/2/3/4/5 

il 

inescopio 

e la nuova rivista della 

JCE dedicata ai riparatori 

radio-TV e agli installatori 

di antenne. 

II Cinescopio e un 

autentico strumento di 

lavoro per tutti i tecnici 

TV. 

ecco alcuni degli articoli 
che troverete su 

SPERI/VIENTkRE 

di febbraio 81. 

• "ONE SHOT" I'automatismo 

• Flashmetro per reflex 

• "GEOTRON" Sintetizzatore 
100 CH-CB 

• Sinclair ZX-80 

S 



elektor kit 

Un servizio '■XjsUllJ^ per gli appassionati di autocostruzione elettronica 

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

V- 

r 

GENERATORE DI FUNZIONI 
SEMPUCE KE 103 

ESPERIMENTI 
IN MEDICINA KE 101 

INTERRUTTORE 
A BATTIMANO KE 102 

1 

f 
% 

n generatore di funzioni 6 un 
appaiecchio unlversale ed 
ulilissimc 
Alimentazione; 15 Vc.a. 
Campo di iiequenza (8 gamme): 

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

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

Questo semplioe apparecchietto 
produce un campo magnetico 
altemato, adatto all'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. 14.900 

II lettore simmagini d'essere 
seduto nel suo salotto, confonato 
dalla compagnia di alcuni amici, 
allorchS nola che il ttamonlo inizia 
a ridurre la luce esterna, A1 
raomento egii batte le mani, ed • 
opl4 - si accendono le lampadsne! 
H lettore, ha rispanmato 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. 

Ditla  

Via- Tel.: 

Citta . 

Siamo inleressali a ricevere ulteriori informazioni sulla possibilita di diventare rivendilori di Elektor. 

. C.A P 

V 
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I 'Amministrazione Provinciale di Milano ha 
insignito Ruben Castelfranchi del Diploma e 
Medaglia d'Oro di benemerenza per essersi 
dislinto, in mezzo secolo di attivita, nei campi 
dirigenziale, giornalistico e cullurale. 

La cerimonia si e svolta nella Sala Consiliare 
di Palazzo Isimbardi, Milano, il 23 dicembre 
1980 alia presenza delle autorita e del 
pubblico. 

Al nostro direttore. che esempresulla breccia, 
le piu calorose felicitazioni per il meritato 
riconoscimento e fervidi auguri di continua 
attivita per lunghi anni futuri. 

La Rcdazione 

DEDICATO AGLI HOBBYSTI AUTOCOSTRUTTOR1. 

j / 

£23 

B. 

CONTENITORI FORATI E SERIGRAFATI PER REAUZ2ARE IN MODO PROFESSIONALE 
I PROGETTI PRESENTATI DALLE RIVISTE SPECIALIZ2ATE 

SERIE "PROFESSIONAL SLIM LINE" 
— Super-pre B 7950 Utilizzabile per il SUPER PREAMPLIFICATORE 

di SUONO presentato sui numeri 96 97 Pannello frontale e posterio- 
re in alluminio, forati ossidati e serigrafati, coperchio inferiore con fo- 
ratura per il fissaggio delle squadrette, viti a brugola con testa svasata 
e relative chiavette esagonali piegate, dotato di contro pannello e 
disegno esploso per la distribuzione dei componenti. L. 47.000.— 

— Vergine 1 unita "slim line" Dotato di contropannello, dimensioni 
cm. 42 x 28 x 4. L. 37.000.- 

CONTENITORI SERIE RACK 19" CON MANIGLIE PIATTE 
— Amplificatore integrato: per pre e finali fino a 70 ^"80 WATT foratu- 

re per doppio volume, controllo bassi, acuti selettore 5 ingressi, inter- 
ruttore mono/stereo, muting tone-flat, phones/speakers, presa cuffia 
int. fondo scala WU, finestrelle grandi per WU L. 35.000 — 

— Pieamplificatore. doppio volume, bass, middle treble, selettore 5 in- 
gressi, interruttore mono/stereo, muting tone-flat, presa mictofono L. 35.000 — 

— Finale: per montaggio di amplificatori fino a 100 Watt con sistemazio- 
ne dei dissipatori in verticale esterna, presa per cuffia, interruttore 
Phones/speakers, fondo scala WU, finestre per strumenti di grandi di- 
mension!. L. 35.000 — 

— Luci psichedeliche: foro pet pot. sensibilita, bassi, medi, acuti con fori 
per spie LED L. 32.000 - 

— Distributore alimentazione: per raggruppare 6 gruppi di apparecchi, 
eliminando cosf grovigli di cavi antiestetici e pericolose fonti di ru- 
more. 

& > 

L. 
L. 
L. 

32.000- 
25.000 - 
30.000 - 

— Vergine 2 unita: cm, 44 x 23 x 8 
— Vergine 3 unita: cm. 44 x 23 x 12 
I contenitori sono completi di contropannello e piastra interna forata con frontale e mani 
glie satinate e ossidate. 
Indirizzare richieste alia HIFI 2000 - via F. Zanardi n, 455 - 40131 Bologna. 
Spedizione contrassegno, i prezzi indicati sono comprensivi di IVA e spese postali. 

CERCHIAMO QUALIFICATI RIVENOITOBI DI MATERIALE ELETTRONICO PER LA DISTRIBUZIONE NELLE ALTRE REGIONI 

(gg qoldatex) (gj goldatex] 

CkDmrmnic^tion Systems Division Communication Systems Division 



Tutti Priml 

in qualita e prezzo. 

wc Aul)l0 cr^Am 

0irrcv> 

"'"".n 

^ t 'o*«a 

9mcc 
i 

^ >» 
M 

•urniT 

Ik 

♦ o o o -• 
,:5Vc.* 
©:E.&.o • - - - o 

v 
.~-oo # 

^3 
-8 

TS/500000 
OSCILLOSCOPIO 3" 
ASSE VERTICALE 
SENSIBILITA 10 mV-lOV/div, 
LARGHE22A Dl BANDA 
DALLA c.c. A 5 MHz TENSIONE MAX: 

300 Vc.c. 600 Vpp. 
ASSE ORIZZONTALE 
LARGHEZZA Dl BANDA: DALLA c.c. A 250 KHz 
SENSIBILITA: 0,3V/div. 
BASE TEMPI 
SWEEP: 10 Hz 100 KHz SINCRO ESTERNO 
ALIMENTAZIONE: 220 V 

TS/4550-00 
MILLIVOLTMETRO AUDIO 
MISURA Dl TENSIONE: 1 mV-300V RMS 
M1SURA IN DECIBEL: DA -60 A + 52 dBm 
BANDA PASSANTE DA: 5 Hz A 1 MHz 
TENSIONE USCITA MONITOR: IV F/S 
ALIMENTAZIONE: 220 V 
L. 222.000 IVATO 

mrcc) 

TS/4500-00 
GENERATORE Dl ONDE QUADRE E 
SINUSOIDAL) 
FREQUENZA: 10 Hz 1 MHz 
TENSIONE SEGNALE USCITA: SINUSOIDALE 
7 V RMS QUADRA 10 V pp 
VARIAZIONE USCITA: 0dBm-50dBm/A 
SCATTI Dl 10 dB PIU REGOLATORE FINE 
SINCRONI2ZAZIONE ESTERNA 
ALIMENTAZIONE: 220 V 
L. 232.000 IVATO 

TEST* MCA8URHO INSTRUMENTS 
L. 244.000 IVATO 
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Un pancreas artificiale? 

Per quanto almeno un 25% della popola- 
zione sia predisposla a contrarre il diabeie. 
solo il 3% risulta davvero affeita daquesta 
temula malattia; di quesli diabctici il 30% 
(ossia all'incirca ri%, dclla popolazione 
intera) e insulino-dipendente (diabetemcl- 
liio), mentre il restante 70% pud essere 
trattato con opportune dietc. oppure in 
certi casi con medicamenli per via oralc. 
die riducono il tasso di zuccheri nel san- 
gue. 
La malattia e causata dalla caduta della 
produzione di insulina da parte del pancre- 
as. L'insulina e una sostanzadi importan- 
za fondamentale nel metabolismo dei car- 
boidrati. Un difetlo di insulina diminuisce 
la capacila dei muscoli e degli altri tessuli 
di utilizzare lo zucchero per scopi nutritivi, 
e percio lo zucchero e trasporato senza 
modiftche dalla corrente sanguigna ed inli- 
ne escreto mediante Purina. Cosa provochi 
effettivamente Pattacco della malattia non 
e ancora completamente nolo. per quanto 
si sappia che le cellule del pancreas chia- 
mate "isole di Langerhans" cessano di 
funzionare. Poiche il pancreas non produ- 
ce piu insulina, diventa necessario sommi- 
nistrare Pinsulina al pazienle mediante 
iniezioni. E possibile riconoscere il diabeli- 
co dal fatto che mangia spesso durante il 
giorno e dal pacchetto di dolci a base di 
zucchero e glucosio che pona con sempre 
con se. II motivo di quest'ullima precau- 
zionc e che il diabelico, oltre a soffrire per 
Peccesso di zucchero nel sangue dovulo a 
carenza di insulina, corre anche il pericolo 
di avere Iroppa insulina: in questa condi- 
zione, a meno che non prenda dello zuc- 
chero, il pazienle cade rapidamente in co- 
ma. 
Dopo la scoperta effettuata nel 1922 da 
parte della Banting & Bert canadese, che 
Pinsulina poteva essere estratta dal pan- 
creas dei suini o dei bovini, il diabete non e 
stato piu una malattia mortale. Da allora 
sono stati prodotli dei tipi di insulina che 

hanno potuto ridurre il numero di iniezio- 
ni quotidianc da 3 - 6 ad appcna una. Cio- 
nonostanle gli scienziali hanno continuato 
la ricerca di un slstema che possa rilevare 
automaticamenle il livello dello zucchero 
nel sangue del diabetico e quindi regolare 
la quantita di insulina da somministrare; 
in altre parole costruire un "pancreas arti- 
ficiale". 
Al momento attualela concenlrazione del- 
lo zucchero nel sangue del diabetico viene 
rilevata su campioni sanguigni che fanno 
cambiare di colore certi composti chimici: 
dal colore si ricava la quantita di zucchero 
porlata ai muscoli ed agli altri tessuli dalla 
corrente circolatoria. 
Datocheil ricorrenle prelievodi campioni 
di sangue risulta alquanto sgradito al pa- 
zienle. per slabilire una misura abbastanza 
affidabile ci si pud anche riferire allo zuc- 
chero contenuto ncllc urine. Quindi Pinora 
il diabelico ha cercato di equilibrare le 
concenlrazioni relative di zucchero e di in- 
sulina mediante iniezioni e diela stretta- 
mente controllata. insieme a regolari con- 
trolli del livello ematico dello zucchero, 
eseguiti mediante uno dei sistemi prima 
concordati per la misura nel sangue o nelle 
urine. 
Quesli sistemi, oltre ad essere piuttosto 
difftcili e spiacevoli da usare per il pazien- 
le, sono anche largamente approssimali. 
come si ricava dallo sbilanciamento meta- 
bolico trovato in moltissimi diabetici. Le 
ricerche riguardanti il trattarnento dei dia- 
betici sono per forluna incessanti ed ulti- 
mamente parecchi gruppi di ricerca hanno 
introdotto degli sviluppi che, presi tutli in- 
sieme. possono ben dimostrarsi un primo 
passo verso il pancreas artificiale. 

selektor 

Per fusione automatica dell'lnsuiina 

Un gruppo di ricerca della Siemens Erlan- 
gen (Germania) capeggiato dal doll. Man- 
fred Franetzky, ha sviluppato una "pom- 
pa" miniaturizzata che permettcdi inielta- 

Sa 

idl 

Flgura 1. II dotl. Kaiser mostra I'uso dello spetlro- 
scopio ad assorbimenlo laser, che pub essere 
usalo per misurare I llvelll di vari composti organi- 
ci ptesenli nella corrente sanguigna, per esempio 
I pollpeplidl, I'urea. II colesterolo e. naluralmenle. 
il glucosio. Per quanto il dover "baciare" il prlsma 
dl prova possa sembrare una slrana procedura, 
tullavla e meno spiacevole dl un ptelievo di san- 
gue. ed II risultalo della misura e 1000 volte plii 
precise. La misura pub anche essere lalla plii vol- 
te al giorno. 

Flgura 2a. La pompa di dosaggio per Insulina della 
Siemens. Essa pub erogare quantita di Insulina 
controllale con eslrema preclsione, ed haun ser- 
balorlo conlenenle il labbisogno di nove mesi. 

selektor 

I* 
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Figura 2b. La pompa di Insulina ed II cenlralino dl 
conlrollo. Dato che II labbisogno di insulina del 
diabelico varia nel corso della giornala, si e presa 
In considerazlone la posslbilili dl un programma 
dl dosagglo conlrollato da un orologio. 

Figura 2c. Vista poslerlore del cenlralino di con- 
lrollo. 

Figura 3. Disegno sezionalo daH'elellrodo per glu- 
cosio sludlalo da Laine, Schullz. Thomas, Sayler 
e Bergmann. 

Figura 4. Spellri di assorbimenlo dl varie soslanze 
presenll nella correnle sanguigna. 

re in continuita nella corrente sanguigna 
del diabetico piccolissime dosi di insulina 
ad allissima concentrazione (vedi figure 2a 
.. 2c). La pompa e appena piii grande di 
una scatola di fiammiferi, e pesa all'incirca 
120 grammi, compresa la provvista di in- 
sulina per nove mesi. La quantita di liqui- 
do erogaia puo variare da 0,l pi a 10 pi al- 
I'ora. La quanlita di insulina richiesia dal 

y 

membrana 
in nastro 
di polipropilene 

888 

anodo 
in filo di piombo 

catodo in filo 
d'argenlo 

mvolucro 
in perspex 

condulloti del segnale 

matrice di conlrollo . 

"H S~ 
 ^ B  

20 mm 

matrice di glucosio 
ossidasi 

fili del segnale 

9870 3 

diabetico varia nel corso della giornata, 
con forti picchi intorno alle ore 9,00 ed alle 
14,00. Dagli esperimenti fatli risulta che, 
per quanto riguarda la variazione del fab- 
bisogno nel corso della giornata. ogni dia- 
betico ha il suo particolare "programma" 
delle necessita. Poiche non si puo ancora 
impiantare un sensore che riveli in ogni 
istanle i cambiamenti nel livello ematico 
degli zuccheri, si e sludiato un dosaggio di 
insulina preprogrammato (usando allo 
scopo un orologio a circuito integrate). 

II monitor dello zucchero ematico 

Lo scorso anno si e prodotto un grande in- 
leresse nel campo delle ricerche sul diabe- 
le, dovuto all'apparire di due sislemi di 
monitoraggio dello zucchero ematico. Un 
gruppo di ricerca giapponese ha annuncia- 
to lo sviluppo di un "elettrodo enzimati- 
co" per il rilevamento diretto dei livelli di 
sucrosio nella corrente sanguigna, ed un 
gruppo americano ha annunciato lo svi- 
luppo di un "elettrodo per glucosio". 
Quest'ullimo e di particolare interesse in 
quanto e molto compatto (vedi figura 3), e 
produce una lensione d'uscila proporzio- 
naie al livello di glucosio nella corrente 
sanguigna ed a prima vista puo sembrare 
ideale per Pimpianto. Sfortunatamenle 1'e- 
lettrodo non e adatto per I'uso a lungo ter- 
mine perche, una volla immerso nel flusso 
sanguigno, viene presto ingorgato da tes- 
suto proveniente dalla parete vasale, con 
I'aumento del pericolo della formazione di 
emboli. 

# 

Spettroscopio ad assorbimento 
laser 

Un altro interessante approccio al rileva- 
mento continuo del livello di glucosio (e di 
alt re sostanze) nel sangue, e stato sviluppa- 
to dal dott. Kaiser dell'lstiluto Max 
Planck di Monaco. La spettroscopia ad as- 

2b 2c 
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sorbimenlo laser utilizza il principio del- 
rassorbimenlo differcnziato e selcttivo 
della luce di una parlicolare lunghezza 
d'onda da pane del composli chimici. H 
quindi possibilc ideniificare e quantificare 
determinati composli. come il glucosio nel 
sangue, misurando Tassorbimento della 
luce di adalta lunghezza d'onda. 
La figura 4 moslra lo speitro di assorbi- 
rnento di vari composli presenti nel san- 
gue. La lunghezza d'onda di assorbimento 
del glucosio e di circa 10 micron. Questa 
lunghezza d'onda puo essere prodotta da 
un laser ad anidride carbonica, che copre 
la banda da 9.15 a 10.9 micron. Lacosa piii 
atlraente di questa tecnica e che non richic- 
de il prelievodi un campionedisangue. La 
misurazione dcll'assorbinienio puo essere 
effettuata aitravcrso la pelle in qualsiasi 
punto dove il sangue scorra vicino all'epi- 
dermide con una ceria velocita. Le labbra 
sono parlicolarmente adaite. e peresegui- 
re la misura il paziente deve solo premere 
le labbra conlro il prisma dellospclirosco- 
pio. 
In figura I si vede il don. Kaiserchefauna 
dimostrazione di quesio metodo. 
La figura 5 moslra lo schema dello spellro- 
scopio. La luce infrarossa provenienie dal 
laser e suddivisa da uno specchio semiri- 
flettcnte in due raggi che vengono rifraiti 
da due prismi, uno dei quali e il prisma di 
riferimenio e I'altro e il prisma di prova, I 
due raggi sono quindi ricombinati e messi 
a fuoco su un foiorivelatore. 1 due raggi so- 
no intercettati alternativamente da un ot- 
luratore meccanico che permette di con- 
fronlare la luce che passa aliravcrso i due 
prismi. Quando si premono le labbra sul 
prisma di prova avviene I'assorbimento 
della luce laser da pane del glocosioconie- 
nuto nel sangue. II confronto eseguito col 
folosensore Ira i raggi di prova e di riferi- 
menio permetle di misurare il livello di 
glucosio. 
Oltre al suo uso nel trattamento del diabe- 
le. lo spcitroscopio ad assorbimento laser 
permette di rilevare molti altri composli 

presenti nel sangue, semplicemente sce- 
gliendo I'opportuna lunghezza d'onda del 
laser: per esempio i polipeptidi, il coleste- 
roloefurea. L'insorgere di malatliecarat- 
lerizzaie dalfapparizione nel sangue di 
specifiche soslanze. puo essere precoce- 
mente rilevato con un conirollo di routine. 
Puo essere eliminata la necessila di costose 
e lunghe analisi chimiche su campion! di 
sangue. 
Lo spetiroscopio ad assorbimento laser 
pud anche distinguere ira glucosio cd eta- 
nolo; in precedenza questo era difficile a 
causa delle loro lunghezze d'onda di assor- 
bimento molto ravvicinate( vedi figure 6a e 
6b). 
II metodo del dotl. Kaiser fornisce effetti- 
vamente una scala delle lunghezze d'onda 
piu "espansa" (figura 6c), che permette di 
distinguere tra i due composli. La speliro- 
grafia ad assorbimento laser ha anche tro- 
valo applicazione in casi di guida in stalo 
di ubriachezza, come allernativa per pre- 
lievi di sangue di efficacia comroversa ed 
alia prova delle urine che puo non essere 
affidabile. 

XWK 

II pancreas artificiale 

II risuliato finale di tulte le ricerche do- 
vrebbe essere un "pancreas artificiale" da 
impiantare eniro il corpo umano. Questo 
liberera il diabetico insulino-dipendente 
dalla preoccupazione di farsi da se le inic- 
zioni, ed inoilre adattera mcglio il dosag- 
gio ai fabbisogni individual!. Lo spetiro- 
scopio ad assorbimento laser e la pompa 
ad insulina sonoentrambi passi notevoli in 
questa direzione. 

Volgendo uno sguardo agli sviluppi fuluri, 
il prossimo passo potrebbe essere una 
pompa di insulina impiantabile, che con- 
lenga una provvista di insulina sufficiente 
per parecchi anni, collegata ad un sistema 
di conirollo basato su microprocessore. 
Questo potrebbe essere programmato al- 
I'inizio in base ai calcoli del fabbisogno 
d'insulina delfutenle, basalisu unaseriedi 
misure di concentrazione di zucchero nel 
sangue prese entro un sufficiente arco di 
tempo. Dopo I'impianto il programma po- 
trebbe essere aggiornalo in baseai risultati 
di misure effetluate quotidianamente me- 
diante uno spetiroscopio ad assorbimento 
laser. I dati potrebbero essere comunicali 
alia pompa impiantata via radio oppure 
mcdiante spira di induzione. 
II probiema maggiore sarebbe coslituito 
da un'alimentazione che sia affidabile, ma 
gli ullimi sviluppi nel campo delle batteric 
chimiche a lunga durata oppure degli ali- 
mentatori nucleari impiantabili, potrebbe- 
ro fornire una soluzionc. In alternativa si 
potrebbe equipaggiare la pompa con bal- 
lerie ricaricabili. La ricarica potrebbe av- 
venire durante la nolle usando una bobina 
d'induzione sistemata davanti al petto, che 
induca corrente in una bobina eontenuta 
entro la pompa impiantata. 
II massimo traguardo sarebbe di impianta- 
re anche un monitor per la concentrazione 
ematica dello zucchero, in modo da poter 
fornire in conlinuith questa informazione 
all'unita di conirollo della pompa. Pero 
non risulta chiaro al momentocome lutto 
questo potra essere fatto, datoche i sensori 
ad elettrodo per il glucosio difettano di af- 
fidabilita a lungo termine, e lo spettrosco- 

100- 
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Flgura 5. Schema dello speltroscoplo ad assorbl- 
menlo laser svlluppalo dal doll. Kaiser. 

Flgura 6. Lo speltroscoplo ad assorblmento laser 
permetle dl ollenere rlsoluzionl (inissime nella 
lunghezza d'onda, il che permetle, per esemplo. dl 
dlsllnguere il glucosio dall elanolo, nonostanle II 
loro spettro dl assorblmento sla molto simile. 

Mix 

pio ad assorbimento laser e complesso e 
voluminoso. 
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Introduzione 

al I V Scopio 

Senza alcun dubbio 
I'oscilloscopio e lo strumento di 
misura elettronico dalle maggiori 
possibility, talvolta addirittura 
indispensabile. Purtroppo I'alto 
costo di questo apparecchio lo 
mette al di iy della portata di 
molti appassionati di elettronica. 
La maggior parte del costo di un 
oscilloscopio e da addebitare al 
tubo catodico ed agli 
alimentatori di potenza ad alta 
tensione che ad esso sono 
associati. Usando come display 
un normale televisore domestico, 
il videoscopio elimina queste 
voci di costo e permette la 
costruzione di un oscilloscopio 
con spesa modesta. Questo mese 
descriviamo i principi del 
videoscopio e la versione base 
dello strumento. In un'articolo 
successive si spieghery come 
estendere le prestazioni 
dell'apparecchfo e si daranno 
tutti gli element! necessari per 
trasformarlo in una versione "d! 
lusso". 

Flgura 1. Come si forms I'lmmaglnesulloschermo 
TV. II quadro 6 lormato da due semlquadrl Inler- 
lacclati, clascuno conslste In 312,5 righe. Uno del 
semlquadrl e a Irallo Inlero, I'altro i dlsegnalo 
trattegglato. 

Per poter capire come funziona il slstema 
sara bene rendersi conto di come si forma 
sullo schermo una normale immagincTV. 
L'immagine sullo schermo TV e formata 
da un raggio di eletlronici che esplora uno 
schermo ricoperto da un composto fluorc- 
scente, come si puo vedere in figura I. La 
scansione precede dall'alto verso il basso 
dello schermo. con andamento a zig-zag. 
ed ogni percorso orizzontale da sinistra 
verso destra si chiama "riga". 
La durata della scansione di ciascuna riga 
e di 64 ps. e quindi la frequenza di riga e di 
15,625 kHz, una cifra imporlanle da non 
dimenticare, come potremo vedere piii tar- 
di. Ciascuna immagine compleia o "qua- 
dro" e formata da 625 righe, e quindi la 
frequenza di quadro e di 25 Hz. Questa 
bassa frequenza potrebbe pero dare origi- 
ne ad uno sfarfallamento ben percepibile 
dell'immagine; per minimizzare questo ef- 
fetto ciascun quadro non viene formato 
con una singola scansione di 625 righe, ma 
con due "semiquadri" da 312 1/2 righe 
ciascuno, Questi due semiquadri sono 
completamente "interlacciaii". ossia le ri- 
ghe del semiquadro pari stanno tra quelle 

del semiquadro dispari, ed insieme forma- 
no un'immagine compleia di 625 righe. La 
frequenza verticale e quindi doppia di 
quella di quadro. ossia 50 Hz, un altro 
imporlanle numero da non scordare. 
Le gradazioni tonali dell'immagine sono 
prodotte, evidentemenle, variando la cor- 
rente del pannello di eleltroni e quindi la 
luminosita dei "fosfori" che rivestono lo 
schermo. La massima corrente del raggio 
elettronico produce la massima luminosita 
dello schermo (aree bianche). Di contro 
una corrente zero produce le zone nere. 
Per poter capire come funziona il video- 
scopio, e opportuno immaginare il televi- 
sore ribaltato su di un fianco, in modo che 
la scansione di riga non avvenga da sinistra 
a destra, ma dal basso verso I'alto, come si 
vedc in figura 2. In pratica non sempre sara 
possibile eseguire effettivamente questo ri- 
ballamento, a causa della forma del mobi- 
le. per ragioni di ventilazione, eccetera. 
In figura 2 e visualizzato sullo schermo TV 
un segnale sinusoidale, Questa rappresen- 
tazione si otliene campionando I'ampiezza 
islantanea del segnale ogni 64 ps, ossia ad 
ogni scansione di riga. Ciascun campione e 
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rapprcsentato sullo schermo da un punto 
bianco la cui posizione lungociascuna riga 
e proporzionale all'ampiezza isiamanea 
del segnalc. In queslo modo la visualizza- 
zione e formata da un cerlo numero di 
punti chiari, menire il resto dello schermo 
rimane scuro. 
La figura 3 tnoslra la forma di una riga del 
segnale video di queslo sisiema di visualiz- 
zazione: essa consisie in un singolo impul- 
so di livello bianco che appare sovrappo- 
sto ad un segnale tolalmente nero, senza 
naturalmente contare gli impulsi di sincro- 
nismo di riga, che vanno al disotto del 
livello di nero. La posizione dell'impulso 
di livello bianco lungo la scansione della 
riga. ossia il tempo che passa daU'impulso 
di sincronismo di riga fino aM'apparizione 
dell'impulso a livello bianco medesimo de- 
ve essere proporzionale all'ampiezza islan- 
lanea campionala del segnale d'ingresso. 
Per ottenere queslo risuliato occorre un 
convertilore lensione/tempo. 
La figura 4 mostra come viene eseguito il 
campionamento del segnale. e come si esc- 
gue la conversione in un impulso di livello 
bianco. Si genera una lensione a rampa 
con la medesima frequenza del sincronis- 
mo di riga (15,625 kHz), ed in Case con 
quesia. 
Queslo segnale e applicalo ad un compara- 
lore di lensione insieme con il segnale d'in- 
gresso. Ogni volta che la lensione della 
rampa supera la lensione del segnale d'in- 
gresso, aU'uscita del comparatore si avra 
un cambiamento di stato, che vcrra utiliz- 
zato per far partire un muliivibralorc mo- 
nostabile che a sua volta produrra I'impul- 
so di bianco. Se la lensione d'ingresso e 
bassa, sara superata molto presto dal livel- 
lo del segnale di rampa e quindi il punto 
bianco apparirA verso il basso del lele- 
schermo. Se invece la lensione d'ingresso e 
alia non coincidera con la lensione della 
rampa che verso la fine del percorso di 
riga, quindi il punto apparira in alto sullo 
schermo. II circuito di conversione lensio- 
ne/tempo verra spiegato nei particolari 
durante la dcscrizione della versione base 
del videoscopio. Ohre al generatore a denti 
di sega cd al comparatore. che sono de- 
menti essenziali della versione base, il vide- 
oscopio dovrA anche essere provvisto di 
amplificatori ed attenualori d'ingresso per 
variare la sensibilita, come avviene nel 
normale oscilloscopio, ed inoltre di un ge- 
neratore di impulsi di sincronismo che 
provveda a generarc i segnali di sincronis- 
mo di riga e di quadro dell'apparecchio 
televisivo. Anche di qucsti circuili si parle- 
ra nella descrizionc dello schema del vide- 
oscopio in versione di base. 

Prestazioni e limiti del videoscopio 
base 

Le prestazioni della versione base del vide- 
oscopio irovano la loro limitazione princi- 
palmente nella "base dei tempi". Dato che 
i'immagine della forma d'onda visualizza- 
la viene ripeiuia ad ogni scansione di qua- 
dro, la frequenza della base dei tempi e 
uguale a quella di sincronismo di quadro. 
ossia 50 Hz. E importanie ora rendersi 
conto della differenza tra quesia rappre- 
sentazione ed una normale immagine TV. 
Menire ogni quadro di 625 righe di un'im- 
magine TV i formato da due semiquadri 
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successivi di una immagine videoscopica 
non sono interlacciati ma sovrapposii. e 
questa immagine risulta formata da 312 
righe. Ciascun semiquadro conliene quin- 
di un'immagine eonipleta del segnale d'in- 
gresso. La frequenza di ripetizione dei se- 
miqnadri in un apparecchio televisivo ha 
un valore fisso di 50 Hz, e quindi non pud 
essere variata che per una piccola percen- 
luale nccessaria a regolare I'aggancio con 
il segnale di sincronismo deiremittente; in- 
ollre non si pud far partire a volonta la 
rappresentazione dell'onda (trigger). Que- 
sta base dei tempi fissa pone ovviamente 
delle limitazioni alia versione base del vi- 
descopio. Per prima cosa avremo un'im- 
magine stabile solo quando la frequenza 
del segnale d'ingrcsso sara un multiplo di 
50 Hz, ossia 100 Hz. 150 Hzecosivia:solo 
cost il segnale polra essere sincronizzato 

con la base dei tempi. Questo fatto dimi- 
nuisce la praticita d'uso del videoscopio in 
quei casi dove la frequenza del segnale non 
pud esserecontrollata daH'operatore. Perd 
in tutli i casi dove la sorgente del segnale e 
un generatore di segnali da laboratorio. i 
segnali di prova potranno essere scelli con 
frequenza mullipla di 50 Hz. 
La seconda limitazione del videoscopio 
base e la limitata banda passante, come 
illustrato dalla figura 5. La minima fre- 
quenza che pud essere visualizzata e quella 
di 50 Hz. Viene visualizzato un ciclo com- 
plete del segnale a 50 Hz. ad cccezione di 
alcune decinc di righe che vanno perdute 
durante I'intervallo di spegnimento di qua- 
dro nel televisore. L'unico ciclo visualizza- 
to del segnale a 50 Hz e formato da circa 
300 punli, e quindi I'immagine e sufficien- 
lemente dettagliata. Aumentando la fre- 

Figura 2,11 videoscopio pub essere meglio splega- 
lo Immaglnando I'apparecchio TV appoggiato su 
di un llanco, in modo che II punlo luminoso si 
possa spostare verlicalmente suilo schermo. La 
Iraccia del segnale e composla da una serie dl 
punll separali, uno per ognl rlga del quadro. II 
punlo della rlga dove appare II punlino chiaro e 
proporzionale all'amplezza del segnale dl Ingres- 
so. Per sempllclta sono moslrale solo alcune ri- 
ghe. 

Figura 3. II segnale video per la prlma scanslone dl 
rlga della figura 2. A mezza via della scanslone di 
rlga appare I'impulso del livello dl bianco. 

Figura 4. Ouesla figura mostra come il segnale di 
ingresso u Oconvertllo In un segnale video u»con 
I'aluto dl una lensione dl rlterimenlo a dent! di 
sega Urei. 

Figura 5. Una delle piii imporlanli caralleristiche 
della versione base del videoscopio 0 la base dei 
tempi llssa. Quesle lotogralie mostrano come 
questo fatto influisce sulla rappresentazione di 
segnali dl frequenza diversa. 

Figura 6. Lo schema a blocchi della versione am- 
pllata del videoscopio. Questa consiste nella ver- 
sions base preceduta da due memorle bucket bri- 
gade. k possibile varlare la frequenza con la quale 
sono scritti I segnali conlenuli in quesle memorle 
indlpendentemente dalla frequenza di lettura; 
commutalori elettronici sono opportunamenle 
usall nel circullo. 

* ■ _ 
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pSSSa 

quenza del segnale attmenta il numero di 
cieli che appaiono sullo schermo. mentre il 
numero di punli per ogni ciclo diminuisce. 
La figura 5b mostra un segnale di I kHz 
(Iraccia superiore) ed un segnale da 3 kHz 
(traccia inferiore) come risultato rappre- 
senlati nella versione base del videoscopio. 
Nel caso del segnale a 3 kHz. non solo 
appaiono sullo schermo quasi sessanla ci- 
cli del segnale, ma ciascun ciclo e formato 
da soli cinque punti, E chiaro che la massi- 
ma frequenza che e possibile visualizzare e 
molto inferiore ai 3 kHz. 

Versione lusso 

Le limitazioni imposte dalla versione base 
sono una conseguenza diretla del fatto che 
il segnale viene campionato alia frequenza 
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Flgura 7. Le frequenze masslme di Ingresso nelle 
due verslonl del vldeoscoplo. La versione base 
(7a) produrrd una traccla inaccetlablle a frequen- 
ze superior! ad 1.5 kHz circa. Come si puo osser- 
vare In flgura 7b la versione ampllata pud Iraltare 
senza Inconvenienli frequenze mollo plu alfe. 

Flgura 8. Un confronto Ira I tempi dl sallla e di 
discesa nelle due verslonl del vldeoscoplo basalo 
sulla rlsposla ai segnali dl ingresso ad onda qua- 
dra dlmoslra che. sollo questo punto di vista, la 
preslazlone della versione base 6 mlgllore. 

Flgura 9. La rappresentazlone dl segnali a pac- 
cheltl d'onde e posslbile solo con la versione am- 
pllata In quanto la versione base non possiede la 
posslbilitO di trigger. 

Figura 10. Quesla figura dimoslra una possibile 
appllcazione del vldeoscoplo In versione base; la 
regolazlone dl un ampliflcatore per la llmltazione 
slmmelrlca dell'onda. 

Flgura 11. Un'allra appllcazione del slslema base 
(versione due canatl) 011 confronto dl due liveili di 
tenslone conlinua. 

Figura 12. Per finire, un esemplo dl posslbile ap- 
pllcazione del sislema base unllamenle ad un ge- 
neratore sweep per vlsuallzzare la rlsposla In fre- 
quenza di un clrcuito o di un sislema in prova (x). 

di riga TV (15,625 kHz). II videoscopio 
potrebbe risultare mollo piu flessibile se la 
frequenza di caibpionamcnto potesseesse- 
re variata indipendentemente dalla fre- 
quenza di riga TV. 
La soluzione consiste nell'inserire la forma 
d'onda da visualizzare in una qualche spe- 
cie di memoria, dalla quale potrebbe cssere 
prelevata ad una cadenza compatibile con 
il videoscopio base. Se per esempio si do- 
vesse visualizzare un segnale a 10 kHz, 
potremo memorizzare un ciclo del segnale. 
Leggendo il conlcnulo della memoria in 20 
ms, il segnale memorizzato apparira come 
se la sua frequenza fosse di 50 Hz. e potra 
cssere visualizzato sul videoscopio con una 
risoluzione di 300 punti per ciclo. 
L'uso della memoria elimina immediata- 
mente le due principali iimitazioni del vi- 
deoscopio base, e precisamenie la limita- 
zione della banda passante e I'impedimen- 
to ad inserire una funzione di trigger. L'u- 
so della memoria permette la conservazio- 
ne di una qualsiasi porzione del segnale 
d'ingresso (da una parte di ciclo fino ad 
alcuni cicli). Quale chesia la frequenza del 
segnale d'ingresso. il segnale memorizzato 
potra essere prelevato dalla memoria alia 
cadenza di 50 Hz onde poterlo sincroniz- 
zare con la basedei tempi del lelevisore. La 
sola limitazione consiste nella massima 
frequenza d'ingresso che potra essere ela- 
borala dalla momoria. 
II termine "memoria" e stalo usato sinora 
in modo vago per definire un sistema di 
conservazione del segnale d'ingresso, e sa- 
rebbe ora una buona idea dare un'cchiata 
a cosa significhi quesla memoria in termini 
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di componenti. Uno tra i tipi di memoria 
che sarebbe possibile usare e una memoria 
digitale, come RAM (memoria ad acccsso 
casuale) oppure un registro a scorrimento. 
Questi tipi di memoria possono conservarc 
solo liveili logici (degli "0" e degli "I"), 
quindi per campionare il segnale sara ne- 
cessario codificarlo in forma binaria prima 
di infilarlo nella memoria. Questo com- 
porterebbe un circuito a campionamento e 
tenuta (sample and hold) ed un convertito- 
re A/D. Viceversa la lettura della memoria 
richiede un convertitore D/A per ricosti- 
tuire il segnale analogico originale. La 
massima frequenza d'ingresso che un tale 
sislema potrebbe elaborare avra il suo 
principale limite nel tasso di conversione 
del convertitore A/D. ed alti valori di que- 
sto tasso non si oltengono certo a buon 
mercato. 
II tipo di memoria che si c infine scello per 
il videoscopio modello lusso estata la me- 
moria "bucket brigade" o memoria a tra- 
sferimento di cariche o registro a scorri- 
mento analogico. Questo tipo di memoria 
ha il vanlaggio di poter accetlare direlta- 
mente all'ingresso un segnale analogico, di 
campionarlo e di trasferirlo aH'uscila sotto 
forma di pacchetti di carica disposti in 
sequenza. Questo evila la necessita di cir- 
cuiti sample and hold e di convertitori 
A/D e D/A. 
Per far funzionare un registro a scorrimen- 
to analogico sono necessari solo pochi 
componenti esterni. ed attualmenle sono 
disponibili elemenli che acccttano segnali 
d'ingresso a frequenza relalivamente ele- 
vata, molto superiore al limite dello spet- 
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tro udibilc. Tutti questi vanlaggi confer- 
mano che I'impicgo dci registri estata una 
scelta eccellente in questo caso. 

Lo schema a blocchi 
In figura 6 si pud vedere lo schema a bloc- 
chi della versione lusso del videoscopio. Si 
potra osservare che in effetti vi sono due 
memorie, il che potrebbe sembrare uno 
spreco. Occorre perd ricordare che duran- 
te la lettura nella memoria dell'informa- 
zione da visualizzare, la memoria slessa 
sara continuamente in funzione alia fre- 
quenza della base dei tempi del televisore. 
cosicche mai potrebbe essere disponibile 
per memorizzare un segnale proveniente 
dall'ingresso. La soluzione del problema e 
di usare due memorie affinchd menlre una 
memorizza il segnale d'ingresso I'altra e 
solloposta alia lettura. Commulando tra 
le due memorie, il segnale visualizzato sul 
cinescopio sara continuamente aggiorna- 
lo. La commulazione e naturalmente cse- 
guita con mezzi eletlronici. 
Dal momento che la versione lusso del 
videoscopio e formata dalla versione base 
piit una memoria addizionale. e perfetta- 
mente possibile costruire ora la versione 
base del videoscopio. rimandando ad un 
tempo successive il completamento. Que- 
sto permette all'utilizzatore di renders! 
conto delle possibilita del sistema ad un 
prezzo modesto, prima di prendere la deci- 
sione se ampliare o meno le possibilita del 
suo apparecchio. 

II reticolo dl calibrazione 
L'n oscilloscopio convenzionaledisponedi 
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un reticolo calibrate chc permette di valu- 
lare I'ampiezza del scgnali. Questo pud 
essere inciso su di una mascherina in plexi- 
glas, oppure stampato sulla faccia interna 
del tube catodico o ancora, in apparecchi 
molto sofisticali. generate elettronicamen- 
te. II primo sistema non e applicabile al 
videoscopio, se si vuole usare il televisore 
anche per la sua destinazione originaria. II 
secondo sistema e ovviamenteimpossibile, 
non resta quindi che generare il reticolo 
per via elettronica. Non occorre niente di 
pin che una griglia di righe orizzontali e 
verticali generate con lo stesso sistema del- 
le figure a reticolo prodottc da un genera- 
tore di prova. Questo accessorio e predi- 
sposto sia nella versionc base che nella 
versione lusso del videoscopio. 

Confronto tra la versione base e la 
versione ampliata del videoscopio 

Un'idea comparata delle prestazioni dei 
due tipi di videoscopio. si pud ricavare 
dalle fotografie chc eiteremo qui di segui- 
to, I campi di frequenza delle due versioni 
sono rilevabili dalla figura 7. E evidente 
che il videoscopio base pud produrre 
un'immagine soddisfacente di un segnale a 
200 Hz, ma segnali di 10 kHz o piu daran- 
no luogo solo a delle figure d'interferenza. 
Cidnonostante la versione base pud anco- 
ra dare un'idea deH'ampiezza del segnale a 
10 kHz o piu. La versione lusso visualizza 
invcce molto chiaramente il segnale a 10 
kHz. 
Le fotografie di figura 8 mostrano come le 
due versioni si comportano in presenza di 
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Impedenza di banda 
Larghezza di banda 
canale Y 
Frequenza alia quale 
la traccia e ancora 
dislinguibile 
Sensibilita/div 
Base tempi/div 

Trigger 
Reticolo 

Uscila 

versione base 

1M//30 pF, AC/DC 
100 kHz (—3 dB| 

> 1 kHz 

lOmVIOOmV/l V/10V 
2ms (± 1%) 

inesistente 
generate elellronicamente 

video. VHF/UHF 

versione ampliata 

1 M // 30 pF, AC/DC 
100 kHz (—3 dB) 

100 kHz 

l0mV/100mV/1 V/10V 
40(1/10Oqs/250((S/500)iS/ 
1ms/2msal di sdpra 
di questo valore va- 
riabile con conlinuita. 
livello variabile AC/DC 
idem 

idem 
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segnali retlangolari. Risulia ovvio die i 
lempi di salita e di discesa sono molto 
inferiori nella versione base. II migliorc 
comporlamento della versione base nella 
reppresenlazione di segnali ad onda qua- 
dra e dovuto al fatto die nella versione 
migliorata il segnale e soggeilo ad un fil- 
traggio suppleinentare dopo la Icttura del- 
la memoria. Si deve pero nolare die, a 
differenza di quanlo avvienc in un oscillo- 
scopio normale, il tempo di salita e di di- 
scesa dell'onda quadra varia con la predi- 
sposizionc della base dei tempi: piit veloce 
e la base dei lempi e piit brevi risullato i 
tempi di salita e di discesa. Quindi non si 
possono trarre le conclusioni definitive sui 
tempi di commutazione solo con I'esame 
della figura 8. 
La figura 9 mostra un'applicazione della 
versione ampliata die non possibile nella 
versione base a causa della mancanza del 
trigger. In quesla fotografia si usa il siste- 
ma per visualizzare una serie di treni d'on- 
da, die possono essere ricavati per esem- 
pio dal sintetizzatore musicale Formant. 

Dal precedente confronto Ira 1c due versio- 
ni del vidcoscopio si potrebbe essere porta- 
ti a pensare che la versione base sia molto 
piu scadente dell'allra. Per quanto la ver- 
sione ampliata possa senza dubbio offrire 
possibilila molto maggiori e possa essere 
impiegata per un maggior numero di ap- 
plicazioni. sarebbe comunque un errore 
considerare la versione base non degna 
della falica spesa per costruirla, ancheper 
il fatto die potra sempre servire da base 
per una successiva versione ampliata. 
Nonostante lutte le sue limitazioni. esiste 
un eerto numero diapplicazioni perlequa- 
li la version! base si e dimostrata perfelta- 
mente adeguala. Per esempio la regolazio- 
ne della corrente di uscita a riposo di un 
amplificatore in modo da ottenere il ciip- 
paggio simmetrico dell'onda (vedi figura 
10) oppure per la misura di lensioni conti- 
nue (figura 11). 
In figura 12 e illuslrala un'allra applicazio- 
ne possibile del videoscopio base. Collega- 
to con un generatore sweep puoservireper 
misurare direttamente la risposta in fre- 

quenza di un particolare componente o 
circuilo. II generalpre sweep fornisce un 
segnale di prova fortiiato da un'onda sinu- 
soidale con frequenza variabile periodica- 
mente con legge lineareo logaritmica. Nel- 
la variazione periodica dellasua frequenza 
il segnale passa ripetutamente per la banda 
di frequenza che corrisponde a quella en- 
tro la quale bisogna misurare la risposta 
del circuilo in prova. Con I'aggiunta di un 
semplice circuilo raddrizzatore viene pro- 
dotla una tensione continua il cui livello e 
proporzionale alia porzione di segnale che 
riesce a passare atlraverso il circuito in 
prova. Se quesla tensione e applicata alia 
versione base del videoscopo, si puo otte- 
nere la rappresentazione diretta della ri- 
sposta risultante in frequenza. 
Una comparazione piit precisa delle due 
variant! del videoscopio e contenuta nelle 
specifiche di tabella I. Altri dettagli riguar- 
danli i diversi lipi sono contenuli negli 
anicoli cheriguardano la rispettiva costru- 
zionc. 

H 

Piccoli Annunci 
Ib inserzioni dovranno essarci inviale unhzzando I'apposiio coupon riporlalo qul sollo 

Vendo RTX VHP FM 12CH 3W STE 
AK20 quarzalo per RO (solo TX) R1 
R3 R5 R8 a L. 145.500 isoonda L, 
195.000 RTX VHP FM 24CH 10Wcon 
3 coppie quarzl L. 155.000 
Antenna 2 ml Katherein K50542 L, 
15.000 con staffa auto: antenna 2 ml 
Aldena 6 element! AST 611/144 L 
40.000. Tutlo come nuovo con ac- 
cessor! edocumentazioni. Polocchl- 
ni Giorgio do Telelron Electronics - 
Via G. Mameli 61 - 21040 Morazzone 
IVA1 - Tel.: 0332/461172, oppure ore 
past/ al 0332/261341. 

Vendo tester e prova circuit! della 
SRE a L. 25.000. microspia FM UK 
108 a L. 10.000 e rivlste di elettronica 
a meta prezzo. Eseguo qualsiasi 
monlaggio esclusi quelli in A.F 
Cogno Alessandro - Via Vinovo 30 
10127 Torino - Tel.: 011/699669 

FT - 76 Ricetrasmetlilore mobile 80- 
45-40-20-15-11-10A-10B metri piii 
alimenlatore Zelagi 10 AMP L. 
700,000, Telescrivente Creed 7E piu 
demod. piii alimentalori L. 100.000 
Bearcat 220FB schema e modifiche. 
L. 1500. I5XWW Messina Crispino - 
Via Di Porto 10 - 50058 Signa (Ft) - 
Tel.: 0573/367851 

Cessala attivlla vendo Sommerkamp 
FT 277 FRG7 Osker SWR 200 Turner 
+ 2 frequenzimetro -)- 2 REO 150 
MHz con conlraves Mike YAESU 
YD846 da palmo comm. aul. SR3 B 3 
anlenne 1 uscita o cambio tutto con 
microcomputer. Maraspin Antonio - 
Via Giorgio Pallavicino 9/3 - 30175 
Marghera IVE) - Tel.: 041/922571 

Vendo per realizzo 150 schemi TV 
B/N dim, 30 x 60 cm. L. 500 cad. o 
tutti L. 35.000 -)- miniregistralore L. 
40.000. Clnelli Allonso - Via Slarza - 
82019 S. Agata dei Goli (BN) 

Cerco ZX80 Sinclair users per scam- 
blo programmi, intormazioni e noli- 
zie. Possibilita creazione nuovo club. 
Memo Alessandro Via Bissa, 50/7 - 
30173 Meslre IVE)- Tel.: 041/987935 
Itelelonare solo nelle ore sera//) 

Vendo corso complete della S.R.E. 
dispense rilegate e maleriali monlali 
solo meta prezzo + altre riviste in 
omaggio, Scrivere per accordi, il cor- 
so e Radio Stereo Transistori, Re- 
mondi Giampietro - Via Ouartiere 
Fiorito 1 - 24021 Albino (BG) 

Causa tinnovo laboratorio cedesl 
740 resistenze, 560 condensatori, 32 
potenziometri, 760 eletlrolilici, 80 
diodi, Irasformatori, minuterie, ba- 
sette montate, materlale garanlito + 
50 transistor omaggio L, 15 000. Am- 
plificatore HI-FI 50 + 50 W L. 26 000. 
Impianto luci psichedeliche 3 canal! 
da 1000 W cad. L. 26.000. Ricevitore 
CB L. 10.900. RXTX CB 1,5 W com- 
plete di microfono. cavo antenna e 
antenna L 14.000. Riverbero elettro- 
nico L. 18.000. Fonorel^ L. 10.000. 
Bruno Sergio - Via Giutio Pelroni, 
43/D - 70124 Bari - Tel.: 080/367736 

Vendo due schede LX386 del micro- 
computer Z-80 ciascuna con 8k e 
perfettamente funzionanti a L 360.000 
o a L, 190.000 cad. Nicolardi Giusep- 
pe Via Principi di Piemonte, 2 - 73031 
Alessano • Tel.: 0833/781037 

Cerchiamo ovunque ambosessi con 
I'hobby dell'elellronica con tempo li- 
bero da adibire a piacevole lavoro 
nella propria localita di residenza per 
intormazioni senza impegni scrivere 
a: dilla C.D.A. Via Satara. 67/EK - 
48010 Castiglione (Ravenna) 

^nv^Te questo tagliando a J.C.E. Eleklor - Vie del Lavorelorl. 124 - 20092 Clnleello B. (Ml) 

Cognome . 

Via   

Cilia 

Firma , 

PICCOLI ANNUNCI 
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TV- Scopio 

versione 

base 

Come splegato nella precedente 
nota Introduttlva, cl sono due 
version) del vldeoscoplo. 
L'artlcolo che segue descrlve II 
clrcuito pratlco ed I particolarl 
costruttlvi della verslone base. II 
vldeoscoplo ampliato o "verslone 
lusso" sard trattato In un 
secondo artlcolo, che usclrd nei 
prosslml mesl. 

Per cntrarc subiio nella tecnica del video- 
scopio. la figura I mostra lo schema a bloc- 
chi della versione base a due canali. Nella 
versione ad un canale manca soltanio 
Pamplificalore d'ingresso Yii(segnalo iral- 
leggiato). Non sono indispensabili al fun- 
zionamenlo di base del videoscopio il mo- 
dulatorc e lo siadio di sincronizzazione va- 
riabile contrasscgnalo da "sync, var.".che 
appaiono pariinenti iratteggiali sullosche- 
ma. 
L'amplitlcalore d'ingresso (Y\ Yii) deter- 
mina la sensibilila d'ingresso del videosco- 
pio in volt per divjsione della scala 
(V/div), che pub essere regolata a gradini 
oppure in modo continue. II scgnale viene 
ampiificato nelPampliftcatore d'ingresso 
di 23 volte al massimo, il che corrisponde 
ad una sensibilila d'ingresso di It) mV/ 
div. La tensioned'uscita deH'amplificatore 
d'ingresso perviene quindi ad un compara- 
tore che la confronta con una lensione a 
denti di sega. Non appena la lensione a 
denti di sega raggiunge il valore della len- 
sione di uscita dell'amplificatore d'ingres- 
so, I'uscila del comparatore manda un im- 
pulso. detlo "impulso del bianco" (up*)- 
Pressapoco lo stesso vale per il segnale 
d'ingresso del secondo canale Y u nella ver- 
sione a due canali. Anche in queslo caso 
avviene il confronto in un comparatore 
con una lensione a denti di sega, Uno sia- 
dio sommatore mette insieme gli impulsi 
del bianco del canale A con quelli del cana- 
le B. In un successive siadio sommatore a 
quesli impulsi si uniscono gli impulsi di 
sincronizzazione che occorrono per la for- 
mazione di un segnale video, come pure 
degli altri umpulsi u.a che formano sul ci- 
nescopio il relicolo di calibrazione. Sia il 
scgnale a denti di sega che il segnale di reli- 
colo u oil vengono sincronizzati da una base 
dei tempi centrale. 
II pilolaggio della base dei tempi avviene 
mediante un oscillalore a quarzo oppure. a 
scelta, mediante un oscillalore a frequenza 
variabile. II modulatore disegnato tralteg- 
giato nello schema a blocchi ha il compito 
di modulare eon il segnale video una por- 
lante ad alta frequenza in modo che il vide- 
oscopio possa essere collegato alia presa di 
antenna del televisore. Se il lelevisore di- 
spone di un'entrata video, non occorre il 
modulatore. 

L'amplificatore d'ingresso 

Lo schema relativo si pub vederc in figura 
2. La designazione dei segnali tra parentesi 
ha significato solo in riferimento al com- 
pletamento con le memoriea bucket briga- 
de. 
II segnale d'ingresso (segnale da misurare) 
il. passa per prima cosa attraverso il parti- 
lore di lensione d'ingresso formato da 
Rl R7. Per misure in lensione continua 
il condensatore di accoppiamento d'in- 
gresso C3 pub essere cortocircuitato da S2. 
Al parlitore d'ingresso segue un primo sia- 
dio amplificatore con I'operazionale AI 
(1/4 di TL084) il quale amplifica di 23 vol- 
te. Mediante il polenziometro PI aM'uscita 
di AI si pub regolare un modo continue la 
sensibilila all'interno dei gradini determi- 
nati da SI. L'operazionale seguente A2 
serve da siadio tampone e da invertitore, 
ed ha guadagno unitario. 
Con l'operazionale A3 avviene la rcgola- 
zione della posizione Y del segnale sullo 
schermo. Una componente continua rego- 
labile con P2 viene sommata al segnale 
d'ingresso all'uscita di A3. 
Lo siadio amplificatore con A4 occorre so- 
lo in previsione deH'ampliamenio con me- 
morie a bucket brigade. Nella versione qui 
trattala I'uscila u> delfamplificatore d'in- 
gresso e I'uscila di A3. II circuito mostrato 
i n figura 2 si Irova sulla basella Y che si ve- 
de in figura 3. II commutatore ed il polen- 
ziometro possono essere direttamente fis- 
sati sulla basetta, il che forma un tipo di 
montaggio semplice e perspicuo. Poiche 
per un videoscopio base polrebbe essere 
sufficiente nella maggior pane dei casi una 
precisione di misuradel 5%, si possono im- 
piegare per le resistenze del partitore di 
lensione R L..R7 deicomponenlieconomi- 
ci con tolleranza del 5%. 
Naluralmenle e possibile per una "versio- 
ne lusso" del videoscopio, impiegare delle 
resistenze a film melallico con I" I od il 2% 
di tolleranza. 
Per un videoscopio a due canali bisogna 
montare due baselte Y. Per distingucre i 
due segnali si hanno le seguenli siglalure; 
Ura per la lensione d'ingresso del canale A, 
uis per la lensione d'ingresso del canale B. 
tiv. per il segnale d'uscila del canale A ed 
uvs per il segnale d'uscita del canale B. 
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Figura 1. Schema a blocchl della versione base del 
videoscoplo. I gruppi lunzlonall rappresenlatl 
tratteggiatl potrebbero essere tralasciati In una 
versione "economica" (II secondo amplificatore 
d'ingresso, 11 circuito dl slncronizzazione ed 11 mo- 
dulalore). 

Figura 2. Schema deU'ampllflcalore d'ingresso. I 
segnall di usclla indicali Ira parenlesi non hanno 
significato nella versione base, in quanlo si rlleri- 
scono alia versione ampliala. Nella verslonea due 
canall si devono costruire due di quesll circuili. 

La basetta principale 

Su questa baselta sono raccolie ire sezioni 
del circuito che lavorano indipendente- 
mente I'una deU'alira; 
L'oscillalore a quarzo di figura 4a la base 
dei tempi di figura 4b ed il comparatore di 
figura 4c. 
L'oscillalore a quarzo lavora con un quar- 
zo PAL a4,433 MHz. Quesli quarzi vengo- 
no prodotti in gran numero per I'industria 
dei televisori a colori e sono di conseguen- 
za piuttosto economici. II segnale dell'o- 
scillatore a quarzo vero e proprio. basato 
su Tl, raggiunge, Irainite un buffer NAND 
(NI) un divisore per nove formalo dall'in- 
legrato CMOS 4017 (ICI). II segnale di 
uscila del divisore ha una frequenza pari 
ad un nono di quella del quarzo, ossia di 
492,5 kHz. L'oscillalore a quarzo dispone 
di un ingresso di pilotaggio LKiai tramile il 
qualc esso pud essere avviato oppure arre- 
stato. Questo ingresso di pilotaggio assu- 

me significato in vista del circuito di sin- 
cronizzazione del quale dobbiamo ancora 
parlare. Se non si impiega questo circuito 
di sincronizzazione, I'ingresso di pilotag- 
gio Uxui deve essere collegato a + 15 V. 
II circuito della base dei tempi di figura 4b 
fornisce una serie di segnali d'uscila. Per la 
versione base del videoscopio tre delle 
uscile della base dei tempi hanno impor- 
tanza; il segnale di sincronizzazione video 
u>yiic, il segnale di riga uimced il segnale peril 
reticolo di calibrazione Ural. 
Un quarto segnale provenienle dalla base 
dei tempi. Ui«oi, e adatto come segnale di 
trigger e deve essere reso accessibile per 
questo scopo su una boccola del pannello 
frontale del videoscopio. 
Tutli i segnali di uscita della base dei tempi 
si ottengono per divisione della frequenza 
d'ingresso uis. Nella maggior pane delle 
applicazioni uib e uguale alia frequenza 
d'uscita ui deU'oscillatore a quarzo. L'ini- 
zio della catena dei divisori della base dei 
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Elenco componenll per 
I'amplillcalore d'lngresso 
(figure 2 e 3) 

Resistenze: 
R1 = 820 k 
R2,R3,R16 = 82 k 
R4,R5 = 8k2 
R6 = 820 n 
R7,R8,R11 = 1 k 
R9.R15,R20,R21 = 100 k 
RIO = 22 k 
R12 = 12 k 
R13 = 5k6 
R14,R19 = 10 k 
R1 7,R18 = 15 k 
R22,R23 = 220 k 
PI = potenziometro lineare 100k 
P2 = polenziometro lineare 10k 
P3 = trimmer 

50 k (47 k) 
P4 = trimmer 

5 k (4k7) 

Condensalori: 
C1,C2= 1 m/25 V tantallo 
C3= 100 n- 
C4 = 15 p 

Semiconduttori: 
IC1 = TL 084 

Varie: 
51 = inlerrutlore unipolare 4 vie 
52 = interruttore unipolare" 

• Nota: C3 e C2 non sono montati 
sul circuito stampato (vedi figura 
16) 

Figura 3. Basetta e dlsposlzione del component) 
per rampllflcalore d'lngresso. Ad eccezlone del 
commulatore d'lngresso AC/DC, che e anche col- 
legalo con C3, gli elemenll dl comando sono dl- 
rettamente montati sulla basetta. ^ assolutamente 
necessarlo schermare II circuito llnllo. 

Figura 4.1 moduli della basetta prlncipale. In figu- 
ra 43 6 rappresenlalo rosclllatore a quarzo. 

Figura 4b. SI vede lo schema della base del tempi, 
che eroga parecchl segnall, ma solo quelll che 
non stanno tra parentesl sono desllnatl alia ver- 
sions base. Dalla figura 4c si rlcava lo schema del 
generators degli Impulsl del bianco. 
Nella verslone monocanale vlene montalo un 
pontlcello dl lllo che collega upb a massa. In ognl 
caso occorre collegare nella verslone base, ugsio 
con I'allmentazlonea +15V medianle ponlicelll dl 
lllo. 
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tempi e formalo dai llip-flop FFI ed FF2, 
ai quali seguono altri dodici divisori che si 
trovano in 1C5. Collegando lesingole usci- 
te dei contatori con una coppia di porte lo- 
giche appaiono i segnali di uscita della ba- 
se dei tempi, con I'aiutodei quali si compo- 
ne un segnale video. La strutlura di questo 
segnale video non corrisponde esaltamen- 
te alle norme CCIR ma gli scostamenti so- 
no sufficienicmente piccoli da poter esscre 
elaborali senza inconvenient! dal ricevito- 
re televisivo. II segnale u»nc e il segnale di 
sincronismo video vero e proprio e conlie- 
ne gli impulsi di sincronismo siadelle righe 
che del raster. II segnale raggiunge in 
seguito il miscelatore video. 
L'uscita uimc fornisce esclusivamente imp- 

pulsi di riga che possono anche coincidere 
con gli impulsi di raster contenuti nella 
ihync. II segnale uiinc avvia il generatore a 
denli di sega con I'aiuto del quale il compa- 
ratore forma l"'impulso del bianco". 
Sul teleschermo appare, oltreal segnale in 
misura, anche un reticolo che serve come 
scala per la calibrazione. La composizione 
di questo reticolo si vede in figura 5. che e 
una fotografia del teleschermo ruotato di 
90°. Le linee verticali di questo reticolo 
(suddivisione di tempo) appaiono in quan- 
to ad intervalli regolari viene illuminata 
una riga. Le linee orizzontali (reticolo di 
tensione) derivano da filedi punti luminosi 
a distanza uniforme. II segnale per questi 
punti luminosi sullo schermo e rilasciato 
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da FFI nella base dci tempi. AII'uscitaQdi 
quesio flip-flop apparc un segnaleadonda 
quadra con una frequenza di 246 kHz. Un 
monostabile formato da C5, P4 ed N2 pre- 
leva da questo segnale degli sirctti impulsi 
la cui larghezza si pud regolare con P4. Al- 
Pincirca ogni 4ps appare nel segnale video 
uno di quesli impulsi, il che significa per 
una durata di riga di 64ps, sedici impulsi e 
quindi sedici punti luminosi per ogni riga. 
Sul teleschcrmo appare perd un minor nu- 
mero di linee del reticolo di tensione, in 
quanto alcune di queste linee cadono nel- 
Pintervallo di cancellazione. durante il 
quale le i ighe corrono al di sotto del rnargi- 
ne inferiore del teleschcrmo. 

Lo spessore (larghezza) delle linee del reti- 
colo di tensione, e regolabile mediante P4 
(tempo del monostabile). 
Le linee del reticolo dei tempi appaiono in 
quanto una riga ogni trentaduesi illumina. 
La porta logica NI3 fornisce il corrispon- 
dente trenladuesimo impulse di riga. men- 
ire N5 lo collega con I'impulso del reticolo 
di tensione per formare il segnale del reti- 
colo di calibrazione ucai all'uscita della ba- 
se dei tempi. 
La combinazione delle due porte N6/N8 
preleva gli impulsi di riga delle uscite del 
divisore, mentre N7 provvede agli impulsi 
del raster di quadro. La combinazione di 
quesli due impulsi con il segnale di sincro- 

nismo video u-vneawiene mediante leportc 
N4, N9 ed N12. 
La figura 4c rappresenta il circuito del 
comparatore, il quale produce gli impulsi 
del bianco che rappresentano il segnale sul 
teleschenno in forma di punti luminosi. 
II circuito del comparatore contiene un ge- 
neratore a denti di sega sincronizzato alle 
righe formato da un generatore di corrente 
costante (transistor T2), da un condensa- 
tore di carico C8 e da un commutatore (di 
scarica) a transistor con T3. La tensione a 
denti di sega raggiunge il comparatore tra- 
mile lo stadio buffer IC10, ed il compara- 
tore la confronta con le tension! di uscita 
uy., ed Uybdeiramplificalore d'ingresso. At- 
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traverso due circuiti differenzialori (C9, 
P2 e rispetiivamente CIO. P3I appaiono i 
segnali impulsivi Up-i ed upt> die vengono 
mandaii alle due entrate della porta OR. 
Allo stadio buffer N16 stanno ora gli im- 
pulsi del bianco cosi preparati. 
11 montaggio dei due ponticelli (piedino I 
di N15 e piedino I di N 14) dipende dall'e- 
stensione che si vuol dare al lavoro finito. 
Nella versione base Pingresso ugaic(piedino 
I di NI5)deveesserecollegaloa +I5V. Se 
si vuole costruire Papparecchio base nella 
versione ad I canale occorre inoltre colle- 
gare a massa il piedino I di N14, menire i 
componenti ICI1. R11, CIO e P3 non oc- 
corrono piu, In vista di un eventuale futu- 
ro ampliamento del videoscopio e pero 
consigliabile inslallare comunque tali 
componenti chesonoollretulto moltoeco- 
nomici, anche per risparmiare di dover ri- 
prendere in mano un'allra volta la basetta. 
I potenziali trimmer P2 e P3 regolano lo 
spessore del tratto del segnale d'ingrcsso 

ST 

■ 

g 

■■■■ 

visualizzato, PI serve alia regolazione del 
generatore a dentidi sega. I circuiti delle fi- 
gure 4a. 4b e 4c vengono costruiti su un'u- 
nica basetta, la basetta principale. La figu- 
ra 6 mostra la disposizione delle piste, le 
posizioni dei componenti e Pelenco dei me- 
desimi. 

Figura 5. II reticolo di misura del videoscopio. Le 
linee orizzonlall (con II lelevlsore rovescialo) ap- 
paiono medlanle punli blanch! generall periodl- 
camenle nelle corrlspondentl righe. Le llnee verli- 
call si ottengono rendendo blanche le intere llnee. 

Figura 6. Piste di rame e disposizione dei compo- 
nenti della basetta principale. I punll di connes- 
slone sono dispostl in modo da rendere piu corti 
posslblle i collegamenti con le altre baselle. 

Figura 7. Schema dello stadio miscelalore video. II 
segnale dl uscira va mandate all'ingresso video 
del lelevlsore o, qualora questo ne sia sprovvlsto, 
al modulalore TV e quindl all'ingresso di antenna 
VHF oppure UHF. 

Figura 8. Diagramma degll impulsi nello stadio 
miscelalore video. II segnale video e la somma dei 
Ire segnali d'ingresso. 

Figura 9. Basetta e disposizione dei componenti 
dello stadio miscelalore video. 

6 

1 

I a ffooo1 
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Elenco componenll per II mixer video 
(figure 7 e 8) 
Resistenze: 
R1 = 33 k, 
R2 = 47 k 
R3= 10 k 
R4 = 1 k 
R5,R6 = 18 k 
R7 = 2k2* 
PI = 250 k (220 k) 

potenziometro lineare 
P2 = 500 k (470 k) 

potenziometro lineare 
P3 = 1 k trimmer 

Condensatori: 
C1 =100 n 

Semiconduttori: 
T1 ,T2 = TUN 
D1,02 = DUS 
D3= LED* 
■ Nola: R7 e D3 non sono attualmente 
montali su (vedi (igura 16) 

Elenco componenll per la basetta 
princlpale (vedi figure 4 e 6) 

Resistenze: 
R1,R9 =15 k 
R2 = 47 k 
R3 = 1 k 
R4 ^ 3k3 
R5 = 10 n 
R6= 10 k 
R7 = 470 n 
R8,R10,R11 =47 S2 
PI = trimmer 

2k5 (2k2) 
P2,P3.P4 = trimmer 

10 k 

Condensatori: 
C1 =82 p 
C2 = 220 p 
C3,C4,C7.C11 . . .C17 = 100 n 
C5,C9,C10 = 100 p 
C6 = 2m2/25 V tantalio 
C8 = 10 n 
C18 = 4m7/35 V tantalio 

Semiconduttori: 
IC1 = CD 4017 
IC2,IC4,IC7 = CD 4011 
ICS = CD 4013 
IC5 = CD 4040 
IC6 = CD 4012 
ICS = CD 4071 
IC9 = CD 4068 
IC10 = 741 
IC11.IC12 = 709 
T1 = BF194,BF195,BF254, 

BF 255,BF 494,BF 495 
T2 = TUP 
T3 = TUN 
D1 ,D2 = DUS 

Varie: 
XI = Quarzo 4,433 MHz 

(quarzo TV color) 
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"w 
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Per rendere piii semplice possibile il ca- 
blaggio tra Ic singole baseitc occorre pre- 
vedere alcuni ponticelli in filo. 

Stadio miscelatore video 

In linea di principio sono stati ora previsii 
tutti i segnali necessari alia formazione del 
quadro: u-vk per la sincronizzazione video, 
ucai per la formazione del reticolo di cali- 
brazione ed u* per la rappresentazione del 
segnale di ingresso. Quello die ora manca 
e il segnale video defimtivo che si otliene 

O 

miscclando i ire suddetti segnali. II circuilo 
si queslo sladio miscelatore si trova in fi- 
gura 7. Per una miglior comprensione del 
circuilo puo servire il diagrammadegli im- 
pulsi di figura 8. II segnale u-.™ viene inver- 
tilo da Tl, regolato al livcllo necessario 
medianie il partitore di tensione R2/R3 e 
quindi applicato all'inseguitore di emetti- 
lore T2 che serve da trasformatore di im- 
pedenza. 
I due altri segnali raggiungono la base di 
T2 tramite i diodi DI e D2. I diversi livelli 
del segnale video uvidm(figura 8) appaiono 

Elenco componenll del circuilo 
dl sincronizzazione (figure 10 e 11) 

Resistenze: 
R1 = 2k2 
PI = potenziometro lineare 

5 k (4k7| 
P2 = trimmer 100k 

Condensatori: 
C1 = 10 p 
02 = 100 n 
03 = 10 n 

Semiconduttori: 
101 - CD 4011 

Varie: 
SI =interruttore bipolare 

13 

% r. 

t 

1 

Figura 10. Schema delgeneraloredisincronismo. 
Esso e formato da un generalore ad onda quadra a 
Irequenza regolablle, e da un commulatore. Que- 
slo circuilo e adatlo solo per la versione base, ed 
anche in queslo caso lo si puo. volendo, tralascia- 
re; in ognl caso si reslringe cosi il campo delle 
appllcazionl del videoscopio. 

Figura 11. Basella e disposlzlone dei componenli 
del circuilo di sincronizzazione. Per adaltarsi alia 
lorma del pannello (ronlale, tulle le basette che 
conlengono componenli di manovra hanno le 
slesse dimensioni; per queslo molivo quesla ba- 
sella appare piii grande del necessario. 

Figura 12. La folografia mostra come le baselle 
con i componenli di regolazlone e manovra lor- 
mano con il pannelio fronlale una compalla di- 
sposizione a sandwich, e come possono essere 
predisposte le schermalure. 

Figura 13. Proposla per I'organizzazlone del pan- 
nello (ronlale del videoscopio base. Gil elmenli di 
manovra sono ben vlsiblli e disposli secondo la 
sequenza del loro azlonamenlo. Le dimensioni 
delle baselle sono adequate a quesla sislemazio- 
ne. Per molivi dl spazio II pannello Ironlale e rap- 
presenlalo tidollo al 60% dell'originale. 
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regolando i potenziometri PI e P2 e preci- 
samente con PI si puo adatlare alle circo- 
stanze I'intensita del segnale visualizzato c 
con P2 si pud regolare la luminosita del re- 
ticolo. Con P3 si regola il li vello del segnale 
video di uscita che sara di circa 6,5V al 
massimo. II segnale video viene direlta- 
mente portato all'ingresso video del televi- 
sore mediante un cavo flessibile a 60 Ohm. 
Purtroppo soltanto pochi tipi di apparec- 
chi dispongono al giorno d'oggi di un in- 
gresso video. Per quesio motive in lulti gli 
allri casi bisogna far seguire all'uscita vi- 
deo un modulalore TV. Sia I'entrala UHF 

che I'entrala VHFsono ugualmenteadatte 
per il collegamento del videoscopio. 

Sincronizzazione 

I circuit! finora presentati sono sufficienti 
a costruire una versione base funzionanle 
del videoscopio. Aggiungendo un semplice 
circuito di sincronizzazione si possono 
aumentare le possibilila di applicazione. 
II circuito di sincronizzazione e formalo da 
un oscillatore costituito da inverlilori 
(porte NAND collegate come inverlilori); 

la frequenza di questo oscillatore e regola- 
bile enlro limiti ristretli per mezzo di PI. 
Dopo Pinterruzione con SI (figura 10) il 
segnale dell'oscillalore a quarzo non arri- 
va piii alia basetta principale. Ora e possi- 
bile visualizzare stabilmente sul telescher- 
mo dei segnali di ingressi la cui frequenzae 
leggermente diversa da un multiple intero 
di 50 Hz, mediante la regolazione di PI. 
La tensione di uscita del circuito di sincro- 
nizzazione viene indicala con uis. Come gia 
chiarito arriva all'uscita del circuito di sin- 
cronizzazione tramite Sia il segnale utdel- 
Poscillatore a quarzo oppure il segnale del 
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Elenco componenll dcH'allmenlatore 
(figure 14 e 15) 

Condensatori; 
C1 ,C2 = 470 M/35 V 
C3,C4 = 100 n 
C5.C6 = 1 m/25 V tantalio 

Semlcondutlori: 
IC1 = 7815 
102 = 7915 
D1 . , . D4 = 1 N4001 

Varie: 

Trl = traslormalore di rete 
2 x 18 V/250 mA 

SI = interrutlore di rate bipolare 
F1 = fusibile, 100 mA 

generatore ad onda quadra regolabile. 
II commutatore SI possiede anehe un'altra 
funzione: nella posizioneSlb(l) pone Id 
e quindi il gcneraiore ad onda quadra a + 
15V. mentre nella posizionc Sib (2) la len- 
sione di alimentazione a + 15V raggiunge 
roscillatore a quarzo sulla baselta princi- 
palc iraniileUxuii. Questoprovvedimenioe 
nccessario perevitare reciproche induenze 
tra i dueoscillatori ehe lavorano a frequen- 
zc pressoche uguali. 
Quei lettori che hanno dcciso di costruire 
subito la versione ampliata del videosco- 
pio. possono fare a meno del circuiio di 
sincronizzazione. Quesio e runicoelemen- 
lo che non servira piii neirampliamenio 
del videoscopio; per il minimo numero di 
componenli il suo costo e irascurabile. La 
figura 11 mosira le piste e la disposizione 
dei componenli del circuito di sincronizza- 
zione. Le dimension! delta baselta polreb- 
bero sembrare alquanlo grandi in rappor- 
to al numero di componenli. ma sembra 

ragionevole costruire le basette in misure 
siandardizzale (delta siessa grandezza); si 
puo vedere dalla proposla di sisiemazione 
del pannello frontale di figura 13 che misu- 
re diverse dclle baselie richicderebbero si- 
slemazioni delle fOrature di fissaggio che 
dislurberebbero molto raspctlo linearedel 
pannello frontale. 

II videoscopio completo 

Con i moduli gia descritti e ora possibile 
costruire il videoscopio completo. I pan- 
nelli frontal! e le basette con gli elementi 
funzionali devono essere riuniti in un'uni- 
t^i costruttiva. Considerando I'altasensibi- 
lity delPamplificatore d'ingresso (10 mV/ 
div) e consigliabile schermarlo accurata- 
mente. Una schermatura pratica, econo- 
mica e quasi sempredisponibilee la piastra 
ramata per circuit! siampati. che puo esse- 
re diretlamente saldala, con il ramc rivolto 

Figura 14. Schema dell'allmenlalore del videosco- 
pio. I regolalori di tensione inlegrati sonodimen- 
sionall in modo da polet alimenlare anche la ver- 
sione ampliata con le memorie a bucket brigade. 
Camblando I regolalori di tensione e la tensione al 
secondario del traslormalore. quesla basetla e 
adalla anche come "alimenlatore universale per 
allri circuit! conlenenli amplilicalori operazionali. 

Figura 15. Baselta e disposizione dei componenli 
dell'alimenlatorc secondo la figura 14. 

Figura 16. Cablaggio del videoscopio base. Que- 
sio schema serve a facilitate I'interconnessione 
dei slngoli moduli, in nessun caso si devesoslilui- 
re il cavello schermalo con semplice Irecciola, 
perchb cib avrebbe come conseguenza un funzio- 
namenlo insoddislacenle. II condensalore di ac- 
coppiamenlo C3 e diretlamente saldalo al com- 
mutatore AC/DC. 

| 

verso rinterno. ai circuiti siampati dell'ap- 
parecchio. Anche le altre baselie "di servi- 
zio" possono in quesio modo essere prov- 
viste di schermatura (si puo percsempio in 
quesio modo rendere inoffensiva I'irradia- 
zione deU'oscillatore nella basetla di sin- 
cronizzazione). Un pczzo di piastra rama- 
ta disposta sopra i commulatori complela 
la schermatura. Le figure I2e 18 chiarisco- 
no come si debba disporre la schermatura. 
L'alimentazione del videoscopio non e un 
problema, a causa del basso assorbimenlo 
di corrente. Una soluzione raolto elegante 
ma anche valida qualitativamentesi ha im- 
pegando circuiti inlegrati di rcgolazionea 
tensione fissa. Dalla figura 14 risulta evi- 
denle la semplice coslruzione deH'alimen- 
tatore. 
Se al posto di 1CI e di 1C2 si pongono dei 
regolalori con le tension! di uscita deside- 
rate e si provvede ad un trasformatore con 
le adatte tension! secondane. si ha la basel- 
ta di figura 15 che c un alimenlatore idealc 
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A mollvo della costruzlone compalta dell'appa- 
recchio occorte una buona prolezione dal contal- 
li accldenlall ed un buon isolamenlo delle parli a 
lenslone dl rete, come II traslormalore, II portalu- 
slbile e la presa dl corrente. 

Flgura 17. Un segnale Interne del vldeoscopio 
vlene prelevalo per la taratura deU'ampliflcalore Y 
(vedi leslo). 

Flgura 18. Folo del vldeoscopio base apeiio; ver- 
slone a due canall con basetta dl slncronlzzazlone 
e modulalore TV. 

Flgura 19. II vldeoscopio risponde complelamen- 
le al suo scopo sollanlo quando si sa come inler- 
pretare I segnali vlsuallzzall. Nel leslo vlene chia- 
rilo come possa essere Inlerprelalo I'osclllogram- 
ma con I'aluto dl questo esemplo. 

Flgura 20. Espansione della base del tempi dl un 
segnale analoglco. II segnale "a" k quello orlgina- 
le, ed 11 segnale "F" quello allargalo. I segnali "b" 
... "e" sono segnali Inlerni del clrculto d'espansio- 
ne lunzlonanle per mezzo dl memorle bucket bri- 
gade. 

per circuiti amplificalori operazionali (so- 
no possibili anchc tension! di uscila asim- 
metriche). 
Nel montaggio del trasformatore e della 
basetta deiralimentatore occorre fare at- 
tenzione, ad evitare disturbi, e mantenerlo 
alia maggior distanza possibile dagli am- 
plificatori d'ingresso. Se occorre, bisogna 
anche in questo caso impiegare una scher- 
malura in lastre per circuiti stampati. 
In flgura 16 si vede il cablaggio completo 
del videoscopio. Si puochiaramenteosser- 
vare quali collegamenti siano da fare in ca- 
vo schermato, mentre per i rcstanti colleg- 
menti basta della semplice trecciola non 
mollo soltile (il filo rigido e meno indicato 
per la sua bassa flessibilita). 11 modulatore 
TV die appare in figura sara descritlo in- 
sienie alia versione ampliata del videosco- 
pio. 
Se la basetta di sincronizzazionedeve esse- 
re tralasciata sidevefareattenzioneaicon- 
sigli dati nei corrispondenti capiloli (pon- 

ticello, versione ad un canale). 
Nell'acquisto dei componenti bisogna as- 
solutamente procurare dei potenziometri 
con diamelro massimo della carcassa di 
21.5 mm, sono comunque da preferire le 
versioni minialurizzate. Le rondelle elasli- 
che necessarieper il fissaggiosicuro dei po- 
tenziometri non devono avere un diamelro 
eccessivo, a maidevonodisporsisulle piste 
di rame adiacenli. Questo vale in parlico- 
lare per 1'amplificatore Y. 
Per evitare cortocircuiti di componenti o 
connessioni con il pannello fronlale, le ba- 
selte devono essere montatead una distan- 
za di sicurezza da questo. II fissaggio stesso 
delle basette dovrebbero essere eseguite 
usando vili e distanziali in plastica per evi- 
tare anche qui cortocircuiti o malfunzio- 
namenti. In ogni caso si risparmia molto 
tempo per la ricerca (evilabile) degli errori 
che si rende necessaria in caso di montaggi 
inaccurati. 
Nelfinteresse della propria sicurezza ed a 

Rlepilogo del componenti 
per la versione 
base del TV scope 

(due ampllficatori, basetta prin- 
cipale, stadio miscelatore vi- 
deo, sincronizzazione e alimen- 
tazione) 

Resistenze: 

quantita 
1 
3 
1 
2 
8 
2 
1 
2 
4 
6 
2 
6 
2 
2 
1 
2 
6 
8 
4 
2 
1 

2 

2 

1 

1 

1 

valore 
10 Q 
47 Q 
470 Q 
820 n 
1 k 
2k2 
3k3 
5k6 
8k2 
10 k 
12 k 
15 k 
18 k 
22 k 
33 k 
47 k 
82 k 
100 k 
220 k 
820 k 
5 k (4k7) potenziometro 
lineare 
10 k potenziometro 
lineare 
100 k potenziometro 
lineare 
250 k (220 k) potenziometro 
lineare 
500 k potenziometro 
lineare 
1 k trimmer 

2k5 (2k2) trimmer 

5 k (4k7) trimmer 

10 k trimmer 

50 k (47 k) trimmer 

100 k trimmer 

Condensatori: 

quantita 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
16 
6 
1 
1 
2 

valore 
10 p 
15 p 
82 p 
100 p 
220 p 
10 n 
100 n 
1 /j/25 V tanlalio 
2/J2/25 V tantalio 
4q7/25 V tantalio 
470^/35 V 

diamelro massimo 20 mm 

Semiconduttori: 
quantity tipo 
4 CD 4011 
1 CD 4012 
1 CD 4013 
1 CD 4017 
1 CD 4040 
1 CD 4068 
1 CD 4071 
1 741 
2 709 
2 TL 084 
1 7815 
1 7915 
3 TUN 
1 TUP 
1 BF 194, BF 195, 

BF 254, BF 255 
BF 494, BF 495 

4 DUS 
4 1N4001 
1 LED 

Varie: 

quantita tipo 
1 quarzo 4.433 MHz 

(quarzo TV color) 
2 interruttore unipolare 
1 interruttore bipolare 
1 commufatore bipolare 
2 interruttore a 4 vie 
1 fusibile 100 mA 
1 trasformatore di rete 
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causa della costruzionecompatta.occorre 
monlare la parle a lensione di rete in una 
posizione alia ad evitare un coniatio acci- 
dentale. 

Taratura 

II circuito complete del videoscopio com- 
prende, anche nella vcrsionc piii semplice. 
un noievole numero di poien/iomeiri 
trimmer. Ciononoslanie la taratura si pre- 
senta abbastanza semplice e non e necessa- 
rio (naturalmente) un oscilloscopio. Prima 
di collegare Palimentatorc con i restanti 
circuiti si deve ancora una volla controlla- 
re sc Palimentatorc eroga effcttivamente Ic 
tensioni di + 15 V e di — 15 V, ebisogna an- 
che assicurarsi die il modulatore TV fun- 
zioni Gorrettamenle (vedi modulatore TV 
UHF/VHF). La taratura del modulatore 
avviene alia massima "intensita di rctico- 
lo" (P2 dello sladio miscelatoreal finecor- 
sa destro) ed alia minima "intensita di se- 
gnale" (PI dello stadio miscelatore a fine 
corsa in senso antiorario). P3 dello stadio 
miscelatore video e P4 della baselta princi- 
pale vanno girati a fine corsa in senso ora- 
rio, il commulalore di sincronismo in posi- 
zione "50 1 Iz". Se il quadro dovesse "rolo- 
larc" duranle la taratura del modulatore. 
si deve regolare il sincronismo verlicale del 
televisore. Lo spessore dclle lineedel reli- 
colo dipendedalla regolazionedel trimmer 
P4 sulla baselta principale, con il quale si 
cl'fctiua appunlo la regolazione del suddet- 
to spessore. II potenziometro "intensita di 
segnale" viene ora ruotato nuovamente. 
Se PI della basetla principale (regolazione 
del generalore a denti di sega) rimane in 
posizione mcdiana, dovrebbe essere possi- 
bile ottenere sullo schermo, con il regola- 
tore"y position", unaoduerighe bianche. 
PI e P2 della basetla principale servono a 
regolare lo spessore della linea die rappre- 
senta il segnale d'ingresso. Lo spessore 
scelto dovrebbe essere per esempio un po- 
chino maggiore di quello delle linee del re- 
ticolo. in mode da poler chiaramente rico- 
noscere i segnali. 
11 passo successive e la taratura delPampli- 
ficatore d'ingresso. II commulalore 
"V/div" deve stare in posizione 10 V/div 
ed il potenziometro "cal" tutto girato in 
senso orario. Un segnale intero(uscita Ql I 

SO 

15V 

i.K, ■ 

9968 20 
15V 

della basetta principale) viene prelevato 
per la taratura. Dopo aver collegato Qll 
con Pentrata deiramplificatore Y. appare 
sullo schermo un segnale ad onda quadra 
con una lunghezza di quattro unita di rcti- 
colo (asse dci tempi). 
L'ampiezza viene ora regolata ad 1,5 unita 
di reticolo mcdiante il potenziometro PI 
sulla basetla principale (15 V corrispondo- 
no ad 1,5 divisioni con scnsibilita di 10 
V/div) in modo che il risultato appare co- 
me quello rappresentalo in figura 17. 
Con questa operazione Pimmagine si spo- 
sta lungo lo schermo, e la correzione avvie- 
ne con il potenziometro "y position". In 
questo modo e terminata la taratura della 
versione base del videoscopio. E comun- 
que chiaro che potranno venir lelti diretla- 
mente i valori dell'impedenza soloquando 
il potenziometro "cal" sara completamen- 
te ruotato in senso orario. 14 

Bihliografia: 
"Introduzione a! TV Scope" (allrove in que- 
sto numero) 
■•Modulatore TV UHF-VHF' (Dicembre 
1979 - Elektor) 
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Un dado 

per il monopoli 

un dado per II monopoli 

II dado descritto in questo 
articolo comprende una o due 
piccoie raffinatezze. II circuito a 
dado singolo contiene un 
commutatore nascosto per 
r'inganno" che permette al dado 
di essere fermato su qualsiasi 
numero si desideri, mentre il 
"dopplo dado" 6 provvisto dl una 
lampadlna che avvisa della 
possibility del dopplo lanclo per 
I'usclta dl due numeri uguall. 

W. Pamler, H.A. Westra 

II circuito base si vede in figura 1. Un trim- 
mer 555 (iC I) e collegato come multi vibra- 
tore astabile. Questo forniscegli impulsi di 
clock ad un divisore per sei. 1C2, I'uscita 
del quale viene decodificata dalle porte lo- 
giche NI ... N6, che piiotano un gruppo di 
LED disposti nella familiare posizione dei 
punti sulla faccia del dado. 
Se il commutatore SI e in posizione "b", 
i'ingresso di reset di IC1 e mandaloalivel- 
10 logico basso e I'oscillaiore e bloccato. I 
LED sono alimentati tramite Sib in modo 
da attivare il display. Quando il dado sta 
"rololando" commulando SI in posizione 
"a", il display e spenlo. C4 e collegato al 
polo positive deiraiimentazione tramite 
Sla, e produce un breve impulse chereset- 
ta 1C2 attraverso N7 ed N8. L'ingresso di 
reset di IC1 e mandato a livello alto attra- 
verso R5, e cost il multivibratore inizia ad 
oscillare e fornisce gli impulsi di clock ad 
IC2 tramite N5. Quando SI e riportato in 
posizione "a" il multivibratore e nuova- 
mente bloccato ed il contatore si ferma. I 
LED ricevono tensione indicando il pun- 
teggio del "lancio". 

Dado truccato 

11 funzionamento deU'interruttore del- 
('"inganno" esemplicissimo. La base di T1 
e collegata attraverso Rl ad una coppia di 
sensori (ben dissimulati). Pontando questi 
sensori con un dito, la corrente provenien- 
te dalpolo positive dell'alimentazione per- 
viene alia base di TI, e manda in conduzio- 
ne sia TI che T2, Questo provoca il colle- 
gamento di un condensatore di elevata ca- 
pacila (Cl ) in parallelo a C2. In questi mo- 
di la frequenza di clock si abbassa ad I ... 2 
Hz. Se ora si fa girare il dado e abbastanza 
facile (con una certa pratica)coniareil.sin- 
cronismo con il clock e riportare SI in po- 
sizione "a" dopo il giusto tempo necessa- 
rio perche il contatore si porli al numero 
desideralo. 1 sensori possono essere facil- 
mente mascherati facendoli per esempio 
arrivare a due teste di vile sul mobiletto del 
dado. 

Dado per Monopoli 

1 giochi tipo "Monopoli" usano spesso 
una coppia di dadi, e le regole di questi gio- 
chi permettono spesso al giocatore che ha 
fatto un numero "doppio" di ripetere il 
lancio (si ha un numero "doppio" quando 
i due dadi mostrano la stessa faccia). In fi- 

gura 2 e illustralo il principio di una coppia 
di dadi controllala dallo stesso pulsanle di 
avviamento, con I'indicatoredi "lancio ex- 
tra". II circuito di ciascun dado e il dupli- 
cato dello schema di figura I. con la sola 
differenza che il commutatore SI e comu- 
ne ai due circuiti. 
Le quattro uscite del contatore (1C2) di 
ciascun dado sonocollegateagli ingressi di 
un comparatore a quattro bit tipo 7485. II 
LED di "lancio extra", D15, e collegato al- 
I'uscita A = B del comparatore. Seentram- 
bi i dadi hanno lo stesso punteggio, i due 
numeri binari a quattro bit presentati agli 
ingressi del comparatore saranno uguali, 
I'uscita A = B andra a livello logico alto ed 
il LED DI5 si accendera. 

Collaudo del dado 

Un normale dado cubico deve essere co- 
struito ponendo una grande cura nel ren- 
dere perfetlamente simmetriche le sei fac- 
ce. Questo assicura la pari probabilila di 
uscita per qualsiasi numero dall'l al 6, os- 
sia in questo modo il dado sara imparziale. 
Poiche la probabilita tolalc di ottenere un 
numero del lancio e (salvo incident!) I, la 
probabilita di ottenere un numero partico- 
lare e 1/6. 
Anche il dado eleltronico deve ubbidireal- 
le leggi della probabilita. ed e piuttosto fa- 
cile controllare ciascun esemplare ese- 
guendo parecchie centinaia di lanci per 
provare che ogni punteggio esce con fre- 
quenza identica. 
Con una coppia di dadi la situazione di- 
venta notevolmenle piii complessa. Con il 
lancio di due dadi il punteggio pud variare 
tra 2 e 12, ma il numero di combinazioni 
diverse con le quali si formano i vari nume- 
ri e 36. Infatti alcuni punteggi possono ap- 
parire in combinazioni diverse e quindi 
hanno una maggiore probabilila di uscita. 
Per esempio e'e solo un modo nel quale 
puo apparire un 2 oppure un 12(1 + 1 eri- 
speltivamente 6 + 6). La probabilila di 
lanciare un 2 oppure un 12 e quindi di una 
su 36. Un punteggio di 3 si puo ottenere in 
due modi (1+2, 2+1) e lo stesso avviene 
per il punteggio 11 (5+6, 6+5). Questi 
punteggi hanno una probabilita di 2/36 = 
1/18. In figura 3 si vede un abacoche mo- 
stra le 36 combinazioni di lancio possibili e 
le relative probabilita sono rappresentate 
nel graftco di figura 4. 
Se una coppia di dadi elettronici deve ob- 
bedire alia legge della probabilita e essen- 

01 X- 
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Figura 1. Circuito di dado elellronlco con interrul- 
lore di "inganno". 

Figura 2. Schema a blocchi che moslra I'inlercon- 
nessione di due clrcultl di vlsuallzzazione e di un 
comparatore a quallro bit per lormare unacoppia 
di "dadi per Monopoli". 

Figura 3.136 modi possibili per lanciare due dadi. 

Figura 4. Diagramma che illustra la probabilila di 
un qualsiasl rlsultalo tolale posslbile con II lancio 
di due dadi. 

ziale che ciascun dado possa funzionare in- 
dipendentemente daH'altro. Se i circuiti 
dei due dadi sono disposli sullo stesso cir- 

cuito stampato. e funzionano con la stessa 
alimenlazione, occorre evitare attenta- 
mente che ci siano interazioni. Questo si- 
gnifica porre una grande cura nella dispo- 
sizione delle piste e nel disaccoppiamento 
dell'alimentazione. 
A causa del grande numerodi risullati pos- 
sibili con due dadi, il controllo deU'effetli- 
va obbedienza della coppia di dadi eleltro- 
nici alle leggi della probabilila, portera via 
molto tempo. Questo perche occorrono 
parecchie migliaia di land per poter valu- 
lare fedelmente la probabilila di uscita di 
ciascun punteggio. In pralicaquesta prova 
non e realmente necessaria, in quanto un 
grosso difello nel dado si manifeslera mol- 
to presto durante il gioco. 

X 1 2 3 4 5 6 
i 2 3 4 5 6 7 
2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 7 8 9 10 
5 6 7 8 9 10 11 
6 7 8 9 10 11 12 

9922 3 
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Convertitore onda quadra, 

denli di sega ad ampiezza 

eoslanle 

Molti organi elettronici usano 
delle onde quadre come segnale 
base, dal quale tutte le voci 
dell'organo sono ottenute 
mediante filtrazione: questo 
semplicemente perche le onde 
quadre sono facili da produrre e 
da elaborare. Pero, da un punto 
di vista musicale, I'onda a denli 
di sega e molto piii versatile, in 
quanto contiene sia armoniche 
pari che armoniche dispari della 
frequenza fondamentale, mentre 
I'onda quadra contiene solo le 
armoniche dispari. II problema 
piu difficile nella generazione 
delle onde a denti di sega per 
circuit! d'organo e quello del 
costo e della riproducibilita. Al 
contrario il circuit© qui descritto, 
che e coperto da brevetto, non 
soffre di questi inconvenienti e 
puo, in linea di principio, essere 
integrato in un microcircuito. 

r 

s 

Molii organi elettronici usano divisori di 
ottava che producono un'uscila ad onda 
quadra simmetrica. II contenuto in armo- 
niche di questa onda quadra e quindi alte- 
ralo mediante filtrazione per dare le neces- 
sarie voci d'organo. Un'onda quadra sim- 
metrica contiene pero solo le armoniche 
dispari della frequenza fondamentale, e 
quindi le voci che richiedono armoniche 
pari non possono essere imitate in modo 
realistico, in quanto nessun filtro puo pro- 
durre le armoniche che non ci sono. Per 
questo molivo si preferisce usare per alcu- 
ne voci d'organo I'onda a denti di sega co- 
me "materiale grezzo", in quanto contiene 
sia le armoniche pari che le dispari. 
Una forma d'onda a denti di sega si puo ri- 
cavare da un'onda quadra con il sislema il- 
lustrato in figura 1. Si fa caricare un con- 
densalore da un generatore di tensione co- 
slante in serie con una resistenza, oppure 
da un generatore di correnle costanle. II 
fianco positivo dell'onda quadra vienc 
lisato per chiudere momentaneamente un 
interruttore (elettronico) che provoca la 
scarica rapida del condensatore. Questa 
carica lenta seguita da una scarica istanta- 
nea da origine alia famigliarc onda a denti 
di sega. 
La figura 2 mostra la differcnza tra gli 
spettri dell'onda quadra e dell'onda a denli 
di sega. Se il condensatore viene caricato 
da un generatore di tensione, si ha come ri- 
sultato una tensione a denti di sega con 
curvatura esponenziale, il cui spellro si ve- 
de in figura 2b. Se si usa un generatore di 
correnle costanle la forma dell'onda a den- 
ti di sega e lineare ed ha lospettro di figura 
2c. 
Per scopi musicali si preferisce I'onda 
esponenziale. Lo svantaggio di questo 
semplice metodosta nel fattoche 1'ampiez- 

■U3 

JUUlu, J 

za dell'onda a denti di sega diminuisce al- 
Paumcntare della frequenza dell'onda 
quadra di partenza, in quanto al condensa- 
tore resta a disposizione meno tempo per 
caricarsi. Cio significa che si do vrebbe usa- 
re un diffcrcnte valore del condensatore o 
della resistenza di carica per ciascuna nota 
dell'organo, per mantenere costanle I'am- 
piezza sull'intera scala armonica dello 
strumento. 
Questo problema puo essere risolto facen- 
do aumentare automaticamente con la fre- 
quenza la tensione del generatore che 
provvede alia carica del condensatore. 
Con questo si aumenta la correnle di cari- 
ca e quindi il condensatore si carica piii ra- 
pidamenle mantenendo I'onda ad un'am- 
piezza coslante. In figura 3 si puo vedere la 
versionc pralica di un convertitore onda 
quadra-denti di sega di questo lipo. II con- 
densatore C3 viene caricato. attravcrso 
R4, dalla tensione U; presente ai capi di 
C4, II fiancod'attacco (positivo)dell'onda 
quadra d'ingresso viene differenziato da 
C2 ed R2, in modo da produrre un corto 
impulse che manda brevemente in condu- 
zione T1 per scaricare C3. 
II tratto discendente dell'onda quadra vie- 
ne differenziato da CI ed Rl. in modo da 
produrre un corto impulsoche manda bre- 
vemente in conduzione T2 cosi da caricare 
C4 tramite R3. Dato che T2 e in conduzio- 
ne perun tempo fisso, quando la frequenza 
all'ingresso aumenta, T2 restera in condu- 
zione per una maggior percenluale del 
tempo totale, e quindi C4 si carichera ad 
una tensione maggiore. Percid la correnle 
di carica in C3 aumenta, compensando il 
falto che, aumentando la frequenza, C3 re- 
sta sotto carica per un tempo minore. 
II circuilo di figura 3 produrra un'onda a 
denli di sega di ampiezza coslante entro 
una gamma di frequenze che va da 60 Hz a 
10 kHz, Un piccolo svantaggio di questo 
circuilo e che la forma dell'onda a denti di 
sega, e quindi la distribuzione delle armo- 
niche, cambia al variare della frequenza. 
Questo pero non e un grande inconvenien- 
tc dal punto di vista musicale. In qualche 
applicazione e preferibile pero un dentc di 
sega lineare, e questo risultato si pud olte- 
nere sostituendo R4 con uno specchio di 
correnle (T3, T4), come si vede in figura 4. 
Questo circuilo e ancheequippaggiatocon 
inseguitore di source a FET, T5, che fun- 
ziona da stadio tampone tra C3 e I'uscita, e 
permette di pilotare carichi a bassa impe- 
denza senza deteriorare la linearita del 
dente di sega. 
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Figure 1. Si pud generare un'onda a denli di sega 
caricando un condensatore attraverso una resi- 
slenza e scarlcandolo rapidamente ad Inlervalli 
regolari. 

Flgura 2. Rappresenlazlone comparallva degll 
speltri armonlci dell'onda quadra, dell'onda a 
denli di sega esponenziale e di quella llneare. 

Figura 3. Circuilo alto a converlire un'onda qua- 
dra in un'onda a denli di sega esponenziale ad am- 
piezza coslanle. 

Le preslazioni di queslo articolo sono mi- 
gliori di quelle della versione piii semplice, 
in quanlo puo produrre una tensione a 
denli di sega con ainpiezza coslanle in una 
banda di frequenze che va da 10 Hz a 20 
kHz. 
L'uscila a denli di sega puo essere inserita 
od esclusa con un inlerrullore all'ingresso 
oppure all'uscila del circuilo, oppure in- 
terrompendo ralimentazione. Quesl'ulti- 
mo sistema e particolarmenle pralico 
quando si usino parecchi di questi conver- 
tilori, che possono essere tulti controllaii 
da un solo interruttore. Se si usa il sistema 
di inierrompere ralimentazione si deve pe- 
ril inserire il diodo DI per impedire al se- 
gnale ad onda quadra di passare altraverso 
la giunzione base-collettore di T1 all'inler- 
ruzione deiralimentazione. 
Si puo anche aggiungere C4' per fare in 
modo che il dente di sega abbia I'ampiezza 
iniziale definiliva quando viene attaccala 
ralimentazione. L'ampiezza dipende dal 
valore di C4', che non dovra essere supe- 
riore ai 4,7 p al massimo. La figura 5 mo- 
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sira gii effetti dei diversi valori della capa- 
cita di C4'. Se manca C4" 1'ainpiezza della 
tensione adentidi segaaumenla lentamen- 
te dopo la connessione deU'alimentazione, 
mentre C4 si carica iramile T2 (figura 5a). 
Dopo lo spegnimento I'ampiezza diminui- 
ra lentaraente mentre C4 si scarica. 
I tempi impiegati dalla tensione a denti di 
sega per salire ad'ampiezza di esercizio e 
per scendere a zero dipendono dalla fre- 
quenza d'ingresso, e sono piu lunghi alle 
frequenze minori e piit brevi alle alte fre- 
quenze. Questo comportamento imita ab- 
bastanza fedelmente quello dcgli slmmen- 
li musicali convenzionali. 
Se e presente C4" il segnale a denli di sega 
assumcra I'ampiezza defmitiva snbiio do- 

Figura 4- Sostiluendo R4 con uno specchio di cor- 
renle si pud produrre una tensione a denti di sega 
llneare. Questo circuilo ha pure un buffet d'uscila, 
T5. 

Figura 5. GII effetti del diversi valori della capacfta 
di C4 sulle caratteristlche iniziali e llnali dell'onda 
a denti di sega. 

po la connessione deU'alimentazione (figu- 
ra 5b). Se pero il valore di C4' e eccessivo 
I'ampiezza inizialesara maggioredi quella 
di esercizio, come si vede in figura 5c. Que- 
sto effetto appare piu evidente alle basse 
frequenze d'ingresso. 
Per concludere si pud dire che questo cir- 
cuito mette a disposizione una soluzione 
economica al problema di produrre un se- 
gnale a denli di sega negli strumenti a sud- 
divisione di onda quadra. Utilizzando van- 
laggiosamentc I'alta impedenza d'ingresso 
offerta dalla lecnologia MOS dovrebbe es- 
sere possibile rendere i valori capacitivi 
sufficientemente piccoli da poter pcrmet- 
tere la totale integrazione del circuito. 

TAP-tlp 

Sono gia slati pubblicati da Eleklor alcuni 
circuiti per TAP (Touch Activated Pro- 
gramme switches = interrutlori program- 
mali a sensore), Perd la maggior parte di 
questi schemi richiedono I'uso di due cop- 
pie di sensori, una per meltere il TAP in 
conduzione (posizione "on") e I'altra per 
riaprire il circuito (posizione "off'). La 
nuova concezione di questo circuilo per- 
melte I'uso di una sola coppia di sensori. II 
primo tocco chiude il circuito ed ilsecondo 
ne provoca la riaperlura. 
Nl ed N2 formano un flip-flop (mullivi- 
bratore bislabile). Ponendo come condi- 
zione iniziale che I'uscita di N2 sia a livello 
logico basso, gli ingressi di N1 saranno te- 
nuti a livello basso tramite R2. c quindi I'u- 
scita di N 1 sara a livello alto. Gli ingressi di 
N2 sono quindi a livello alto, in modo da 
soddisfare la condizione necessaria per che 
I'uscita sia bassa. come slabilito inizial- 
mcnte. C1 si carica al livello logico alto at- 
Iraverso R3, dall'uscitaahadi N I. Seora si 
collegano tra di loro i contatti del sensore 
mediante il dito, il livello alto di C1 viene 
applicato agli ingressi di Nl attraverso R1 
e la resislenza della pelle. L'uscita di Nl 
andra a livello basso, e quindi I'uscita di 
N2 andra a livello alto, mantencndo a li- 
vello alto gli ingressi di NI anchc quando il 
dito verra loltO. II TAP e ora in conduzio- 
ne. 

ED 

03... i - V B»n I * 
I Nl .,N2=y,40ll 

Una volta allontanalo il dito dai sensori. 
Cl si scarichera attraverso R3 nell'uscita 
bassa di Nl. Se i contatti del sensore sono 
pontati un'altra volta. gli ingressi di NI sa- 
ranno mandati a livello basso da Cl (in 
quanto ora esso e scarico). L'uscita di Nl 
andra quindi a livello logico alto e l'uscita 
di N2 a livello basso, mantenendo di con- 
seguenza a livello basso gli ingressi di Nl 
anche dopo Pallontanamento del dito dal 
sensore. II TAP si ritrova ora nella sua 
condizione iniziale. Cl si ricarichera al li- 
vello logico alto tramite R3 dall'uscila di 
Nl, e sara pronto per un nuovo aziona- 
mento. 
La sola limitazione del circuilo e che I'in- 
tervallo tra due azionamenli successivi de- 
ve essere almeno mezzo secondo onde per- 
mctlerc a Cl di caricarsi e scaricarsi. 
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Toto-oracolo 

1, 2 o X: previsioni basate sulle statistiche 
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La settimanale previsione dei 
risultati delle partite di calcio e 
fonte di fatale indecisione. II 
sistema di previsione dei risultati 
qui descritto dovra cambiare 
questa situazione. Per ciascuna 
partita si inseriscono i dati delta 
posizione in classifica delle due 
squadre; lo strumento pesa 
attentamente le probabilita ed 
emette il verdetto finale: 1, 2 
oppure X. 

(L. Giise) 

Cenlinaiii di migliaia di persone restano 
setlimanalmente disilluse dai risultati delle 
parlire di calcio. E estremamente difficile 
prevedere esaltamente il risullato di un 
sufficienle numero di partite, e la fortuna 
sembra avere un'importanza almeno pan 
alfabiliti. E pero imporlante tenere in un 
qualche conto la statistica. Questo non e 
sempre facile e. considerando la scarsa 
alea di successo, sembra una perdila di 
tempo passare delle ore a valutare le possi- 
bilita. Quindi non restaaltra soluzioneche 
tentare di indovinare alia cieca oppure ri- 
correre all'aiuto di una previsione statica- 
mente pesata. 

Statistiche? 

L'analisi statistica delle classiftche di cal- 
cio pud risultare fruttuosa. Un modo di 
raggiungere il risultato polrehbe essere il 
seguente: si analizzano i risultati di un gran 
numero di partite gia giocale; per ciascuna 
partita si ricava la rispettiva forza delle 
squadre dalla loro posizione in classifica. 
Se ci sono, diciamo, venti squadre in un 
certo girone, la forza di ciascuna pud va- 
riare tra 20:1 ed 1:20, dove la prima cifra si 
riferisce alia posizione della squadra che 
gioca "in casa" e la secondasi riferisce alia 
squadra che gioca "in trasferta". Se la 
squadra A c in quarta posizione e la squa- 
dra B in settima posizione. la forza relativa 

e di 4:7 se la squadra A gioca in casa (altri- 
menti il rapporto sarebbe 7:4). Si presup- 
pone inoltre che la forza relativa sia deter- 
minata soltanlo dalla posizione relativa in 
classifica delle due squadre e non dalla lo- 
ro posizione rispetto alle restanti squadre. 
Questo significa che il rapporto 4:7 (diffe- 
renza di ire posizioni) fornisce lo slesso 
rapporto di forza che si ha per 1:4 oppure 
per 2:5 e cosi via. 
II passo successive consiste nel confronla- 
re i risultati delle partite con la forza relati- 
va delle due squadre per determinare la 
probabilita statistica di un particolare ri- 
sultato (I, 2 oppure X) per un particolare 
rapporto di forza. Per csempio, in tutte le 
partite tra squadre che si Irovano in posi- 
zioni adiacenti nella classifica (prima con- 
tro seconda. quinta contro sesta, eccetera) 
nelle quali la piii forte gioca in casa, si pud 
verificare che nel 45% dei casi vince la 
squadra ospitante, mentre quest'ultima 
perde nel 20% dei casi. II restante 35% del- 
le partite finisce in paritii. Un simile calco- 
lo si pud fare per lutti i possibili rapporli di 
forza ed i risultati possono essere rappre- 
sentati graficamente come mostrato in fi- 
gura I. 
Come si pud far uso di questa nozione? 
Una soluzione polrebbe consistere nel co- 
struire un sufficienle numero di "dischi di 
previsione" del tipo mostrato in figura 2. 
Ciascun disco corrisponde ad un determi- 
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Flgura 1. Analisi statistica che dimostra le proba- 
bility percenluall di un risullato 1, 2 o X in dipen- 
denza del rapporto di torza tra le due squadre. Se 
il "rapporto di torza" 6 inleso come la dllterenza 
Ira le posizioni In classitlca delle due squadre, I 
risultati di tutte ie combinazlonl possibili in serle 
di 20 squadre avranno all'lncirca I'andamenlo 
indicate In llgura. 

Figura 2. Un sistema peradoperarequestl risultati 
slatistlcl e quello di lanciare delle Ireccetle su 
dlschl di cartone del tipo qui mostrato. Le aree del 
Ire settorl corrispondono alle probability percen- 
luall rilerile ad un particolare rapporto di torza, 
derlvate dal graflco di tigura 1.11 disco che si vede 
rappresentato potrebbe essere valldo, per esem- 
pio, per un rapporto di forza di 1:12 se la lerza 
classiflcala gioca In casa contro la quindicesima. 

Figura 3. Schema completo del "lolo-oracolo". 

Figura 4. Basella slampata e dlsposizione dei 
componenli (EPS 79053). 
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nalo rapporto di forza, ed e diviso in selto- 
ri che corrispondono alle percentuaii. Per 
"detenninare" il risultato della partita Ira 
la squadra 5 (che gioca in casa) e la squa- 
dra 14 (che gioca in trasferta), si fa girare 
rapidamente il disco 1:10 e si lancia una 
freccetla fuori centro. II punto dove la 
freccetta colpisce il disco (punto A in figu- 
ra 2) e preso come risultato "probabile". 
Queslo sistema e complicate, causa una 
notevole perdita di tempo ed e difficile da 
tradurre in pratica, E quindi preferibile 
una soluzione eletlronica. 

Statistiche elettroniche 

Una analisi particolareggiata del sistema 
""disco di cartone e freccetta" fornisce la 
base di un "oracolo" elettronico. Ci sono 
Ire risultati possibili, quindi e richiesto un 
circuito elettronico con ire uscite possibili, 
una sola delle quali puo essere attivala in 
un dato momento(mutua esclusione). Cia- 
scuna di questetre uscite epossibileduran- 
te una certa percentuale del campo totale 
che corrisponde alia figura I. Ciascun 
"rapporto di forza" si puo dcrivare dalla 
posizione relaliva di due potenziometri e 
viene usato per determinare le percentuaii 
di probabilita. 
Le eondizioni di uscila possono essere vi- 
sualizzate con i LED e, medianle un pul- 
satile, si puo "congelare" il display su un 
cerlo risultato. Dal momento che ad ogni 
istanle pud essere attivala solo una delle 
uscite, si accendera un solo LED che indi- 
chera il risultato da scriveresullaschedina. 
Questo. a grandi linee, e il principiodi fun- 
zionamcnto del Toto-oracolo. 

II circuito 

II "toto-oracolo" complelosi vede in figu- 
ra 3. Le tre uscite a mutua esclusione sono 
derivate da N I .. N3 esonocomplementate 
da N8. N10 ed N12. Perchc una particolare 
uscila sia "0", i ire ingressi della porta cor- 
rispondente devono essere tutti a livello lo- 
gico "1". Poiche I'uscita di ogni porta logi- 
ca e collegata ad un ingresso dellealtredue 
(sia direltamenle che altraverso due inver- 
titori in cascata, il che produce lo stesso ri- 
sultato), una porta pud avere I'uscita "0" 
solo se le altre due porte sono a livello "1". 
Quindi solo una porta per volta pud uscire 
con uno "0". 
Le porte NI ed N2 non possono perd resta- 
re a livello "0" a lungo. Peresempio Ml in- 
sieme ad N8, R2. PI a, P2a. R17 e CI forma 
un multivibratore astabile. Se I'uscita di 
Nl va inizialmente a "0", tornera a livello 
"1" dopo un tempo delerminalo dalla po- 
sizione di PI e P2. Questo fa si che I'uscita 
di N2 vada a livello logico "0". Dal mo- 
mento che N2 fa parte di un circuito simile 
al primo, la sua uscita rilornera allo stato 
"1" dopo un certo tempo, facendo passare 
a "0" la porta N3. 
L'uscita di N3 resta a "0" finche non riceve 
un impulso dal generatore di clock 
(N6/N7) atlraverso C6. La frequenza di 
clock e predelerminala da P3, in modoche 
il corrispondente periodo sia sempre mag- 
giore del periodo totale di Nl ed N2. II ri- 
sultato e pertanto che le uscite di N i, N2 ed 
N3 vanno a "0" alternativamente per pe- 
riodi che dipendono dalla regolazione di 
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Elenco componenii Condensalori: 
C1,C2.C6 = 10 n 
C3 = 1 5 n 
C4 = 330 n 
C5 = 8n2 

Reslstenze: 
R1 ,R3,R4,R6.R7,R8,R9.R11. Semicondultori: 
R14,R1 5 = 39 k DI . . . D5 = DUS 
R2,R5 = 33 k D6 , . . D8= LED 
R10 = 220 T1 . . . 14 = TUN 
R12 = 6M8 IC1 =4023 
R13 = 4M7 IC2 = 4011 
R16 = 270 k ICS = 4069 
R17,R18 = 100 k 

Varie; Plab = 470 k potenziometro lineare stereo 
P2ab = 470 k potenziometro lineare stereo S1 = interruttore unipolare 
P3 = 1 M trimmer S2 = pulsante 

PI e di P2 e dalla frequen2a di clock. In 
queslo modo il "disco" sla girando. 
L'azionamenlo di S2 avvia un multivibra- 
tore monoslabile formato da N4 ed N5. 
Per un breve periodo Puscila di N4 va a li- 
vello logico "1". Attraversoidiodi DI, D2 
e D3, i ire ingressi "sensibili" di Ml .. N3 
sono mantenuti ai livello "I", i circuiti 
multivihralori basati su N1 ed N2 sono 
bloccati e gli impulsi di clock all'ingresso 
di N3 non hanno effetto. Ne risulta che gli 
stali di uscita delle ire porte rimangono 
inallerati per la durala delPimpulso del 
monoslabile. Contemporaneamentc Pu- 
scila di N4 manda in conduzione T4 (tra- 
miic RI5). Uno ed uno solo dei Iransislori 
T1 .. T3 sara ora in conduzione: gliemetti- 
tori sono collegati tutti alia massa comunc 
aitraverso T4 ed una delle basi sara pilota- 
la dalPinvertilore collegalo alPuscita della 
porla (Nl, N2 od N3)chesi Irova a livello 
"0". Tutto queslo provoca di conseguenza 
Paccensione di uno dei ire LED (D6 ... 
D8). 
Passalo il tempo del multivibratore mono- 
stabile, il LED si spegnera. Se necessario si 
potranno regolarenuovamente PI c P2. La 
prcssione di S2 dara origine al successivo 
risullato. Usando le rispettive posizioni in 
classifica della squadra che gioca in casa e 
di quella che gioca in irasferta per la rego- 
lazione di PI e di P2, proseguire la compi- 
lazione della schedinaannolando i succes- 
sivi risuliati che saranno visualizzali. Si 
potra cosi otlenere la colonnina per la 
prossima domenica. 

Costruzione 

In figura 4 sono rappresentali un adaito 
circuilo stampato e la relativa disposizione 
dei componenii; cablare gli aliri compo- 
nenti (PI, P2 e la batteria) come mostrato 
in figura 5. II circuilo puo essere alimenta- 
to con una pila piatta da 4,5 V, dalo che il 
consume di corrente e di soli 600 p A per la 
maggior pane del tempo, e sale a 15 mA 
per il breve periodo durante il quale resla 
acceso uno dei LED. 
II potcnziomelro a due elementi PI serve 
ad inserire la posizione in classifica della 
squadra che gioca in casa. P2 serve ad indi- 
care la posizione relaliva della squadra che 
gioca in irasferta. Le scelte di ambedue i 
potenziomelri hanno suddivisioni che van- 
no da 1 al numero di squadre presenti nel 
girone. Un esempio di suddivisione della 
scala si vede in figura 6. Per la serie A ita- 
liana avremo 16 divisioni, per la serie B 20 
divisioni. II soloaggiuslaggioprevenlivosi 
fa su P3. Si pongono PI in posizione 1 e P2 
al valore massimo, il che corrisponde ad 
una probabilita di viltoria deir80% per la 
squadra che gioca in casa. Sempre per la 
stessa squadra le possibilita di sconfitta sa- 
ranno del 10%, ed anche il pareggio avra 
una probabilita del 10%. Quindi anche i 
rapporti segnale-pausa alPuscita di N2edi 
N3 dovranno avere lo stesso valore. Si usi 
un tester per misurare la tensione continua 
media alia base di T2 e regolare quindi P3 
fino ad ottenere lo stesso valore alia base di 
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Flgura 5. Occorre meltere Una parlicolare cura 
nella connessione dei polenziometri al circuilo 
slampato, perche allrimenli le previsioni non 
saranno In accordo con I calcoll di flgura 1, eque- 
slo lallo non risulterebbe dapprinclpio evidenle. 

Flgura 6. Tlplchesuddlvlslonl dellascala dl P1 edl 
P2. Queste vanno da 1 al numero di squadre che 
glocano nel parlicolare gjrone; la posizione di 
ultima in ciassllica corrisponde alia massima rola- 
zione In senso orario. 

Flgura 7. Sislemazione generale conslgllala, che 
puo subire delle modiliche a seconda delle prefe- 
renze personal!. 
Le classifiche dl serle A e dl serie B al prlml dl 
Dicembre 1980: 

serie A 

posizione squadra part. punll 
glocate 

1 Roma 9 12 
2 Inter 9 11 
3 Fiorenllna 9 10 
4 Cagtiari 9 10 
5 Napoli 8 9 
6 Catanzaro 9 9 
7 Juventus 9 9 
8 Torino 9 9 
9 Ascoli 9 9 
10 Como 9 7 
11 Pisloiese 9 7 
12 Udinese 9 6 
13 Brescia 8 6 
14 Bologna 9 5 
15 Avelllno 9 4 
16 Perugia 9 4 

Avelllno, Bologna e Perugia penallzzati dl 5 
punll 

serie B 

posizione squadra part. puntl 
glocate 

1 Lazlo 12 18 
2 Milan 12 18 
3 Foggla 12 14 
4 Genoa 12 14 
5 Sampdoria 12 14 
6 Cesena 12 13 
7 Pisa 12 13 
8 Spal 12 12 
9 Pescara 12 12 

10 Rimini 12 11 
11 Atalanta 12 11 
12 Bar! 12 11 
13 Lecce 12 11 
14 Catania 12 11 
15 Verona 12 10 
16 Varese 12 10 
17 Taranlo 12 8 
18 L. Vicenza 12 7 
19 Palermo 12 6 
20 Monza 12 6 
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Lo sviluppo dei negativi 
fotografici richiede un certo 
impegno. Non e solo necessario 
misurare il tempo totale di 
sviluppo, ma bisogna anche 
agitare la vaschetta ad intervalli 
regolari per assicurare uno 
sviluppo uniforme della pellicola. 
Tutto questo significa che 
I'orologio va tenuto 
costantemente d'occhio. II 
temporizzatore descritto in 
questo articolo risolve questi 
problemi misurando gli intervalli 
tra un'agitazione e I'altra, nonche 
il tempo durante il quale si deve 
agitare, ed il tempo totale di 
sviluppo. 

Caratterisliche lecniche 

a. Tempo di agitazione della vaschetta: 
variabile Ira 5 e 25 secondl. 

b. Inlervallo Ira due agilazloni: 
variabile Ira 25 e 120 secondl. 

c. Tempo lotale di sviluppo: 
variabile da 1 a 17 voile il tempo (a Kb). 

d. Frequenza del segnale di "agitazione": 
1,4 kHz. 

e. Frequenza del segnale di "line sviluppo": 
4 kHz. 

(. Assorbimenlo di corrente: 
In lunzione normale, 1 mA, durante la no- 
ta dl avvlso, da 3 a 50 mA. 

La domanda che senza dubbio si faranno 
molti lettori e la seguenle: "Un temporiz- 
zaiore cosi complicaio e realmente mile, 
anche lenendo in considerazione il failo 
che nessun fabbricante ha ancora prodotto 
un timer con queste prestazioni?". La ri- 
sposta sara certamente posiiiva. I soliti 
lemporizzaiori che suonano solo un cicali- 
no alia fine di un tempo delerminato, van- 
no bene per misurare il tempo di esposizio- 
ne, ma inulili per lo sviluppo. in quanto 
non forniscono indicazioni sugli intervalli 
di agitazione della vaschetta. Si pud usare 
un normale orologio, ma questo deve esse- 
re costantemente osservato in quanto non 
produce segnalazioni acustiche. In questo 
modo non si possono fare altre cose duran- 
te il tempo di sviluppo. 

Schema a blocchi 

Uno schema a blocchi del temporizzatore 
per sviluppo si pud trovare in figura 1. 11 
blocco A e il generalore degli impulsi di 
sincronismo; le durate d'impulso a livello 
logico alto e a livello basso si possono re- 
golare separatamente con PI e con P2. II 
tempo durante il quale I'impulso e a livello 
alloc I'intervallo tra le successive agitazio- 
ni della vaschetta. Se il livello dell'impulso 
e basso, una nota a bassa frequenza indica 
che e giunto il momenlo di agitare la va- 
schetta. II blocco B e un contalore preset- 
tabile da 1 a 17, che conta gli impulsi di 
clock per dare il tempo totale di sviluppo. 
Una volta raggiunto il conteggio richiesto 
vicne emessa una nota piu acuta che indica 
la fine dello sviluppo, mentre il generalore 
di sincronismo e arrcslato tramite la linea 
di "stop". Ci sono duepulsanti; il pulsante 
di "reset" stacca il segnale audio piu alto 
cd azzera il temporizzatore che rimane 
pronto per il successive ciclo; il pulsante 
"start" non solo resetta il temporizzatore 
ma anche avvia la successiva sequenza. 

Lo schema complete 

In figura 2 si vede lo schema complete del 
temporizzatore. Datoche la stabilitadel ti- 
mer non deve dare origine ad errori mag- 
giori di qualche unita percenluale, per po- 
ter otlenere uno sviluppo di caratterisliche 
coslanti, il generalore di sincronismo d 
munito di compensazione termica, ed e ba- 
sato sull'integrato ICI. Questo integrato e 
un amplificatore operazionale a FET tipo 
3130. 

Quando I'uscita di ICI e a livello alto, la 
tensione sull'ingresso non invertente d 
mantenuta all'incirca a due terzi della ten- 
sione di alimentazione mediante R i. R2 ed 
R3. CI eC2sicaricano tramite PI. R4e D4 
fino a quando la tensione aH'ingresso in- 
vertente di ICI supera quella presente al- 
I'ingresso non invertente, quindi I'uscita di 
ICI passera al livello basso. OraCl eC2si 
scaricheranno atlraverso D5, R5e P2fese- 
condariamenle atlra verso DI, R2. R3 e 
D2) fino a che la tensione aH'ingresso in- 
vertente scendera al di sotto di quella al- 
I'ingresso non invertente. A questo punto 
I'uscita tornera a livello altoed il ciclo si ri- 
petera. In definitiva CI e C2sicaricanoesi 
scaricano tra circa un terzo e due tcrzi della 
tensione di alimentazione. 
La fase di carica (uscila alta) dell'orologio 
d controllata da PI. mentre la fase discari- 
ca (uscila bassa) d regolata da P2. II tempo 
totale per le due fasi pud essere variato da 
circa 30 secondi a piu di 2 minuti. 
Per fermare il generalore di sincronismo 
durante il periodo di reset, viene mandato 
a livello basso I'ingresso di inibizione di 
ICI (piedino 8) tramite D6, che mantiene 
anche alta I'uscita di ICI. 
II generalore di sincronismo d avvialo set- 
tando il flip-flop RS formato da N2/N3 
mediante la pressione del pulsante di av- 
viamento: questo porta a livello alto I'usci- 
ta di N3 e toglie I'inibizione di ICI. E im- 
portante che il generalore di clock si possa 
avviare sempre nella niedesima fase, ossia 
la fase di scarica quando I'uscita d bassa. 
Per otlenere questo risultato sono stali in- 
seriti nel circuito diversi accorgimenti. Per 
cominciare, mentre ICI d bloccato, si deve 
impedire che C1 e C2 si carichino fino alia 
tensione di alimentazione. il che alia par- 
tenza provocherebbe 1'inizio della scarica 
alia tensione di alimentazione anzichd a 
due terzi come prescritto. Di conseguenza 
la prima fase ad uscita bassa dell'orologio 
sarebbe piu lunga delle altre. 
Inoltre, se I'orologio fosse avviato subilo 
dopo la connessione deH'alimentazione, 
CI e C2 sarebbero ancora scarichi e I'oro- 
logio andrebbe immedialamente nella fase 
a livello alto. 
Per prevenire questa eventualita si sono 
presi due provvedimenti. CI e C2 non pos- 
sono caricarsi ad una tensione superioreai 
due terzi dell'alimentazione quando I'usci- 
ta di ICI d alta, perchd Dl passerebbe alia 
polarizzazione diretta e bloccherebbe ogni 
aumento di tensione su CI e C2. Per evita- 
re la parlenza dell'orologio nella fase ad 
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uscila alia, ogni volta che il circuito e nella 
condizione di reset (condizione che deve 
essere applicata airaccensione dell'ali- 
mentazione) C1 e C2 vengono rapidamen- 
te caricati dall'uscita alia di N2 tramite 
R17 e DI5. 
Ora che abbiamo descritto nei parlicolari 
il circuito di clock, passiamo a spiegare il 
funzionamento del resto del circuito. La 
pressione del pulsante di start manda a li- 
vello basso I'ingresso di N3 setlando il flip 
flop N2/N3. II passaggio al livello alto del- 
I'uscita di N3 viene differenziato da C3 ed 
R7 e fornisce un breve impulso positive 
che resetta i conlalori IC3 ed IC4 (se non 
sono ancora azzerali). Questo si vedc nel 
diagramma di temporizzazione di figura 3. 
Viene rimosso il blocco da IC1.1'uscitadi 
clock passa a livello basso mentre C1 e C2 
si scaricano a partire da 2/3 della tensione 

di alimentazione. L'uscita di Nl e quindi 
alta ed applica una tensione di controllo 
all'oscillatore controllato in corrente 
N5/N6 tramite RI2 e D12. viene cosi pro- 
dotta la nota acustica a bassa frequenza. 
II segnale provenientedall'uscila di N6 vie- 
ne usato per avviare un multivibratore mo- 
nostabile formato da N7 ed N8. Si produce 
cosi un Ireno d'impulsi con la stessa fre- 
quenza presente all'uscita di N6. ma con 
rapporto impulso-pausa inferiore. Questi 
impulsi sono quindi applicali al buffer 
T1/T2 e aH'alloparlanle dove producono 
un segnale udibile. L'uso di impulsi a bas- 
so fattore di utilizzazione produce un se- 
gnale con elevala intensita di picco, ma 
I'assorbimento medio daH'alinientazione 
viene mantenuto basso. La nota audio a 
tono basso indica che la vaschetta deve es- 
sere agitata. Quando l'uscita di orologio 
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Figura 1. Schema a blocchl del lemporizzalore per 
sviluppo negalivi, che illuslra tulle le principal! 
funzioni. 

Figura 2. Schema complelo del lemporizzalore. 
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Elenco componentl in tlgura 4, 

Resislenze: 
R1.R2.R3,R6,R12 = 100 k 
R4 = 150 k 
R5,R11 = 33 k 
R7,R8,R9.R10,R13,R14 = 120 k 
R15 = 27 k 
R16 =12 n 
R17 = 22 k 

Condensatori: 
C1 =100 p/10 V tantalio 
02 = 47,1/10 V tantalio 
03,04,05 = 1 n 
06 = 120 p 
07,08 = 10 p/16 V 
09,010 = 10 n 

Semiconduttori: 
T1 = BC547A 
T2 = BD139 
D1 . . . D15 = DUS (1N4148) 
101 = OA 3130 
102 = CD4011 
103,104 = CD 4017 
105 = CD 4001 

Miscellaneous: 
PI = 1 M potenziometro lineare 
P2 = 220 k potenziometro lineare 
P3 = 1 M trimmer 
SI = commutatore 

1 via 17 posizioni 
S2,S3 = pulsante con contallo 

di lavoro 
alloparlante in minialura 8 £2 1W 

va a livello alto, I'uscita di Nl divenlera 
bassa e la nota audio cessera, indicando 
che e giunto il momento di lasciare riposa- 
re la vaschetta. Quando I'uscita di orolo- 
gio torna a livello basso, I'uscita di N1 pas- 
sera a livello alto, si udira il segnale audio 
ed il contatore fara un passo in avanti (no- 
tare che questo non succede quando il pul- 
sante di avviamento e preinuto poiche e 
applicato al pulsante di reset). 
La sequenza continua fintanto che I'uscita 
del contatoreselezionata da SI va a livello 
alto. Al CCO viene applicata una tensione 
di conlrollo tramite Rll e DI1. Poiche 
Rile minore di R12 lacorrentedicontrol- 
lo sara maggiore di quella fornita attraver- 
so R12, e la nota audio sara piii acuta di 
quella prodotta durante il tempo di agita- 

zione; e I'avviso di fine sviluppo. 
L'ingresso di N4 e anche mantenuto alto 
altraverso D8, cosicche I'uscita sara bassa: 
questo provochera il reset del flip flop 
N2/N3 e quindi il blocco dell'orologio. La 
nota audio continuera a suonare fino a 
quando si premera il pulsante di reset, che 
azzera i contatori mandando a livello alto 
gli ingressi di reset tramite DIG, oppure fi- 
no a quando viene premuto il pulsante di 
avviamento che azzera i contatori, come 
gia detto, ed avvia I'orologio. 
II pulsante di reset si pud usare anche per 
fermare anlicipatamenie la sequenza di 
temporizzazione. Qualora venga premuto 
durante il tempo di sviluppo, oltre che az- 
zerare i contatori provochera anche il reset 
del flip flop N2/N3 altaverso D7 ed N4 

bloccando in tal modo I'orologio. 

Costruzione 

In figura 4 si possono vedere la basetta 
stampata e la disposizione dei componenli 
del temporizzatore. Dato che il consume 
di corrente del circuito e molto basso (al- 
cuni mA tranne quando suona I'avvisato- 
re) esso puo essere alimentalo a batteria e 
questo e molto opportuno in camera oscu- 
ra per ragioni di sicurezza, Se ci sonodiffi- 
colta a trovare un commutatore a 17 posi- 
zioni per SI, si puo usarne uno a 2 vie e 9 
posizioni completato da un deviatore co- 
me si vede in figura 5. 
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La regolazione dei potenziomelri PI e P2 
deve essere effettuata con una certa atten- 
zione in quanlo detennina la precisione 
dell'intero tcmporizzatore. 
Per prima cosa si puo fare una prova di 
massima con PI e P2 nelle loro posizioni 
estrcme per vedere se sicopre rimerocam- 
po degli inlervalli di temporizzazione. In 
caso contrario si possono aumentare o di- 
minuire le capacita di C1 e C2 per aumen- 
tare o diminuiregli intervalli coperti da PI 
e P2. Usando un cronometro si possono 
misurare gli intervalli prodotti ai vari pun- 
ti delle scaled! PI e P2. Si possono calibra- 
te questi intervalli e segnare il resto della 
scala riferendosi a questi punti. Infine si 

puo regolare il volume della segnalazione 
acustica mediante P3. 
Usando il tcmporizzatore si deve ricordare 
che il periodo di tempo tra I'avviamento di 
un ciclo di agitazione ed il successive e 
composto da due intervalli: il tempo du- 
rante il qualc la vaschetta deve essere agi- 
lata (regolato da P2) ed il tempo durante il 
quale la vaschetta deve stare ferma (rego- 
lato da PI). Per regolare il tempo totalebi- 
sogna prima aggiustare PI e P2 per i tempi 
parziali e quindi il commutatoreSI persi- 
stemare il tempo totale richiesto per lo svi- 
luppo. Quindi, se ci vuole un tempo di svi- 
luppo di tre minuti, ed un'agitazione di 10 
secondi ogni 30, PI sara sistematosu 20se- 
condi, P2 su 10 secondi ed SI sara messo in 
posizione 6 per dare un tempo totale di 6 x 

Flgura 3. Diagramma di temporizzazione. che mo- 
slra I'andamenlo dei livelli logici con S1 in posi- 
zione 2. 

Figura 4. Basella stampala e disposizione dei 
componenli del lemporizzalore per sviluppo ne- 
gativl (EPS 9840). 

Figura 5. Se non si pub Irovare un commulalore a 
17 vie se ne pub usare uno a due vie e nove posi- 
zioni con un devialore aggiunto. come moslrato in 
queslo schema. 

30 secondi, ossia 3 minuti, 
Prima di usare il trimmer si raccomanda di 
lasciarlo "riscaldare" per qualchesecondo 
al fine di permellere al generatore di clock 
di stabilizzarsi. 

Nota conclusiva 

Si puo eseguire una piccola modifica per 
aumentare la precisione del primo inter- 
vallo di agitazione. Una resistenza da 47 k 
collegata tra I'anodo di DI5 e la massa li- 
mitera la tensione massima in questo pun- 
to a due lerzi della tensione di alimentazio- 
ne. 
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Questo articolo descrive un 
trasmettitore ed un ricevitore a 
raggi infrarossi che possono 
essere usati in una vasta gamma 
di applicazioni che vanno dagli 
allarmi antifurto aH'apertura 
automatica di porte garage. 
Quando viene interrotto il raggio 
iuminoso proveniente dal 
trasmettitore ad infrarossi, 
I'evento viene rilevato dal 
ricevitore che eccita un rele. 

L'uso di un generatore di luce infrarossa e 
una scelta naturale per questo tipo di ap- 
plicazioni. II primo requisite di una barrie- 
ra antiintrusioni e di essere invisibile, ilche 
limita la scelta ai raggi infrarossi ed ultra- 
violetti. 
La luce ultraviolella puo causareuna fluo- 
rescenza visibile di certi materiali, e quindi 
& mcno adatta dcH'infrarosso. In secondo 
luogo sono disponibili ed a basso prezzo 
sorgenli aU'infrarosso a slato solido di no- 
tevole potenza e relativi sensori. mentre 
non si trovano in commercio generator! di 
luce ultravioletta a slato solido. II circuito 
qui descritlo usa remettitore infrarosso 
Siemens LD 41 ed il fotodiodo 1R BPW 34. 
Per quanto non di costo proibitivo, questi 
dispositivi non sono del tutto a buon mer- 
cato, per cui bisogna rendere il sistema di 
trasmissione il piii efficiente possibile per 
assicurare la massima portata con il mini- 
mo numero di emeltitori di luce 1R. 
Dato che I'intensita luminosa ricevuta a 
vari melri di distanza dal irasmelliiore sa- 
ra -molto piccola, il ricevitore dovra avere 
un elevato guadagno. Questo esclude sin 
dall'inizio i piu semplici tipi di interruttori 
fotoelettrici che fanno uso di un fascio Iu- 
minoso COstanie e di un ricevitore con ac- 
coppiamento in corrcnte continua, in 
quanto un ricevitore di questo tipo, ad alto 
guadagno. sarebbe soggetto agli offset, al- 
le derive termiche e ad altri fenomeni che 
potrebbero portare a diminuzione della 
sensibilila da una pane oppure a commu- 
tazioni fuori tempo daH'altra. 
La scelta cade quindi su raggi di luce mo- 
dulati in correnle alternata e su ricevitori 
eon accoppiamenti sempre in alternata, 
perche in questo modo si possono raggiun- 
gere alti guadagni sen/a problemi di offset. 
Un sistema di questo tipo puo essere a ban- 
da strelta oppure a banda larga. I vantaggi 
di un sistema a bandastretta consistono in 
un piii alto rapporto segnale/rumore ed in 
una minore sensibilila alle inlerferenze 
esterne che si manifestano come luci paras- 
site oppure come transistori suH'alimenta- 
zionc. Lo svanlaggio di un sistema a banda 
stretta e che le frequenze del trasmettitore 
e del ricevitore devono essere accurata- 
mente allineate. 
Nel sistema a banda larga la sorgente lumi- 
nosa e semplicemente pulsante tra accen- 
sione e spegnimento, e gli stadi di amplifi- 
cazione del ricevitore hanno una larghezza 
di banda piuttosto grande. I vantaggi di 
questo sistema sono la sempiicita e la faci- 
lita delPallineamento, mentre gli svanlaggi 

sono il basso rapporto segnale/rumore e la 
sensibilila alle interferenze. 
Si puo pero trarre vaniaggiodal fattocheil 
diodo emcttitore di infrarossi pud soppor- 
lare una corrcntc di picco molto superiore 
alia corrente media (1A di picco contro 
100 mA in funzionamento continuo). Si 
possono quindi trasmeilere impulsi di ele- 
vata potenza a piccolo rapporto impulso- 
pausa, che potranno migliorare il rapporto 
segnale/rumore rispetto ad una trasmis- 
sione con la stessa potenza media ma con 
impulsi piii larghi. 
Gli effetti dellc interferenze esterne posso- 
no essere ridotli con una accurata disposi- 
zione dei collegamenti, monlando ildispo- 
sitivo in una scatola schcrmata edisaccop- 
piando accuratamente le linee di alimenta- 
zione. Con queste precauzioni un sistema a 
banda larga puo dare prestazioni accetta- 
bili, e quindi e slato scelto in questo caso a 
causa degli altri suoi vantaggi. 

II trasmettitore 

II semplice schema del trasmettitore si ve- 
de in tigura 1. Si tratta di un timer 555 col- 
legato come mullivibratoreastabilechepi- 
Iota un transistor di uscita che commuta 
tra zero e la massima corrente remettitore 
di infrarossi. La durata degli impulsi lumi- 
nosi trasmessi e di circa 10 ps e la frequen- 
za di ripetizione e appena inferiore al kHz. 
La correnle media assorbita dal circuito e 
di circa 12 mA. mentre la corrente di picco 
attraverso il LED ad infrarosso si aggira 
sui 700 mA. 
L'LD 241 e disponibile in Ire version!: LD 
241/1, LD 241/11 ed LD 241/111 che diffe- 
riscono tra loro per la diversa intensita di 
radiazione. Alia stessa correnle direlta la 
luce emessa dall'LD 241/11 e di norma una 
volla e mezza di quella emessa dall'LD 
241/1, mentre I'emissione dell'LD 241/111 
e due volte e mezza quella dello stesso LD 
241/1. 
L'alimentazione del trasmettitore non e 
critica, basta che la tensione non superi i 
6V. perche potrebbe sussislere il pericolo 
di superare la corrente ammessa nell'LD 
241. Un adatto circuito e mostrato in figu- 
ra 2. 
Occorre notare che i valori dei componenli 
di questo schema sono diversi da quello del 
circuito originale (vedi elenco dei compo- 
nenli) e che si sono eliminati i seguenti 
componcnti: R5, C2 (sostiluito da R6), 
DI, D2.TI (collegamentidi baseediemct- 
titore uniti tra loro sul circuito slampato). 
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Figura 3. Schema del rlcevltore a raggi Infrarossi. 
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II rlcevltore 

Lo schema del ricevitoresi vede in figura 3, 
Un fotodiodo ad infrarossi BPW 34efatto 
funzionare a polarizzazione inversa. La 
corrente di perdita di questo diodo varia a 
seconda della luce che riceve dal trasmetti- 
tore. Questo provoca la comparsa di una 
tensione variabile ai capi della resislenza 
R2. che forma la resistenza di gale del FET 
T1 collegato ad inseguitore di source. II se- 
gnale che appare al source di T1 e applica- 
to ad IC1 che viene usato come amplifica- 

tore e limitatore. PI varia la sensibilita re- 
golando la tensione di polarizzazione in- 
versa del diodo. 
Quando viene captato un impulse di luce 
proveniente dal trasmettitore, un treno di 
impulsi diretti al negativo, con ampiezza 
maggiore di IV di picco, appare all'uscita 
di IC1 (piedino 8). Questo manda consecu- 
tivamente in conduzione ed in interdizione 
T2, caricando Cl 1. T3 e invece sempre in 
conduzione, T4 e interdetto ed il rele Re 
non e eccitato. 
Se per6 il raggio di luce tra il trasmettitore 

Figura 1. Schema del trasmellitore a raggi Infra- 
rossi. 

Figura 2. L'alimenlalore della "radio per stazionl 
locall" pub essere modllicalo per lornire la tensio- 
ne di 5V per II Irasmetlitore a raggi infrarossi. Dato 
che la corrente media b di soli 12 mA. si pub trala- 
sciare II transistor esterno T1. 

ed il ricevitore viene interrotto, Pampiezza 
del treno d'impulsi proveniente dall'uscita 
di IC1 diminuira,T2passeraalPinterdizio- 
ne Cl 1 si scarichera, T3 andri anch'esso 
alPinterdizione e T4 passera invece in con- 
duzione eccitando il rele. Una volta rista- 
bilita la continuita del raggio di luce, il rele 
naturalmente si sgancera, ma puo essere 
manlenuto eccitato per qualche secondo 
dopo il ritorno del raggio di luce, aggiun- 
gendo i componenti tratteggiati. R12 do- 
vra essere di 4k7 e C12 potra avere una ca- 
pacita tra 10 e 100 pF, a seconda del tempo 
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Elenco componenll per flgura 5 

Resislenze: 
R1 = 150 k 
R2 = 1 k5 
R3,R4 = 47 SI 
R5 = 3173 

Condensaton; 
C1 = 10 n 
C2 =100 n 
C3 = 100 m/6 V tantalio 

Semiconduttori; 
IC1 = 555 timer 
T1 = BD 136 
D1 = LD241/I,/II o /III 

di iraitenuta che si desidera. Si pud usare 
anche tin sistema di automantenimento 
che manterra ecciialo il rele fine alia pres- 
sione di un pulsanle di reset. 
In figura 4 si vede un alimentatore per il 
circuito riceventc. 

Costruzione 

Nelle figure 5 e 6 sono rappresenlate la ba- 
setta siampata e la disposizione dei com- 
ponenti sia del Irasmeltilorc che del ricevi- 
torc. La costruzione del trasmellilore non 
comportera dei problemi. 
Costruendo il ricevilore bisogna fare mol- 
ta attenzione alia disposizione dei compo- 
nenti, a causa della grande scnsibilila e del- 
I'elevata larghczza di banda. 1 fili del foto- 
diodo BPW 34devonoessere piit corti pos- 
sible, altrimenti potrebbero captare delle 
interferenze. E preferibile non alloggiare il 
rele nello stesso contenitore del ricevitore, 
in quanto il campo magnetico da esso pro- 
dotto potrebbe saturate completamente il 
sensibile stadio d'ingresso, causando I'im- 
mediato rilascio del rele stesso. In questo 
caso il ricevilore ricomincerebbea funzio- 
nare, il rele tornerebbe ad eccitarsi e I'inte- 
ro ciclo riprendercbbc. Se si deve montare 

il rele nella stessa scatola del ricevitore, lo 
si deve disporre il piu lontano possibile 
dallo stadio d'ingresso. e lo si deve scher- 
mare sia elettricamente che magnetica- 
mente. 
Lo stesso ricevitore deve essere montato in 
un contenitore metallico per schermarlo, 
con i soli fori necessari per I'uscita dei fili, 
per la regolazione del trimmer PI e per il 
fotodiodo. Dato che il fotodiodo e sensibi- 
le anche alia luce visibile oltre che all'infra- 
rosso, deve essere montato dietro ad un fil- 
tro (reperibile da un fornitore di articoli 
fotografici) se si vuole usare il sistema alia 
luce del giorno. Anche se munito di filtro 
aH'infrarosso, la luce diretla del sole po- 
trebbe, per 1'elevato contenuto di raggi in- 
frarossi, influenzare la polarizzazione del 
diodo e di conseguenza la sensibilita del ri- 
cevitore. In questo caso e necessario preve- 
dere un qualche tipo di tubo o di scherma- 
lura. 

Messa a punto 

II diodo trasmetlitore e quello ricevitore 
devono essere allineati tra di loro, per 
quanto, grazie al largo lobo di emissione 
dell'uno ed al grande angolo di ricezione 

Flgura 4. L'allmenlatore per II ricevilore e la aem- 
pllce verslone 12V dell'allmenlatore per la "radio 
per stazlonl local!". 

Flgura 5. Clrcullo stampalo e disposizione del 
componenll del Irasmettllore (EPS 9862-1). 

Flgura 6. Circuito stampalo e disposizione del 
component! del ricevitore (EPS 9862-2). 

Flgura 7. Circuito stampalo e disposizione dei 
componenll degll allmentatorl (EPS 9499-2). 
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dell'altro, puo essere tollerato un certo di- 
sallineamento (ricordare pero che la scher- 
matura del diodo ricevente ne riduce I'an- 
golo di ricezione). Si prova quindi il circui- 
to per un buon funzionamento a breve di- 
stanza, interrompendo il raggio infraros- 
so. Dopo di cio si allontana progressiva- 
mente il trasmetlitore dal ricevitore 
aggiustando PI per otlenere la massima 
portata. Se il fotodiodo c ben schermato 
dalla luce ambiente, questa regolazione 
avra un modesto effetlo ed il cursore di PI 
potra semplicemente essere girato a fondo 
scala in senso orario. 
Cost com'e il circuito funzionera a distan- 
ze, tra il trasmetlitore ed il ricevitore, fino 
a 6 metri. Usando delle lenti per reslringere 
I'angolo di irradiazione del trasmetlitore e 
per focalizzare la luce incidente sul ricevi- 
tore, si potranno ottenere maggiori porta- 
te. Occorrera pero curare maggiormente 
Pallineamento fisico tra trasmetlitore e ri- 
cevitore. 

Osservazioni sul TBA 120 

II TBA 120 e prodolto da diversi fabbri- 
canli e ne risultano disponibili varie ver- 
sion!. Tutte potranno funzionare soddi- 
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Elenco componenti per llgura 6 

Resislenze; 
R1 ,R8 = 4k7 
R2,R10= 100 k 
R3.R4,R6 = 2k2 
R5,R11 = 1 k 
R7 = 22 k 
R9 =120 n 
R12 = vedi teslo 

Condensatori; 
C1 =4m7/16 V 
C2,C6,C7,C8,C10 = 100 n 
C3 = 10M/16 V 
C4,C5 = 470 n 
C9 = 10 n 
C11 = 2M2/16 V 
C12 = vedi testo 

Semicondultori: 
IC1 = TBA 120 
T1 = E300 
T2 = TUP 
T3 = TUN 
T4 = BC 547A,8C107A 
D1 = BPW 34 I R lotodiodo 
D2,D3,D4 = 1N4148 

Varie; 
PI = 10 k trimmer 
Re = rele con bobina 12V/100 mA 
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Elenco componenti di llgura 7 per Elenco componenti dl llgura 7 
11 circuito mostrato in figura 2 per II circuito mostrato In llgura 4: 

Resislenze: Resislenze: 
R1 = 2k2 R1 = 390 n 
R2 = 10 n R2= in 
R3 = 470 fl R3 = 820 n 
R4 = 1 k5 R4 = 680 n 
R5 = omesso R5 = 1 k 
R6 = 5k6 (sosliluisce 02 sul C.S.) 

Condensatori: 
Condensatori: 01 = 1000 M/25 V 
01 = 470 u/16 V (tantalio) 02 = 47 p/10 V 
02 = sostituito da R6 03= 100 p 
03= 100 p 04,05 = 6n8 
04,05 = 6n8 

Semicondultori, 
Semicondultori: T1 = 80140 
T1 = omesso 101 = 723 
101 =723 01 ,D2 = 1N4148 
DI ,D2 = omesso D3= LED 
D3= LED D4 . . . D7 = 4 x 1 N4002 o 
D4 . . , 07 = 4 x 1 N4002, o 20 V 40 V/500 mA raddrizzalore a ponte 

500 mA raddrizzalore a ponte 
Varie: 

Varie; Traslormatore = 15 V/250 mA sec. 
traslormatore = 9 V 50 mA sec. 

sfacentemente nel circuito riceviiorc. In 
ceni casi sara pero necessario omettere R6 
(vedi figura 3) oppure collegarla a massa 
invece che a +Ub per migliorare il rappor- 
to segnale/rumore. Per controllare Peffet- 
to della modifica bisogna osservare il se- 
gnale all'uscitadi ICl.collegandounoscil- 
loscopio oppure una cuffia ad alia impe- 
denza (> 500 £2) ira il piedino 8 deU'inle- 
grato e -fUb. In questo modo di polra ve- 
derc (o sentire) un segnale a I kHz 
proveniente dal irasmellilore. Si puo cosi 
indagare sull'effetlo deU'elitninazione di 
R6 odelsuocollegamenloa massa. II risul- 
tato iniglioree indicatodal massimo volu- 
me (od ampiezza) del segnale. Nel manipo- 
lare R6 occorre fare altenzione a non va- 
riare la posizione reciproca del trasmeiti- 
tore e del ricevitore, per non ottenere falsi 
risultati. 

M 
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Controllo di volume 

agradini 

1 normali potenziomeiri roiativi o a slitta 
hanno parecchi svantaggi se usati come 
controllo di volume in un sistema audio. I 
potenziomeiri logaritmici accoppiali che 
spesso sono impiegati negli amplificatori 
stereo dimostrano frequenlemente una 
scarsa corrispondenza Ira i due canali, co- 
sicche il livello relative del segnale o bilan- 
ciamento Ira i canali destro e sinistro varia 
regolando il volume. I potenziomeiri a car- 
bone hanno anche una durata limitala e 
presto cominciano ad essere rumorosi du- 
rante la manovra. 
Una soluzione a questo problema e di usa- 
re un controllo di volume a gradini consi- 
stente in un commutatore ed in un parlito- 
rc di tensionc a resistenze, come si vede in 
figura I. II circuito ha parecchi vanlaggi 
rispetto ad un potenziometro convenzio- 
nale: 
— La corrispondenza tra i canali e deter- 
minata esclusivamente dalle tolleranze 
delle resistenze (una tolleranza del 5% sara 
sufficiente nella maggior parte delle appli- 
cazioni). 
— II controllo pud essere eseguilosecondo 
una "legge"a piacere con un'opportuna 
scelta dei valori resistivi. 
— Aumentando il numero delle sezioni del 
commutatore si pud prevedere qualsiasi 
ragionevole numero di canali. 
— Si ottiene una lunga durata con I'uso di 
un commutatore di buona qualita. 
il grado di allenuazione che si ha in una 
determinata posizione del controllo si cal- 
cola con la seguente formula: 
Attcnuazione = 20 log (Rr : Rt) dB. dove 
R, e la resistenza lotale del partitore di 
tensione, ed Rr e la resistenza che si trova 
in ogni posizione tra il contalto centrale 
del commutatore e la massa. II valore delle 
singole resistenze collegate tra due posizio- 
ni adiacenti del commutatore e ottenuto 
ovviameme sotlraendo due valori succes- 
sivi di Rr. 
Per un controllo di volume occorre una 
legge logaritmica, il che significa che la 
differenza in attenuazione tra due posizio- 
ni adiacenti del commutatore deve essere 
un numero costante di dB. La tabella I 
mostra i valori di Rr necessari peravere dei 
gradini di 1 dB di attenuazione, in un cam- 
po che va da 0 a —60 dB, e per un valore 
della resistenza tolale R| di 100 k (piii un 
gradino addizionale per I'attenuazione in- 
finita). Naturalmente un controllo di volu- 
me adoperabile in pratica non potra avere 
un numero di passi cosi elevate, in quanto 
occorrerebbe un commutatore a 62 posi- 
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Tabella 1 

dB Rr (Rt = 100.000 ni dB Rr (R, = 100.000 ni 
0 100.000 -31 2.818 

-1 89.125 -32 2.512 
-2 79.794 -33 2.239 
-3 70.794 -34 1.995 
-4 63.095 -35 1.778 
-5 56.234 -36 1.585 
-6 50.118 -37 1.413 
-7 44.668 -38 1.259 
-8 39,810 -39 1.122 
-9 35.481 -40 1.000 
-10 31.622 -41 891 
-11 28.184 -42 794 
-12 25.119 -43 708 
-13 22.387 -44 631 
-14 19.952 -45 562 
-15 17.783 -46 502 
-16 1 5.849 -47 447 
-17 14.125 -48 398 
-18 1 2.589 -49 355 
-19 11.220 -50 316 
-20 10.000 -51 282 
-21 8.913 -52 251 
-22 7.943 -53 224 
-23 7,079 -54 200 
-24 6.310 -55 178 
-25 5.623 -56 158 
-26 5.012 -57 141 
-27 4.467 -58 126 
-28 3.981 -59 112 
-29 3.548 -60 100 
-30 3.162 — OO 0 
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Tabella 2 

1 2 3 4 5 6 
0 100.000 99.972 0 

29.206 29.200 
-3 70.794 (27k+2k2l 70.772 -3.0 

20.676 20.600 
-6 50.118 (1 5k+5k6) 50.172 -6.0 

14.637 14.700 
-9 35.481 (10k+4k7) 35.472 -9.0 

10.362 10.390 
-12 25.119 (10k+390nl 25.082 -12.0 

7.336 7.360 
-15 17.783 I6k8+560n) 17.722 -15.0 

5.194 5.170 
-18 12.589 (4k7+470nl 12.552 -18.0 

3.676 3.630 
-21 8.913 (3k3+330nl 8.922 -21.0 

2.603 2.620 
-24 6.310 (1 k8+820Jll 6.302 -24.0 

1.843 1.847 
-27 4.467 (1 k8+47I2) 4.455 -27.0 

1.305 1.300 
-30 3.162 (1k2+100nl 3.155 -30.0 

923 920 
-33 2.239 (82on+ioon) 2.235 -33.0 

654 642 
-36 1.585 (560f2+82n) 1.593 -36.0 

463 470 
-39 1.122 (470n) 1.123 -39.0 

328 330 
-42 794 (33012) 793 -42.0 

232 232 
-45 562 (220S2+1222) 561 -45,0 

164 164 
-48 398 (8222+8222) 397 -48.0 

116 120 
-51 282 (12022) 277 -51.1 

82 82 
-54 200 (8222) 195 -54.2 

59 56 
-57 141 (5622) 139 -57.1 

41 39 
-60 100 (3922) 100 -60.0 

100 100 
_oo 0 (10022) 0 _ oo 

zioni. D'altra parle il numero delle posi- 
zioni del commutalore non deve essere 
troppo piccolo, aitrimenti non si potrebbe 
avere un conlrollo sufficientemente fine. 
Una scelta ragionevole per i gradini di atte- 
nuazione e di 3 dB. In questo modo si 
ottiene un controllo di sufficiente finezza, 
e I'intero campo di 60 dB e coperto con 21 
gradini. Prevedendo un passo supplemen- 
lare per lo zero (attenuazione infinita) si 
richiede un commutalore con 22 posizioni. 
I valori delle resislenze per un controllo a 
22 posizioni sono dali in tabella 2. La co- 
lonna 1 elenca lenecessarieattenuazioniin 
dB per ogni posizione del commutalore. 
La colonna 2 elenca i corrispondenti valori 
di Rr. In colonna 3 ci sono i valori delle 
resislenze che bisogna disporre tra un gra- 

dino di commutazione e I'altro. In colonna 
4 si vedono i valori effetlivi da usare (valori 
ottenuti raggruppando resislenze standard 
della serie E24). La colonna 5elenca i valo- 
ri effetlivi di Rr, ed in colonna 6 ci sono i 
valori effetlivi di attenuazione ottenuti 
usando le resislenze commerciali. 
Valori resistivi diversi di R[ da 100k posso- 
no essere facilmente ottenuti rapportando- 
si ai valori resistivi elencati in tabella. Per 
esempio, per un controllo a 50k basla di- 
mezzare tutli i valori. per un controllo a 
10k bisogna dividerli per 10 e cosi via. 
Occorre infine notare che i contatti del 
commutalore devono essere fatti in modo 
da evitare I'interruzione del contatto du- 
rante la manovra, per evitare i rumori do- 
vuti allo scatto tra i contatti. 

Resistenze di 

carico "rcali" 

Quando si misurano e si confrontano le 
potcnze di uscita degli amplificatori audio 
(specialmente alle freqeunze piu alte dello 
spetiro audio) e molto utile avere a dispo- 
sizione una resislenza di carico "reale", 
ossia senza induttanza e capacita parassi- 
te, soltanto una resistenza pura. Le resi- 
slenze a strato di carbone possiedono una 
piccola induttanza propria. ma sfortuna- 
lamente non sono facilmente disponibili 
alle alte potcnze che occorrono per prova- 
re I'uscila di un amplificatore. La massima 
polenza normalmente disponibile per una 
resistenza a strato di carbone e di 2 W, e 
quindi una resistenza di carico per provare 
un amplificatore da 100 W richiederebbe 
una combinazioneserie-parallelo di ben 50 
di tali resislenze! 
I resistor! a filo avvolto sono disponibili 
per grandi potenze, ma purtroppo solo ra- 
ramente quesle resislenze sono avvolte in 
modo da minimizzare gli effetti dell'au- 
toinduzione. Un tipico resistore a filo di 
grandc polenza e formato da un singolo 
strato di filo di resistenza bobinatosu di un 
tubo ceramico cilindrico. Questo tipo di 
resistore ha un'indultanza propria piutlo- 
sto aha, ma questo non ha importanza 
nelle normal) applicazioni in correntecon- 
tinua o in correnle alternata a bassa fre- 
quenza. 

o 

Per poler usare queste resislenze come ca- 
rico di un amplificatore, si devono usare 
alcuni accorgimenli destinati a ridurre I'in- 
duttanza deiravvolgimento di filo. Si puo 
ottenere il risultato praticando sulla resi- 
stenza una presa cenlrale e collegandola 
come in figura I. La corrente passa in dire- 
zioni opposte in ciascuna meta del resisto- 
re e quindi i rispetlivi campi magnetici 
(nonche le autoindicazioni) lendono a can- 
cellarsi reciprocamenle. Se il resistore ori- 
ginale ha un valore R, la connessione mo- 
strata avra una resistenza R/4 dovuta alle 
due sezioni da R/2 in parallelo. 
I resistori gid forniti di presa cenlrale, co- 
me quelli di caduta per I'alta lensione dci 
televisori, sono adatti per questa applica- 
zione. Si possono anche usare resislenze a 
presa regolabile. Quesle sono formate da 
un avvolgimento su nueleo ceramico con 
una pisla scoperta, sulla quale corre una 
spazzola di contatto che puo essere blocca- 
ta su di un punto qualsiasi dell'avvolgi- 
mento. Si possono anche usare elementi da 
riscaldamento elettrico da I kW (che han- 
no una resistenza di circa 60 fl). Per otte- 
nere una resistenza di carico che abbia il 
valore resistivo c la dissipazione richiesli, 
si possono collegare in serie-parallelo di- 
versi elementi a filo avvolto, nel modo nor- 
male, ma facendo altenzione che ogni 
componente sia prima predisposto in mo- 
do da minimizzare 1'autoinduzione. M 
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Si dice che di gusli e di colori non c"e da 
discutere. II piano di Eleklor sembra essere 
un'eccezione: molti lellori ci hanno inler- 
pellato per dirci die il suono non e quello 
che dovrebbe essere. Forse bisognava 
aspeltare: noi eravamo piuttosto soddi- 
sfatli che il nostro strumento suonasse co- 
me gli altri pianoforli eletlronici, ma la 
maggioranza dei lellori voleva che suonas- 
se come un pianoforte vero. Abbiamo se- 
guito i consigli dei lettori: abbiamo ascol- 
lato il pianoforte, I'abbiamo modificato e 
I'abbiamo nuovamenteascollato. Per esse- 
re onesti, abbiamo gi& fatto questo parec- 
chie volte, ma la maggior pane delle modi- 
fiche sono slate respinle perche troppo co- 

47n e cost pure C4. All'uscita degli amplifi- 
catori A1 ... A5 sono stati eliminati parec- 
chi componenti: i diodi DI ... D5 sono stati 
sostituiti da semplici ponticelli, e le resi- 
stenze R4. R5, RIO. Rll, R16, RI7, R22. 
R23, R28 ed R29 sono state eliminate. 
La modifica del circuito stampato e molto 
semplice ed e chiaramente indicata dalle 
figure 3 e 4. 
Prendiamo ora nuovamente in considera- 
zione il "modulo di ottava" (figura 3). PI 
ed R37 possono essere tolte (oppure, se si 
preferisce, possono essere lasciate al loro 
posto) e si aggiunge un filo tra il cursore di 
PI ed il terminale destro di R37. In questo 
modo la vecchia uscita viene posta a mas- 

Un pianoforte 

die sembra proprlo 

un pianolbrte 

Una piccola modifica per un grande miglioramento 

Buone notizie per quelli tra voi 
che hanno costrulto II pianoforte 
di Elektor! Qualche piccola 
modifica, uno o due componenti 
in piii e si ottiene un tlmbro piu 
"realistico". Si tratta sempre 
meno di un pianoforte elettronico 
e sempre piii di un vero 
pianoforte. 

stose oppure troppo complicate rispetto al 
risultato ottenuto. 
Adesso finalmente abbiamo trovalo quel- 
lo che cercavamo: alcune piccole modifi- 
che con eccezionali risultati. 

Operazione pianoforte 

Le modifiche che vi proponiamo riguarda- 
no il "modulo di ottava" (figura 7 dell'arti- 
colo precedente. modifica sulla figura I di 
questo articolo) ed il circuito dei filtri (fi- 
gura 13 deH'arlicolo originale, modificato 
sulla figura 2 di questo). Confrontando le 
due versioni del "modulo di ottava" le 
differenze saltano agli occhi. L'uscita ori- 
ginale (la pista che congiunge R25 ad R36) 
viene ora collegata a massa, e questo rende 
inutili PI ed R37, che possono essere elimi- 
nati. Naluralmente non e affatto inutile 
avere un'uscita da qualche parle. La si 
ottiene aggiungendo un trimmer Ira i col- 
lettori di T1 ... T12 ed il punto a —13 V 
(Ul). In effetti ora l'uscita e spostala da 
una parte all'altra dell'insieme resisten- 
za/interrutlore elettronico/transistor. E 
questo e tutto quanto riguarda il "modulo 
di ottava". 
Su ognuno dei cinque ingressi del circuito 
filtro (figura 2) sono stati aggiunti dei con- 
densatori elettrolitici (C47 ... C51). Sono 
stati inoltre modificati i valori dei 4 con- 
densatori: CI passa a 6n8, C2 a 27n, C3 a 

sa, Si prende ora l'uscita sul vecchio con- 
tatto —Ul in alto a destra sul lato dei 
componenti (figura 3). La presa —Ul di 
sinistra manliene la precedente destinazio- 
ne. Allo scopo bisogna tagliare la pista di 
rame vicina al piedino 7 di IC3. II sistema 
piu semplice e di fare due intagli con un 
coltello su questa pista e riscaldare con un 
saldatore il tratto intermedio. Si potra in 
scguito staccare il tratto di pista con la 
puma di un temperino. Va anche levato il 
filo che sta appena a destra di 1C1, sosti- 
luendolo con il trimmer potenziometrico 
P9, ed il filo a sinistra di IC2. Notare che il 
cursore e collegalo ad una delle eslremita. 
Ora non resta che ricollegare I'alimenta- 
zione di IC2 ed IC3. Con del filo isolate si 
collega —Ul al piedino 7 di 1C2 ed al 
piedino 7 di IC3 come si vede in figura, 
Occorre anche rifare il collegamento da 
—UI al circuito stampato successive, qua- 
lora questo in precedenza partisse dal mar- 
gine superiore destro di questa basetta. 
Per quanto riguarda i filtri le cose sono piii 
semplici. I diodi vanno sostituiti con dei 
ponticelli. oppure semplicemente cortocir- 
cuitali. Le resistenze R4, R5, RIO, Rll, 
RI6, R17, R22, R23, R28 ed R29 vanno 
tolte. 1 condensatori C1... C4devono esse- 
re sostituiti con i nuovi valori. Si inserisco- 
no infine dei condensatori elettrolitici agli 
ingressi: la cosa migliore e tagliare la pista 
del circuito stampato vicino ai contatti ed 
inserire qui i condensatori come si vede in 
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figiira. Non rimane ora che regolare i cin- 
que nuovi polenziomelri (P9). All'inizio 
questi vanno regolati alia minima resislen- 
za, equindi girati finoal punto in cui non si 
sente piii alcuna distorsione premendo con 
la massima forza 8 o 10 tasti della medesi- 
ma ottava. Non che in questo modo si 
ollenga un suono "pulito", ma risultera 
evidente la diffcrcnza tra distorsione e di- 
scordanza. Dopo avere in questo modo 
regolale tutte le otlave, si sceglie come rife- 
rimento la piii ■'dolce" tra esse esi regola- 
no le rimanenti nello stesso modo. Sc si 
pud avere a disposizione un oscilloscopio 
si pud andare un pochino piii veloci; cia- 
scun trimmer deve essere regolalo in modo 
da avere una tensione cresta a cresta di 500 
mV all'uscita di ognuno degli amplificato- 
ri A1 ... A5, quandosi preme un tasto della 
corrispondente ottava. Infine, se occorrc, 
si riaggiustano i filtri con PI ... P4. 

Per finire ... 

Saranno tutti soddisfatti? Speriamo. Ma- 
gari scoprirete che mancano alcune armo- 
nichc pari, lo sappiamo gia. Avremmo an- 
che una soluzione per questo ma non e 
ancora pronta. Forse ve la proporremo nei 
prossimi numeri ma attenzione: ci vorrA 
qualche integrate in piii! 

Bibliografw: 
"Generalore di note universale" e "Piano 
eleitronico" Elekior n" 20 - Gennaio 1981 

Figure 4. Modiflche el clrculto stampato del llllrl 
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I diodi emettitori di luce (LED) 
stanno sostituendo le lampadine 
a filamento incandescente in una 
vasta gamma di applicazioni di 
segnalazione perche offrono una 
maggiore affidabilita e migliori 
prestazioni ad un prezzo che e 
dello stesso ordine di grandezza. 
Si trova ora sul mercato una 
grande varieta di forme, di colori, 
di misure e di prezzi, per cui il 
costruttore dilettante puo trovare 
difficile scegliere un LED per un 
parficolare progetto specialmente 
quando I'elenco dei componenti 
dice solo che bisogna usare un 
"LED" ma non dice di che tipo. 
Questo arlicolo vuol dissipare 
qualcuno tra i misteri che 
circondano i LED in modo che il 
costruttore possa scegliere il tipo 
piii adatto ai suoi scopi e possa 
calcolare le condizioni di 
funzionamento. 

1 

M 

I primi diodi emellitori di luce sono stali 
cosiruiti nel 1954 quando si scopri che un 
diodo a punta di conlatio formatocon una 
base di fosfuro di Gallio (GaP) emetleva 
luce rossa sc polarizzato direuamenic. Per 
quanto ei si accorgesse subilo che quesio 
materiale aveva buone probabilila di di- 
ventare una sorgenie luminosa commer- 
cializzabile, si capiva ancora poco della fi- 
sica riguardante Peniissionc di luce dei se- 
miconduitori. inoltre era difficile la lecno- 
logia di produzione del materiale. Que- 
st'ullima richiedeva alte temperature e 
pressioni, di consegucnza ci voile ancora 
mollo tempo prima che quesli dispositivi 
apparissero sul mercato. I primi LED fu- 
rono inseriti in contenilori melallici per 
transistor tipo TO IS con finestra termina- 
le in vetro o plastica. anche a forma di len- 
le; i costi iniziali furono molto alii ed inol- 
tre ognuno poleva avere il colore che volc- 
va purche fosse rosso. II rendimento(ossia 
la luce emessa per una data potenza) era 
molto basso. 
Quando si comincio a comprendcre me- 
glio il fenomeno di emissione di luce da 
pane dei semicondultori si capi che il colo- 
re rosso della luce emessa dai primi diodi 
GaP era dovuto ad impurita di Zinco ed 
Ossigeno nel materiale di base. I LED co- 
siruiti con GaP piii puro producono luce 
vcrdc, Sono stati prodotti molti materiali 
semicondultori sofisticati per LED ma il 
composto piii eomunemenie usalo e 
Parseniuro-fosfuro di Gallio (GaAsP). 11 
vantaggio di quesio materiale consislc nel 
fatto che il colore della luce emessa puo es- 
sere cambiato variando le proporzioni di 
Arsenico e di Fosforo nel materiale; con 
GaAs puro si ottiene una radiazionc infra- 
rossa. eon GaP puro si ottiene una luce 
verde. 
II colore piii popolare per i LED e ancora il 
rosso, che usa materiale GaAsP con lase- 
guente formula: GaAsiu Piu (ossia il rap- 
pono As:P e di 6:4). I LED che usano que- 
sio materiale sono i piii facili da produrre 
(e quindi i piii a buon mercato) ed hanno il 
maggior rendimendo. 1 LED verdi hanno 
il rendimento minimo ma quesio svantag- 
gio e in pane compensato dal fatto che 
1'occhio umano e piu sensibile alia luce 
verde che a quella rossa. 
Allualmente i LED sono disponibili in 
quatlro colori: rosso, arancio. giallo e ver- 
de. Scegliendo un LED e imporlante con- 
siderare la sua applicazioni prevista. Per 
esempio il rosso e usato per convenzione 
nelle luci di avvertimento, ma il verde ed il 

giallo possono essere esteticamente piii 
gradevoli negli altri casi. II costo e sempre 
un fattore mollo imporlante. 1 LED verdi 
e gialli possono costare fino al doppio dei 
LED rossi nonostante il loro minor rendi- 
mento. II rendimento basso non e necessa- 
riamente uno svantaggio quando non si 
preveda un impiego a bassa corrente (ossia 
con alimentazione a batteria). Perottenere 
da un LED verde una luce di intensita 
uguale a quella di un LED rosso, occorre 
far passare una corrente circa doppia ma 
questo non e un problema se si dispone di 
un alimentalore; in ogni caso bisogna stare 
aitenti a non superare le prestazioni del 
LED. 
E vero in generale che se si vuole qualcosa 
di piii in termini di rendimento, bisogna 
pagare; e questo vale anche per i LED. I di- 
spositivi modcrni ad alto rendimento sono 
considereVolmente piu cari dei dispositivi 
a minor rendimento della seconda genera- 
zione, che sono comunemente disponibili 
per il costruttore dilettame; il motivoeche 
la tecnologia richiesta per fare dei LED ad 
alto rendimento e notevolmentc piu com- 
plessa ed inoltre si devono ancora ammor- 
tizzarc i costi di ricerca. 

I contenitori 

L'alto costo dei prismi LED era parzial- 
mente dovuto alia dispendiosa confczionc 
in conlenitore metallico che viene ancora 
usalo per eerie apparecchiature militari od 
indusiriali. I moderni LED destinati al 
consumo usano un tipo ad incapsulamen- 
to piii a buon mercato: il wafer semicon- 
dultore ed i fili di collegamento sono sem- 
plicemente incapsulati in un supporlo di 
resina epossidica. Nella foto 1 si vedono al- 
cuni modcrni LED incapsulati in epossidi- 
ca. 
Per quanto la giunzione del diodo si possa 
assimilate ad una sorgente puntiforme, 
I'incapsulamento pud avere un grande ef- 
fctto sulla distribuzione dell'irradiazione 
del LED. Per esempio. se la resina epossi- 
dica e trasparente il LED funziona da sor- 
gente puntiforme con angolo di emissione 
relativamente piccolo, come si vede in fi- 
gura la. Se il materiale epossidico e traslu- 
cido la luce prodotta dal LED sara diffusa 
entro un angolo maggiore, come si vede in 
figura lb. Per una data emissione lumino- 
sa da parte del chip la sorgente puntiforme 
apparira piii brillante delta sorgenie diffu- 
sa quando si guarda in direzione dell'asse. 

A 
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Allontanandosi dalla direzione assiale la 
luminosita del LED puntiforme diminui- 
sce rapidamente menire il LED a luce dif- 
fusa appare ancora luminoso anche se 
guardato sotto un angolo relativamenle 
ampio. 
La forma della capsula ha anch'essa un no- 
levole effelto sulla distribuzione della ra- 
diazione, in quanto funziona da lenle. Per 
esempio un LED contenuto in una capsula 
cilindrica con terminale semisferico pro- 
duce un lobo di radiazione come quello di 
figura 2a. mentre uno a sezione parabolica 
ne produce uno del tipo mostrato in figura 
2b. E evidente che una distribuzione di lu- 
ce del tipo di figura 2b produrra un'illumi- 
nazione molto piii uniforme su di una su- 
perficie piana disposta normalmente al- 
I'asse del LED. 
Ollre che trasparenle o translucida la cap- 
sula del LED pud essere incolore ocolora- 
ta. Naturalmente la capsula colorata non 
influenzera il colore della luce emessa dal 
LED, che e dovuto alia composizione del 
materiale semicondultore. Se si usa un in- 
capsulante colorato, il suo colore dovra es- 
sere lo stesso di quello della luce emessa 
dal LED, altrimenti si avra una notevole 
altenuazione della luce emessa. 

Contenitori speciali 

La maggior parte dei diodi normalmente 
disponibili ha una sezione trasversale cir- 
colare per la semplice ragione che. nel caso 
di montaggio su pannelli, e molto piii faci- 
le fare dei fori circolari. Pero, con la richie- 
sla di visualizzatori a LED diversi dalle 
semplici lampadine spia. per esempio per i 
display lineari a barre, sono stali sviluppa- 

Figura 1 a. Un LED a sorgenle punlilorme produce 
un raggio di luce plultosto slrello. 

Figura lb. Un LED a luce diffusa produce un lobo 
si Irradlazione piii allargalo, e qulndi permette un 
magglore angolo vlsuale. 

Figure 2a e 2b. L'incapsulaggio del LED funziona 
da lente, e la sua forma Influisce sulla distribuzio- 
ne deli'irradjazione. 

Folo 1. Alcuni dei tipidl LED comunemente dispo- 
nibili. 

Figura 3. La polarilS dei terminal! del LED puo es- 
sere riconosciula dal fatto che a) catodo corri- 
sponde II lilo piu corlo oppure lo smusso sul con- 
tenltore. 

2a 

2b 

9852 lb 
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ti contenilori dalla forma diversa. La foto 
2 moslra un LED con sezione trasversale 
rettangolare piatta e con parte terminale 
arrotondala. Le dimensioni di questo lipo 
di LED (sezione trasversale 2.5 x 5 mm) ne 
permettono I'incolonnamento con il passo 
standard di 2.54 mm (0,1 pollice) per for- 
mare per esempio dei misuratori lineari di 
livello audio. 
Un'altra forma interessante e mostrata 
nella foto 3. Questo tipo di LED ha un 
conlenilore plastico trasparenle ricoperto 
da uno schermo diffusore piatto, partico- 
larmenle adatto per scritte luminose. In- 
fatti sul diffusore piatto si possono appli- 
care delle scritte auloadesive o dei trasferi- 
bili. 
Gruppi di LED inlegrati. disposli in conte- 
nilori DIL, si stanno diffondendo rapida- 
mente. Nella foto 4si vedc uno di tali grup- 
pi, composto da 10 LED. 

Le caratteristiche elettriche 
dei LED 

Dal punto di vista eletlrico i LED si com- 
portano come dei normali diodi a semi- 
condullore, il che non deve sorprendere, 
tratlandosi sempre di una singola giunzio- 
ne PN. C'e perd una differenza, in quanto 
la caduta direttad notevolmenle maggiore 
di quella dei diodi al silicio. Inoltre questa 
caduta di tensione non e la slessa per tutti i 
LED: infatti dipende dal lipo e dal colore. 
I primi tipi di LED avevano cadute direlle 
che andavano dai circa 1,6V del colore ros- 
so ai 2,4V del colore verde. I moderni LED 
ad alto rendimento tendono ad avere una 
caduta diretta unificata sui 2V, quale che 
sia il colore. 
Come nei normali diodi, la resistenza di- 
retta dei LED e bassa e questo significa 
che. una volta superata la tensione di cadu- 
ta diretta. la corrente passante aumentera 
rapidamente per aumenti di tensione mol- 
to piccoli. Questo rende indispensabile 1'u- 
so di una resistenza esterna di limitazione 
dclla corrente, qualora si debba collegare il 
LED ad un generatore di tensione costan- 
te. Per funzionamento in c.c. la resistenza 
serie necessaria si ricava dalla seguente 
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formula: 

R = 
LK— Lh 

1 

, dove 

Us = e la tensione di alimentazione, 
Ut = e la caduta diretta del LED 
I = e la corrente diretta ammessa. 
Se non si possono avere i dati di un parli- 
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colare LED (per esempio un tipo non mar- 
calo o non collaudato), vale come regola 
empirica, che la maggior parte dei LED 
sopportano una corrente diretta fino a 40 
mA (molti resistono ad una corrente mag- 
giore e pochi ne sopportano una minore). 
Usando il valore di 2V per la caduta diretta 
non ci si dovrebbe scostare molto dal valo- 
re vero. 
Se pero il LED deve essere alimentato da 
una bassa tensione, si deve fare una grande 
attenzione a non farlo funzionare molto 
vicino alia corrente massima, in quanto 
una piccola variazione della tensione di 
alimentazione potrebbe portare al supera- 
mento del limite di sicurezza. Occorre fare 
anche grande attenzione a collegare i LED 
con la giusta polarita, in quanto hanno 
una tensione di rottura inversa molto bas- 
sa (usualmente 4V), e sono facilmente di- 
strutti da un'eccessiva tensione inversa. 
Per questo motivo bisogna fare una grande 
attenzione tentando di identificare la pola- 
rita dei terminali. Un'alimentazione di 3V 
con una resistenza serie di 150 D dovrebbe 
garantire una sufficiente sicurezza. Co- 
munque la maggior parte dei costruttori 
provvede ad identificare la polarita dei ter- 
minali in una o due maniere. 11 catodo, al 
quale deve essere collegata la tensione di 
alimentazione piu negativa, ha un termi- 
nale piu corto rispetto all'anodo (al quale 
va collegata la tensione piu positiva). Al- 
trimenti, il contenitore ha uno smusso vici- 
no al condutlore del catodo (questo vale 
solo per LED a sezione circolare). Questi 
contrassegni di identificazione si vedono 
in figura 3. 

Funzionamento in corrente 
alternata 

I LED possono essere usati persostituire le 
lampade ad incandescenza a bassa tensio- 
ne quando si abbia a disposizione solo una 
tensione di alimentazione alternata. I LED 
conducono solo durante una delle due se- 
mionde e sono polarizzati inversamente 
durante I'altra semionda. II LED deve 
quindi essere protetto da un'eccessiva ten- 
sione inversa. Questo si puo oltenere colle- 
gando un diodo normale in antiparallelo al 
LED. come si vede in figura 4a. II diodo 
conduce durante la semionda negativa e 
questo pone una limitazione alia polariz- 
zazione negativa del LED, che non potra 
superare la caduta diretta del diodo. 
Un'altro sistema consiste nel collegare in 
serie al LED un diodo con tensione di rot- 
tura inversa maggiore del valore di picco 
della tensione alternata di alimentazione, 
come in figura 4b. 
II primo metodo ha il vantaggio che il dio- 
do non deve essere del tipo ad alta tensione 
inversa. dato che e a sua volta protetto dal 
LED. C'e pero lo svantaggio che la corren- 
te passa attraverso la resistenza di limita- 
zione durante I'intero periodo della tensio- 
ne alternata, e quindi questa resistenza de- 
ve essere prevista per una dissipazione 
doppia di quanto necessario nel secondo 
caso, dove la resistenza e percorsa da cor- 
rente solo durante la semionda positiva. 
In ambedue i casi 6 importante ricordare , 
quando si calcola il valore della resistenza 
serie, che il LED conduce comunque per 
meta del ciclo, e che la corrente media at- 
traverso di esso sara quindi la meta di quel- 
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la che ei si pud aspetiare dal valore caleola- 
lo della resistenza. Per lener conto di quc- 
sto fatto, il valore approssiinato della resi- 
sienza si pud ricavare dalla segucntc for- 
mula: 

R = 
U RMS Uc 

, dove 

2 I 

Ursm — tensione alternata di alimcnlazio- 
ne, 
Ui = caduta direlta del diodo o dei diodi 
I = corrente media richiesta. 
II diodo di protezione deve poter soppor- 
tarc una corrente maggiore di I. 

Vita utile del LED 

I primi LED presentavano dei problemi 
dovuti alia contaminazione con ramedella 
giunzione, che causava una diminuzione 
deU'efflcienza tuminosa dopo poche cen- 
tianai di ore di funzionamenio. I moderni 
LED, se Irallati in modo adalto, possono 
avere una durata di funzionamenio di al- 
meno 100.000 ore. con possibilita di arri- 
vare al milionedi orelladurala utileedefi- 
nita come il tempo entro il quale Pintensita 
luminosa a parita di corrente diminuisce 
del 50%). 
Per il costruttore di apparecchiature la ga- 
ranzia di una lunga vita del LED comincia 
con un accurate montaggio del compo- 
nente. 1 lerminali del LED non devono es- 
sere piegati ad una distanza minore di 2 
mm dell'incapsulaggio. e si devono usare 
delle pinze per diminuire la sforzo, altri- 
menti il contenitore polrebbe essere dan- 
neggiato. permeltendo nel migliore dei ca- 
si 1'ingresso di impurita e nel peggiore dei 
casi provocando la disintegrazione del 
contenitore. Nell'eseguire la saldatura dei 
LED la temperatura della giunzione non 
deve mai superare i 125 °C. percuieconve- 
niente usare un dissipatore termico sui fili 

duranle la saldatura. 
i LED non devono essere fatti funzionare 
a temperature troppo alte. Un LED the 
funziona a 75 "C produce solo mcla della- 
luce di uno che funziona a 25 °C, ed e inol- 
tre destinalo ad una vita piii breve. La re- 
gola che deve essere osservata il piii possi- 
bile dal costruttore e di tenere sempre il 
LED discosto dai punli moltocaldi del cir- 
cuito, e di non farlo funzionare ad una cor- 
rente Iroppo vicina a quella massima per- 
messa. 

Conclusione 

Per riassumere. la scelta di un LED per un 
determinato impiego deve seguire alcuni 
particolari crileri. Nel caso di applicazioni 
come lampada spia in apparecchiature ali- 
menlate dalla rele si presta la maggior par- 
te dei LED, e la scelta pud essere falta in 
base al coslo ed al colore necessario. Se 
pud essere accettabile un piccolo angolo 
visuale, un LED a sorgcnte puntiforme 
fornira la migliore brillantezza apparenle 
(sempre entro I'angolo di visuale) rispetto 
ad un LED a luce diffusa di prestazioni 
confronlabili. Se le considerazioni princi- 
pali riguardano I'alta luminosita e/o il 
basso assorbimento di corrente, occorre ri- 
volgersi ai tipi ad alto rendimento prodotti 
da un fabbricanle della massima fiducia. e 
quindi si spendera inevitabilmente di piii. 
Per applicazioni particolari, come per i 
display ad istogramma (grafico a banc), si 
offrono interessanti possibilita con i grup- 
pi di LED integrali e con i contenitori di 
forma speciale che oggi sono a disposizio- 
ne. 
I lettori che intendono approfondire Par- 
gomento dovrebbero leggere il manuale 
della Hewlett-Packard "Optoelectronics 
Applications Handbook". m 

Figure 4a e 4b. Due sislemi di collegamenlo del 
LED per il lunzionamenlo in corrente alternata. 

Foto 2.1 LED sono anche disponlbili in contenito- 
re plallo a sezione retlangolare, arrolondato in ci- 
ma, che puo essere lacilmente disposlo in file. 

Foto 3. Ouesti LED sono provvisli di schermo dil- 
(usore piallo e sono oltimi pet iliuminare poste- 
riormenle delle scrilte. 

Foto 4. Un gruppo di 10 LED inserill in un conteni- 
tore dual-in-line. 

h 
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Confronto di tensioni 

su IFoseilloseopio 

Questo semplice circuito 
permette di misurare o di 
confrontare tra di loro sullo 
schermo di un oscilloscopio fino 
a 4 diverse tensioni continue. 

H. Spenn 

Quando si fanno esperimenti su dei circui- 
ti, e spesso necessario misurare o confron- 
tare varie tensioni continue provenienti da 
punli di misura o simili. Dato che la mag- 
gior parle dei lettori non possicde piii di un 
mullimetro, questa operazione pud risul- 
tare molto noiosa. Usando questo sempli- 
ce circuito si possono misurare o confron- 
tare fino a quattro tensioni su qualsiasi 
oscilloscopio che sia dotato di ingresso in 
continua e di possibilita di trigger esterno. 
II circuito usa solo tre integrati, cinque re- 
sistenze ed un condensatore. 
Lo schema completo del comparatore di 
tensioni si vede in figura I. Le quattro ten- 
sioni da misurare sonoapplicaleai quattro 
ingressi di un inlerrultore analogico qua- 
druple contenuto in ICI. Lc rispettive 
uscite sono collegale tra di loroc vannoad 
alimentare I'ingresso Y deU'oscilloscopio. 
Nl ... N3 e component! annessi formano 
un multivibratore astabile che funzionada 
clock per il contatore 1C3. Si tralta di un 
contatore decimate adatlato per contare 
da 0 a 3 riportando all'ingresso di reset I'u- 
scita 4. Le uscite 0 ... 3 del contatore vanno 
alternalivamente a livello "I", "chiuden- 
do" ciascuna un inlerrultore analogico cd 
applicando in sequenza aH'oscilloscopio le 
quattro tensioni d'ingresso. 
L'uscita 0 del contatore fornisce un impul- 
se di trigger all'oscilloscopio solo ogni 
quattro impulsi di clock, in tal modo il rag- 
gio percorre lo schermo una volla per ogni 
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ciclo del contatore. Un impulse di trigger 
positive risulta disponibile attraverso R4 
ed uno negative si ricava daU'uscila di N4 
tramite R5. La figura che risulta sullo 
schermo e visibile in figura 2. In questoca- 
so all'ingresso si possono applicare quat- 
tro tensioni. La velocitadella base dei tem- 
pi deU'oscilloscopio deve essere regolata in 
modo che i quattro livelli corrispondenti 
alle quattro tensioni occupino giusto I'in- 
tera larghezza dello schermo. 
La tensione di alimentazione +Ub puo va- 
riare da 3 a 15 V. si deve pero notarechela 
tensione da misurare deve essere positiva 
rispetto alia linea a OV, e non deve supera- 
re la 4- Ub, Dovendo misurare tensioni 
maggiori di + Ub occorre usare dei parti- 
tori di tensione disposti ai quattro ingressi. 

Messa a punto 

Per tarare il circuito basta collegare agli in- 
gressi una tensione nota e regolare la sensi- 
bilita Y deU'oscilloscopio per dare una 
conveniente deflessione (per esempio una 
suddivisione del reticolo per volt d'ingres- 
so). Si possono quindi collegare le tensioni 
ignote e confrontarle tra di loro e con la ta- 
ratura previsla. 
II circuito puo facilmenle essere ampliato 
ad otto ingressi aggiungendo un altro inte- 
grato 4066 e collegando IC3 come contato- 
re da 0 a 7 (reset collegato all'uscita 8, pie- 
dino 9). 

Figura 1. Lo schema del comparatore di tension!. 

Figura 2. Un esempio di quattro tensioni qualsiasi 
visualizzale contemporaneamenle sullo schermo 
deU'oscilloscopio. 
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Generatore sintetizzatore 
con un'alta purita spettrale 

II simelizzatorc XPC, compleiamenle pro- 
grammabile. viene ad ampliare la gamma 
di generaiori di frequenza con riferimento 
al quarzo, ad alle prestazioni, della Rohde 
& Schwarz. 
L'unilii copre un range di frequenza da 
0,05 a 1360 MHzeoffre un'cccellente puri- 
ta spettrale (fino a 150 dB/Hz). 
La sintesi digitale della frequenza permetlc 
di impostare la frequenza con una risolu- 
zione di 0,1 Hz fino a 100 MHz e di I Hz 
oltre a 100 MHz. 
11 livello di uscita e regolabile a passi di 0,1 
nel range da - 143 A + 13 dBm; e anche 
possibile introdurre i valori in mV evaria- 
re la visualizzazione da lineare a logaritmi- 
co. 
Sia la frequenza che il livello possono esse- 
re imposlati attraverso la lasticra, variati 
con conlinuita con le manopole c a passi di 
qualsiasi valore. 
L'XPC consenle anche di memorizzare 5 
valori di frequenza. 5 valori di livello e 5 
prcdisposizioni totali. Una batteria in lam- 
pone conserva i valori memorizzati anche 
quando I'apparccchio e spento. 
La frequenza di start e stop nel frequenzi- 
metro sweeppato vengono sccltc con un 
dispositive digitale. L'uscita per il registra- 
tore fornisce un segnale per la dcviazione 
X dei regislratori cd oscilloscopi. 
Tulti i parametri possono essere imposlati 
a distanza attraverso un'interfaccia LEG 
625-1 standard. 

Roje Tclecomunicinioni 
Via S. Anatatone 15 
20147 Milano 
Tel. 02/4154m 

w. 

Contatore a 4 1/2 digit con drivers 
per display fluorescent!. 

Gli ICM7236/ICM7236A della Intersil so- 
no contatori a basso consumo con drivers 
per display fluorescenti. 
Sono dei dispositivi CMOS che compren- 
dono: decodificalore, latches di uscita, re- 
set, velocita lipica di conteggio di 25 MHz, 
con un minimo garantito di 15 MHz. 
L'ICM7236 puo contare fino a I9999 men- 
tre riCM7236A arriva a I5959. 
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II consumo tipico e dl solo 10 pA. 
Lo store e reset ne permettono I'uso come 
misuratore di frequenza o di periodo. 

M eiroeleiironica 
V.le Cirene 18 
20135 Milano 
Tel. 02/5462641 

Computer con video a colori 

La Radio Shack ha introdotto il TRS-80 
Color Computer, studiato soprattutto per 
impieghi didattici e ricrealivi, in grado di 
fornire grafici a colori ad alia risoluzione 
usando un qualsiasi TV a colori domeslico 
come monitor video, e dotalo di Program 
Paks a caricamenlo isiantaneo. 
II TRS-80 Color Computer ha una tastiera 
del tipo da macchina da scriverc eon 53 
tasti, un formalo dello schermo di 16 righe 
con 32 caralteri per riga, array per i grafici 
da 32x64 a 196x256, un'interfaccia a cas- 
sette da 1500 baud e una interfaccia seriale 
del tipo RS-232. 

I plug-in Color Program Paks offerli ini- 
zialmenle comprendono: Personal Finan- 
ce, Math. Bingo, Chess, Checkers, Music, 
Football, Pinball e Quasar Commander. 
Oltre a quesli packages gia programmali, 
Putente ha la possibilila di programmare il 
computer in BASIC edi controllarei colo- 
ri dei grafici, il suono, la manipolazione 
dei dati e la memoria. 1 programmi dell'u- 
lente possono essere memorizzati su un 
registratore a cassette opzionale. 
II TRS-80 Color Computer pud essere usa- 
lo anche come terminale Videotex TRS- 
80, che utilizza I'interfaccia RS-232C in- 
corporata con software e modem opziona- 
li. 

Radio Shack 
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Alimentatori con la selezione 
automatica della portata 

La Hewlett-Packard ha presentato una ge- 
nerazione di alimentatori a selezione auto- 
matica della portata in uscita. 
Progettaii appositamente per coprire le 
piii svariale applicazioni, dal laboralorio, 
alle prove automatiche ed ai sistemi di con- 
trollo, essi consentono di soslituire com- 
plessi banchi di prova con un unico stru- 
mento. 
L'alimentatore aulomatico HP 6024 A 
fornisce la massima potenza di uscita entro 
un ampio e continue campo di combina- 
zioni tensione/corrente, senza dovcr sele- 
zionare manualmente la scala di uscita ne- 
cessaria. 
Diversamente da quanto offrono gli ali- 
mentatori convenzionali CV/CC che for- 
niscono la massima potenza di uscita in 
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corrispondenza, l'alimentatore HP 5024A 
risulta, grazie a questa sua caralterisiica, 
un'apparecchialura conveniente e di costo 
ragionevolc. 
Oltre alia sua selezione automatica della 
portata, il 6024A e provvisto di indicatori 
di modo c di stalo, di protezione di indica- 
tor! di modo e di slato, di protezione rego- 
labile per lesovratensioni. di due polenzio- 
metri a 10 giri che consentono una elevata 
risoluzione di regolazione. di test point per 
il controllo della corrente, oltre a indicato- 
ri di tensione c di corrente. Una morsetlie- 
ra posta sul retro deiralimentatore racco- 
glie lull! i terminali necessari al controllo 
della corrente, al controllo della stessa in 
remote sensing c alia programmazionedel- 
ruscita mediantc unila di controllo. 
L'interfaccia opzionale 002 offre la possi- 
bilila di inserire l'alimentatore 6024A in 
un sistema. 
Una sola scheda, installabilc in-field, ren- 
de disponibile ralimentazione dei gate dcl- 
Tinierfaccia e dix erse funzioni tra cui I'in- 
dicazione dello stalo di funzionamento e la 
programmazione del livello d'useita c di 
spcgnimenlo. 

Ilcwlcll Packard 
Via G. Di Villorin 9 
20063 Cenwsco S/N 
Tel. 02/90369! 
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Termometri digitali LCD 
con campi da - 70 a 4- 1200 0C 

I termometri digitali a cristalli/liquidi del- 
la Noronix, con una risoluzione di 0,1 °C e 
con cambio aulomatico della scala per let- 
lure da - 70 a + 1200oC. fanno uso di un 
largo numero di termocoppie, perogni esi- 
genza e intercambiabili con tutti gli altri 
strumenti Noronix. tra i quali I'economico 
NTD24C, uguale in tulti i suoi componen- 
li al piu costoso NTD21C. con la sola limi- 
lazione del campo di misura, che e eom- 
promesso tra - 20oC e + 750X7 ed una 
risoluzione di 1°C. 
Le termocoppie utilizzale sono Cr. A 1. e la 
prccisione dello strumento e di 0.2% della 
lettura ± I digit. 
Lo strumento funziona con una normale 
batteria a 9 V e puo essere fornilo con la 
stessa ricaricabile e caricatore esterno. 

Tup ironic 
Via Fralli 8 
20100 Milano 
Tel. 02/2591429 



mercato elektor (ebbraio 1981 — 2-67 

IDHMt 

Preamplificalore integrate 
per Hi-Fi 

II TDA23I0 della SGS-Aies c un pream- 
plificatore duale Hi-Fi iniegralo, di quali- 
ta elevata, per applicazioni ai piu bassi 
livelli di distorsione e di rumore. 
La dislorsione armonica lipica e pari allo 
0,035%; le distorsioni di iniermodulazione 
ed ai transilori (TIM) sono inferiori allo 
0,03%. 

Misuratore di livello selettivo 
fine a 160 MHz 

Con il Selectiv Level Meter SPM-16 (com- 
prendente la sezione a larga banda) della 
Wandel & Gollermann si possono effet- 
luare misure diversificate sui sistemi di ca- 
vi CF coassiali lerrestri o sotlomarini, nel- 
la banda di frequenza da 10 kHz a I60 
MHz. 

M\ ^ 

II valorc tipico del rumore in ingressu e di 
0,6 pV. 
Tra le altre caralteristiche si hanno una 
dinamica di I00 dB in preamplificatori Rl- 
A A, un rapporlo segnale/rumore di 80 dB 
ed un elevato slew-rale. 
II TDA 23I0 opera con singola o doppia 
alimentazione ed e fornito in contenilore 
plastico di 14 pin dual-in-line, 

SOS-Ales 
Via C. OLiveili 2 
20041 A grme Brianza 
Tel. 039/6555-1 
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Le Irequenze con troll ale da un quarzo 
possono essere impostaie sulla lasticra 
passo-passo o con continuity con una pre- 
cisione di 1x10^ % Sempre operando sui 
pulsanli della lastierasi possono memoriz- 
zare e richiamare le frequenze fissate e tui- 
ta la lista delle misure programmale. Su 
richiesta pub essere estesa la capacita di 
memoria. 
I livelli misurati nel modo selettivo posso- 
no andarc da - 130 fino a + 20 dBm e nel 
modo a larga banda da - 50 fino a + 20 
dBm. L'SPM-16 offre sia la visualizzazio- 
ne digitale die analogica con I'autoranging 
per le frequenze e una risoluzione di 0,01 
dB. 
Si possono effetluare sia misure assolute 
chc relative. 1 vari filtri selettivi hanno lar- 
ahezze di bande che vanno da 25 Hz a 48 
kHz. 

Aesse 
C.so Lodi 47 
20100 Milano 
Tel. 02/5464741 

w Misuratore di potenza ottica 

la Photodyne ha presentato POptical Po- 
wer Meter modello 44 X L, per misure di 
potenza ottica fra I nW e 2W nel campo 
LIV - visibile - IR da 220 a 1800 nm. 
Tale strumento e dotalo di un attacco per 
trasdullore di misura (esistono molli mo- 
delli di trasduttori) e di un sensore ausilia- 
rio per la compensazionc della luce am- 
biente. 
Lo strumento e dotato di versione digitale 
a cristalli liquid! con commutazione auto- 
matica della virgola in funzione della por- 
tala prescelta. e interfacciabile verso siste- 
mi esterni di registrazione o elaborazione 
dali, e alimentato da batterie ricaricabili 
Ni-Cd. 

Vianelto 
Via T. da Cazzaniga 9/6 
20121 Milano 
Tel. 02/3452071 

Registratori magnetici a cassette 

La KYOWA Electronic Instruments ha 
ampliato la sua gamma di registratori a 
nastro magnetico con una serie di registra- 
tori del tipo a cassetta a sette canali. 
Questi modelli si differenziano dai precen- 
denti soprallutto per la maggior affidabili- 
la e facilila di funzionamento dovute al- 
Pinserimento di un microprocessore. I 
nuovi strumenti sono dotali del sistema di 
self-check: esso prova il corretto funziona- 
mento del registratore prima dell'uso ed 
inoltre assicura una corretla acquisizione 
dei dali indicando le tensioni d'ingresso in 
eccesso. 
Lo strumento pur avendo dimensioni mol- 
lo ridotte in caralteristiche simili ai regi- 
stratori a nastro magnetico del tipo "reel 
to reel". 

La KYOWA ha inoltre annunciato un vi- 
deo registratore a cassette a 14 canali, a 
microprocessore che utilizza video cassette 
del tipo Betamax. 
Lo strumento e dotalo di sei diverse veloci- 
ty di trascinamento nastro da 38,1 a 1,19 
cm/s e il rapporto di conversione e di 1/32. 
La risposta in frequenza va dalla c.c. fino a 
10 kHz alia velocity di 38,1 cm/s. 
E inoltre possibile effetluare registrazione 
e riproduzione di dati per piii di 3 ore e 30 
minuti alia velocity minima. 
11 sistema i controllato da un microcom- 
puter che svolge le scguenti funzioni: cari- 
camento automatico del nastro, self-test, 
impostazione automatica del livello di re- 
gistrazione per ogni canale, impostazione 
della tensione di laratura, di una chiave 
per la ricerca dei dali. di cicli di riproduzio- 
ne e della sequenza di Iraccia. 
Inoltre pub essere incorporate nello stru- 
mento un timer. 

ECTA 
Via Giacosa 3 
20127 Milano 
Tel. 02/2895973 
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Header a basso profile per sistemi 
a cavo piatto 

Sono disponibili dalla Robinson-Nugent 
dei nuovi header a basso profilo ed inlera- 
menle ricoperti per i sistemi a cavo piatto 
IDC. Gli header della Serie IDH-LP, es- 
sendo alti sollanto 0,35", consentono un 
montaggio permanente sulle schede PC e 
consentono connessioni convenienti per i 
socket del cavo piatto IDC. Sono disponi- 
bili i modelli per le schede PC da 0,062" e 
0.125" oppure con connessioni wire wrap, 
tutti con I'opzione di montaggio ad angolo 
retto oppure in linea. I contatti per fornire 
una bassa resistenza di contalto ed elevata 

affidabilita, 1 terminali di saldatura sono 
ricoperti di stagno per assicurare un'eccel- 
lente saldability e prevenire contaminazio- 
ni del bagno di saldatura. Sono disponibili 
modelli da dieci a cinquanta pin con punta 
squadrata o arrotondata per accoppiarsi 
con i fori piii piccoli delle schede PC. 

De Mica 
Via Manzoni 31 
20100 Milano 
Tel. 02/6073916 
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Amplificatore operazionale 
ad alta velocity 

La Precision Monolithies ha agginnlo 
rOP-21 alia sua gamma di amplificatori 
operazionali di alia precisione e qualita. 
Con uno slew rate di 0,25 V/ps e un consu- 
mo di soli 350 pA con alimeniazioni a ± 15 
V, rOP-21 risponde alle esigenze dell'in- 
dustria die richiedono velocita, basso con- 
sumo e precisione in un solo disposilivo. 
Inollre la deriva della tensione di offset al 
variare della temperatura e di I pV/°C 
massimo. 
Lo sladio di ingresso PNP ha un range di 
tensione di modo comune da - 14,5 V a -f 
13,5 V con le alimeniazioni a ± 15 V. 
L'OP-21 presenta una tensione di offset 
inferiore a 0.5 mV e pud sostiluire diretta- 
mentc gli LMI08, 741, LM4205 e ahri di- 
spositivi usati comunemente. 
II disposilivo e compensate in frequenza, 
per cui non oceorre alcun condensatore di 
compensazionc. 
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Gli amplificatori della scrie OP-21 sono 
disponibili per la gamma di temperatura 
militare (da - 550C a + I25°C) e quella 
industriale (da - 25 a + 850C) e con trc 
tensioni di offset (0,1 V, 0,3 V e 0.5 V). 
11 guadagno di tensione e 800 V/mV mini- 
mo, 1500 V/mV tipico, con alimeniazioni 
a ± 15 V e un carico di 20 K£2. Altre 
caratteristiche comprendono un rapporto 
di reiezione del modo comune di 100 dB, 
un rapporto di reiezione dall'alimentazio- 
ne di 105 dB. un range di tensione di in- 
gresso da - 14,5V a -f 13,5 V, un'uscita da - 
13,6 a + 13.9 V e una larghezza di banda a 
loop chiuso di 600 kHz. 

Techinic 
Via Brembo 21 
20100 Milano 
Tel. 02/5695746 
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luare misure con 26 differenli portate, II 
cambio segno ed il posizionamenlo della 
virgola sono automalici. 
Per garantire la massima precisione, la de- 
riva dello zero e sempre eliminata primadi 
ciascuna misura; gli ingressi sono protetli 
per sovratensioni o sovraceorenti su tutte 
le portate; i componenti. accuratamente 
scelti, permettono valori di deriva termica 
e di invecchiamento, particolarmente bas- 
si. L'alimentazione e possibilesia da batlc- 
rie interne a secco e ricaricabili, che da retc 
con alimenlatore esterno. 
Una serie di opzioni ed accessor! rende lo 
strumenlo mile neilc condizioni operative 
piii disparate. 

Sielii 
Via Ercolano Salvi 
00143 Roma 
Tel. 06/5011551 
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Generatore di segnali AM/FM 

II generatore di segnali AM/FM mod. VP- 
8178 A della National t uno slrumcnto di 
concezione moderna che comprende una 
sezione AM da 0,1 a 30 MHz ed una FM da 
75 a 110 MHz. 
fe complete di indicatore digitate di fre- 
quenza a 6 cifrc, di indicatore digitale di 
uscita e di indicatore analogico della pro- 
fondila di modulazionc. 
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Multimetro digitale portatile 

II multimetro "Stelit" mod. 5100 e uno 
strumemo compatto, di minimo peso, per 
uso di laboralorio e portatile. 
La presentazione dei dali e effeltuata me- 
diante un display numerico a 3 1/2 cifre 
(3000 punli di risoluzione); 5 valori di fon- 
do scala selezionabili a pulsante e 4 moda- 
lita di funzionamento permettono di effet- 

Una lastiera permette di prefissare 32 fre- 
quenze fisse di uscita e 4 livelli di uscita. 
L'apparccchio pud essere comandalo a di- 
stanza. 
Le dimension! sono 100 x 430 x 250 mm, 

Bailena apparecchi scieniifici 
Via Fiori Oscuri II 
20121 Milano 
Tel. 02/865961 

Alimentatore per fotomoltiplicatorl 

L'alimentatore modulare PHOTON 1500 
della Spellman, progettato per tubi foto- 
moltiplicatori e per altre applicazioni che 
richiedono una sorgente di alte lensioni 
stabili a basso rumore, eun'unitac.c. /c.c. 
stabilizzata che offre le alte prestazioni da 
laboratorio nonostante il suo coslo ridot- 
to. 1 due modelli disponibili forniscono 
lensioni di uscita sia positive che negative 
nel range di tensione da 0 a 1500 V con 
correnti che possono arrivare a 3.3 mA. La 
tensione di uscita viene scelta econtrollata 
con un potenziometro a 20 giri in locale, 
oppurc pud essere programmala anche a 
distanza. 

II ripple e il rumore non superano i 2 mV 
p-p a piena potenza. La regolazione e 10 
ppm per variazioni del carico da 0 al 100% 
e per variazioni della linea di ± 10%. 
La stabilila e 0.005 per orao 0,02 per 8 ore. 
II coefficiente di temperaturae 50 ppni/0C. 
L'uscita e completamenle protetta contro 
gli archi e i corlocircuti. 

Flelironucleonica 
P.zza De Ange/i 7 
20146 Milano 
Tel. 02/4982451 

Alimentatore per sorgenti 
di rumore a scarica di gas 

II 7175 della Ailtech permette agli utemi di 
fare delle misure di temperatura o figura i 
rumore in modo automatico o manuale 
ulilizzando un generatore di rumore a sca- 
rica di gas Ailtech 70. L'alimentatore Ail- 
lech 07175 ed il generatore di rumore della 
serie 70 in manuale con la tecnica dell'Y 
factor, 
Tuttavia questo alimenlatore pud essere 
triggerato da una alimentazione 28 V pul- 
sala disponibile sui misuratori di figura di 
rumore Alitech della serie 7300. Irasfor- 
mandola in alimentazione pulsata 3000 V; 
questo permette quindi di estendere la 
gamma di utilizzazione in frequenza della 
serie 7300 Ailtech fino a 40 GHz, prima 
limitata a 18 GHz, manlenendo sempre 
I'automazione delle misure. 
Le specifiche deH'alimentatore 07175 so- 
no: uscita atta ad alimenlare tutte le sor- 
genti a scarica di gas, ingresso remote ON 
da 25 a 30 V (pulsanti o CW) e OFF con 0 
V. velocita del trigger da 50 Hz a 2 kHz, 
dimensioni di 43x40x13 cm e peso di 9 Kg. 

Meiroeleilronica 
Vie Cirene 18 
20135 Milano 
Tel. 02/5462641 
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Si riceve ki rivista preferita, fresca di stampa. a 
casa propria almenp una settimana prima chc 
appaia in edicola. 
Si ha la certczza di non perdere alcun numcro 
(c'e sempre qualcosa di interessante nei nuineri 
che si pcrdono). 
II nostro servizio abbonamenti rispedisce 
lempeslivamenle eventuali copie non rccapitate. 
dietro semplice segnalazione anche telefonica. 
Si risparmia fino al 40% e ci si-pone Ml riparo 
da eventuali aumenti di prezzo. 
Si riceve la ( aria GBC 1981 tin privilegio 
riservato agli ahhonati alle riviste JCE, che da 
diritto a moltissime Caciliiazioni, sconti su 
prodolli. offcrlc spcciali c cosi via. 
Si usufruisce dello sconto 10% (e per eerie 
forme di abbonamento addirittura il 30%) su 
lutti i libri editi e distribuili dalla JCE per 
lulto fanno. 

Si acquisiscono inoltrc preziosissimi 
vantaggi... 
Qualche cscmpio TTI./IC Cross Reference 
Guide tin manualc che risolve ogni problema 
di sostitu/ione dci cireuiti inlegrati TTL 
riporlando le equivaleilze fra le produzioni 
Mitsubishi. Texas Instruments. Motorola, 
Siemens, l airchild. National. AEG- 
Telefunken, RCA. Hitachi. Wcstinghouse, 
General Electric. Philips Toshiba, 
l.a Guida del Riparatore TV Color 1981 tin 
libro aggiornatissimo e unico nel suo genere. 
indispensabile per gli addetti al servizio 
riparazione TV. 
La Guida Radio TV 1981 con 
Pelencazione completa di 
tultc le emiltenti radio 
televisivc italiane ed il loro 
indirizzo. 

Le riviste leader 
in eletlronica 
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  .. .si risparmia il 20 3 

18 buone e convenienli 

Le riviste JCE costituiscono ognuna un "leader" indiscusso nel loro settore 
specifico, grazie alia ormai venticinquennale tradizione di serieta editoriale. 

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

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

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

riviste straniere. 

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

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

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

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

strumentazione, musica elettronica, microcomputer. 

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

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

PROPOSTE TARIFFE PRIVILEGI 

1) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anziche L. 24 000 
(eslero L. 27 500) 

2) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE DI TECNICA 

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

3) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anziche L 24.000 
lesiero L, 30 oooi 

4) Abbonamento 1981 a 
IL C1NESCOPIO (2.500) 

L. 18.500 
anziche L. 30,000 
teslero L. 2fl,500| 

5) Abbonamento 1981 a 
MILLECANALI 

L. 20.000 
anziche L 30.000 
leslero L 33 000) 

- Inserto mensile Mlllecanall Nolizie 
- Gulda Radio TV 1981 (valore L. 3.000) 

6) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE -f- 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.500 
anziche L 54 000 
(esierb L 55 000» - TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8,000) 

7) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anziche L 48 000 
losiefo L. 54.000I - TTL/IC Cross Relerence Guide (valore L, 8.000) 

8) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anziche L 54 000 
|ost0'o t 53 500) - TTL/IC Cross Relerence Guide (valore L. 8.000) 

9) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 36.500 
anziche L 54 000 (esiero L 56 500) - TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 

10) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE 4- 
IL CINESCOPIO 

L. 36.000 
anziche L 60 000 
resie>c> L 56.000) - TTL/IC Cross Relerence Guide (valore L. 8.000) 

11) Abbonamento 1981 a 
ELEKTOR 4- 
IL CINESCOPIO 

L. 35.700 
anziche L 54 000 
(esieto I 56 600) - TTL/IC Cross Relerence Guide (valore L. 8.000) 

A TUTTI COLORO CHE RINNOVANO L'ABBONAMENTO 
AD ALMENO UNA RIVISTA JCE. SARA' 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% scegllendo Ira 

idee abbonamento.. • 

impiegano componenti moderni facilmente reperibili con speciale inclinazione per 
gli IC, lineari e digitali piu economici. Elektor stimola i lettori a seguire da vicino 

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

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

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

"fa opinione" neU'affascinante mondo delle radio e televisioni locali. 

A partire da gennaio 1981 e stata ulteriormente arricchita con I'inserto MN (Millecanali 

Notizie) che costituisce il completamento 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, e in edicola col 1° numero. La rivista tratta 

mensilmente tutti i problemi dell'assistenza radio TV e dell'antennistica. 

PROPOSTE TARIFFE PRIVILEGI 

12) Abbonamento 1981 a 
SELEZIONE -f 
MILLECANALI 

L. 37.500 
anzichd L 60.000 
ICStero L 59 5001 - Inserto mensile Millecanali Nollzie 

13) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR 

L. 52.500 
anziche L 78.000 
|es(ero L 81 500) - Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

14) Abbonamento 1981 a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 52.000 
anziche L 84 000 
'esteio L 80.5001 - TTL/IC Croaa Reference Guide (valore L. 8.000) 

- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

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

L. 53.000 
anzichd L 84,000 
losle-o L 82 5001 - TTL/IC Cross Reference Guide (valore L, 8.000) 

- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 
16) Abbonamento 1981 a 

SPERIMENTARE -)- 
ELEKTOR f 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anziche L 78.000 
lOSIBio L '9 0001 

- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

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

L. 69.000 
anziche L 108.000 
IBSID'O L 107 000) 

- TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000) 
- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 

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

L. 87.000 
anziche L 138,000 
(estero L '3? 0001 

- Inserto mensile Millecanali Nollzie 
- Gulda del rlparatore TV Color (valore L. 8.000) 
- Gulda Radio TV 19B'Jvalore L. 3.000) 

1 

INSERITO IN QUEST0 FASCICOLO A PAGINA 73 

QUESTE CONDIZIONI SONO VALIDE FINO AL 28-2-81 
Dopo tale data sard possibile sottoscrivere abbonamenli solo alle 
normall larilfe. 

UTILISSIMI 

VANTAGGI!!! 
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HAMEG 

0SCILL0SC0P1 DELL'ULTIMA GENERAZIONE 

DUAL THACf OSCIllOSCOPf HM)1? 

• • 

i 
m:# c- 
I 

HM 312-8 

OSCILLOSCOPIO DOPPIA TRACCIA 
5" - 20 MHz - 5 mV 

L. 492.000* 
+ IVA 15% e SONDE 

•PER CAMBIO CON 
MARCO TEDESCO 

= L. 470 ± 3', 

ALTRI MODELLI HAMEG 

/ 

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

f • _ « 
• • 

*1 

« ivi • I f 
I o« • oof OlOlF. t o r 

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

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

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

Rappresentante in esclusiva per I'ltalia 

n .  vvxx 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 

Mil.AND ; I I I AV ■ ViaS, AnaUiliaic. 15-20147 Mil AND ■ rd.(02)415X74'- 7/8 
ROM A : I I I A V - Via Salaria. 111"' - 00!38 ROM A - Tel. 10'-1 (-017058/6019,112 
VIM ID : FLPAV - Via Bragni, l9-35010CADONEGHH<PD)-Tcl.(049)TOI 170 
IM.-ROM. : III I IRONICA i HI - Via Zag". 2-40128 IK'l-OGN A 1.!. (05111'5)KP 
CAMPANIA: POI K'llhTM -< orsii A. Lwci. 102-S0I42 NAl'OLI-Td. (0X112W.8.SN 
MAR< III : JOHN VOX - P k- Cai'putcjnl. 2- 62010 RECAN ATI - I cl. (071)9X0574 
SAKDIiONA: TI MOSA - Via Ruck,idler, 16 - 07100 SASSARI - Tel (079) 210070 

 ?<, 

TAGLIANDO VfiLIDO PER EK 
ncevere documeniazione dei Mod 

ncevere dimoslrazione dei Mod.  

Cognome/Nome    
[ Ditta o Ente  

Via   N. TEL.  
CAP CITTA  
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Tecnici riparatori TV: 

risparmiate tempo nelle riparazioni. 

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

II prezzo? 
Molto meno di quanto possiate pensare. 
Spendete subito soltanto pochi minuti per 
telefonare al piu vicino distributore Philips. 
Vedrete come il PM 3207 pub essere un 
mezzo per incrementare la vostra produttivita. 
Philips S.p.A. - Divisione Scienza & Induslria 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA 
Tel, (039) 36.35.248 
Fillali: BOLOGNA (051) 493 046 
CAGLIARI (070) 666,740 
PADOVA (049) 632,766 
ROMA (06) 382.041 
TORINO (011) 21.64.121 
PALERMO (091) 527.477 

Pronta 
consegna! 

Test & Measuring 
Instruments 

\ 

PHILIPS 

TAGLIANDO ORDINE ABBONAMENTI 

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

□ Desidero sotloscrivere un abbonamento alia proposta N0  

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap. Citta 

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

□ Paghero al postino I'importo di L al ricevimento del 1° fascicolo 

□ Allege assegno N" di L  

□ Pagherd al ricevimento della vostra fattura (formula riservata alle sole aziende) 
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LIBRI IN 

Le Radiocomunicazioni 

Cio che i tecnici, gli insegnanti, I professio- 
nisti. i radioamatorl, gli studenfi. i radioope- 
ratori debbono sopere sulla propagazlone 
e ricezione delle onde em, sulle interferen- 
ze real! od immaginarle. sui radiodisturbi e 
lore eliminazione, suite comunicazioni 
extra-terrestri, 
Oltre 100 figure, tabellevarieedi propaga- 
zlone, 
L. 7.500 (Abb, L. 6,750) Cod. 7001 

Alia ricerca del tesori 

II primo manuale edito in Italia che tratta la 
prospezione elettronica. II libro, in oltre 110 
pagine ampiamente illustrate spiega tutti i 
mister! di questo hobby affascinante. Dai 
criteri di scelfa dei rivelatori, agli apptocci 
necessari per effetfuare le ricerche, dal 
mercato dei rivelatori di seconda mono 
alia manutenzione del detector fino alle 
norme del codice che il prospettore deve 
conoscere. II llbro analizza anche ricerche 
particolari come quelle suite spiaggie, nei 
fiumi. nei vecchi stabili. in mlniere ecc. 
L 6.000 (Abb. L, 5.400) Cod. 8001 

IS 

300 
circoiti 

u 

n Sfl 

300 Clrcuiti 

II libro raggruppa SOOarticoli in cui vengo- 
no presentati schemi elettrici completi e 
facilmente realizzabili, oltre a idee originali 
di progettazione circuifale. Le circa 270 
pagine di 300 Clrcuiti vi ripropongono una 
molfitudine di progetti dal piu sempliceal 
piu sofisticato con particolare riferimenfo a 
circuit! per applicozioni domestiche. audio, 
di mlsura, glochi elettronici. radio, modellis- 
mo, auto e hobby. 
L 12.500 (Abb. L. 11.250) Cod. 6009 

Transistor croso-reference 
guide 

II volume raccogllecirca 5,000 tipi diversi dl 
transistori prodotti dalle principali case 
europee, americane (Motorola, Philips. 
General Electric. R.C.A., Texas Instruments, 
Westinghouse, AEG-Telefunken) efomlsce 
di essi I'indicazione di un eventuate pro- 
dotfo equlvalenfe glopponese (Toshiba, 
Nec, Hitachi, Mitsubishi, Matsushita, Fujitsu, 
Sony. Sanyo). Di ogni translstore inoltre, 
vengono forniti i principali parametri elet- 
trici e meccanici, 
L. 8.000 (Abb. L 7.200) Cod. 6007 

Manuale di sostituzione 
dei transistori giapponesi 

Manuale di intercambiabilitd fra transistori 
delle seguenti Case giapponesi: Sony, San- 
yo, Toshiba. Nec, Hitachi, Fujitsu. Matsushi- 
ta, Mitshubishi, II libro ne raccoglie circa 
3.000. 
L 5.000 (Abb. L 4.500) Cod. 6005 

Tabelle equivalenze 
semiconduttori e tubi 

elettronici professionali 
Un libro che riempie le lacune delle pubbli- 
cazioni precedent! sulTargomento. Sono 
elencati i modelli equivalent! Siemens pet 
quanto riguarda: 
— Transistori europei, americani e giap- 

ponesi 
— Diodi europei. americani e giapponesi 
— Diodi controllati (SCR-thyristors) 
— LED 
— Circuiti Integrati logici, analogici e line- 

ar! per radio-TV 
— Circuiti integrati MOS 
— Tubi elettronici professionali e vidicons, 
L. 5.000 (Abb. L. 4,500) Cod. 6006 
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VETRINA 

Selezione df progetti 
elettronici 

Una selezione di interessanti progetti pub- 
blicati sulla rivista "Elekfor" Cio che costi- 
tuisce il "trait d'union" Ira le varie realizza- 
zioni proposte e la varieta d'applicazione, 
I'affidabillta di funzionamenfo. la facilitd di 
realizzazione. nonche I'elevafo contenuto 
didattico. 
L, 9000 (Abb, L, 8 100) Cod. 6008 -•—ST 

TV SERVICE 
100 riparazioni TV illustrate 

e commentate 

Dalle migliaia di riparazioni che si etfettua- 
no in un moderno laboraforio TV. sonoassai 
poche quelle che si discostano dollo nor- 
male "routine" e sono dawero gratificanti 
per il tecnico appassionato Cento di que- 
ste "perle" sono slate roccolte in questo: 
libro e proposte all'attenzione di chiunque 
svolga per hobbv o per mestiere il Servizio 
di Assistenza TV, 
L 10.000 (Abb. L 9,000) Cod. 7000 

Acer i tor I Efettron*" p*r Autovoicoll 

Accessor! elettronici 
per autoveicoli 

In questo volume sono frattati progetti di 
occessori elettronici per autoveicoli quali: 
i'amplificafore per autoradio, I'antifurto, 
I'accensione elettronico, il plurilampeg- 
giatore di sosta, il lemporizzotore per tergi- 
crisfallo ed allri ancora. 
L. 6.000 (Abb, L. 5.400) Cod. 8003 

Le luci psichedeliche 

Questo volume propone numerosi progetti 
per costruire apparecchi psichedelici di 
ogni tipo 
Tutti gli apparecchi descritti sono stali pro- 
vafi e collaudati e sono corredafi da am- 
pie desctizioni, schemi elettrici e di mon- 
'aggio 
Questo libro, tratta anche feoria e realizza- 
zioni di generatori psichedelici sino a 6 kW 
di potenza, flash elettronici, luci rotanti etc. 
t. 4500 (Abb, L, 4,000) Cod. 8002 

utuci i 
PSKHEDHJCHt 1 

il 

Tagliando nrdino lihri da sped ire a I.C.Ii. - Via dei Latoralori, 124 - 20(192 Cinisello Balsamn (Ml) 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Cap. Citta 

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

Inviatemi i seguenti libri: 
□ Paghcro id posltno il prc//o indicalb nclla vosiro offcria specials + L. 1,500 per ciiinhhuio Osmi spese di spcdiVione 
□ Allego asscgno N" di I (in qucsm caso la spedizione i graruiia) 

Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita Codice 
Libro Quantita Codice 

Libro Quantita 

□ Non abbonalo □ Abbonaio a: □ Selezione RTV □ Millecanali □ Spenmcnlare □ Elektor □ II Cinescopio 
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o 

e una iettura gradevole 

J 

e I'informazione internazionale 

ft=±- 

e il montaggio di facile realizzazione 

<] o 

e anche ... 
... un servizio di circuiti stampati 
pannelli frontal! e dischi software ... 

O 

e; Jacopo Castelfranchi Editore 
Via del Lavoratori, 124 
20092 Clnisello B. (Ml) 
Tel.: 02/6172671-641 

Vuoi realizzare "quel" 

montaggio di Elektor che 

finteressa? 

Nella rubrica "chi e dove" 

sono indicati i Punti di 

vendita in Italia ai quali 

puoi rivolgerti per 

acquistare i circuiti 

stampati ed i componenti 

impiegati nei progetti di 

Elektor, 

piastre 

a foratura modulare 

per prove 

di laboratorio 

fm. 

:-v- •v.'; 

r 

Art 
Art 
Art 
Art 
Art 
Ail 
Art 
Art 
Aft 

Aft 

Art 

Aft 

Art 

Art 

Aft 

Art 
Aft 
Art 
Aft 

1 mm 70*100 
2 mm 100*120 
3 mm 100*220 
4 mm 100*250 
5 mm 160*300 
6 mm 160*380 
7 mm 100*150 

loraluia passo 2,54 
fotatufa passo 2.54 
foratura passo 2.54 
fotatufa passo 2,54 
(otatuta passo 2,54 
foratura passo 2,54 
foratura passo 2,54 

o fori 1,05 
d lorl 1.05 
e foil 1,05 
a tori 1,05 
o fori 1.05 
a tori 1,05 
a fori 1,05 

T 8 carla europa, mm 100*160, foratura passo 2,54, a fori t,05 
T 9 carla europa, mm 100*160, foratura passo 2,54, con 

connetlore 22 poli passo 3,96, a fori 1,05 
Tin carta europa, mm 100*160, foratura passo 2,54, con 

connetlore stagnato passo 3,96, a fori 1,05 
T11 carta europa, mm 100*160, foratura passo 2,54, con 

connetlore dorato passo 3,96, a fori 1,05 
TI2 carta doppia europa mm 233,4*160 senza connetlore 

passo 2,54, a fori 1,05 
T14 carta doppia europa, mm 160*233,4, foratura passo 

2,54, con connetlore 22 poli passo 3,96, a tori 1,05 
T15 carta doppia europa, mm 160*233,4, foratura passo 

2,54 con connetlore stagnato. passo 3,96, a fori 1,05 
116 carla doppia europa. mm 160*233,4, foratura passo 

2.54 con connetlore dorato, passo 3,96, a tori 1,05 
T18 passo 508 mm 150*300 a fori 1.15 
T19 passo 508 mm 120*250 a tori 1,15 
T20 passo 508 mm 100*200 a fori 1,15 
T21 passo 508 mm 100*160 a fori 115 

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

,1 

[ZDS 
MICROSPRAY 
27046 S GIUCETTA (PAVIA) - VIA A SETTI F&L (0383189136 

CIRCUITI STAMPATI - FOflAIURA PIASTRE PER C S - PREPARAE PH0GRAMMI PER FOHATURA A C. 

J 



TS'2562-00 
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4 

* 

•? 

a?c T'V. 1C 

kf 
*s0 DC 

/ 
^5 -w: DC &> 

k. 
iu 

CO ■P 

•y 
s>? 

3 2 ? j.O 
8 H 

\ 

TS/2564-00 

...con i minitester NYCE 

Minitester «NYCE» 

TS/2562-00 

• 4.000 Q/V 
• Ampia scala nera 
• Movimento antiurto su rubini 

Specifiche tecniche 

Minitester «NYCE» 

TS/2564-00 

• 1.000 Q/V 
• Scala a specchio per elimmare gli 

errori di parallasse 
• Movimento antiurto su rubini 

Speciliche tecniche 

Porlale 
Tensioni c c 0-5-25-250-500 V 
Tensioni c a 0-10-50-500-1 000V 
Correnl! c C 0-250/jA-250 mA 
Re$»slen/e 0-600kQ 

(centro scala 7KO| 

Preclsione 
Tensioni c c • 4% Fondo scala 
Tensioni c a • 5% Fondo scala 
Correnii c c t 40o Fondo scala 
Resistenze • 40o Fondo scala 

Senslbillta Tensioni cc 4KO V 
Correnii c a 4KO V 

Alimenlazlone Pila da 1.5 V slilo 
Dlmensioni 90x60x27 

Porlale 
Tensioni cc 0-15-150-500-1 000 V 
Tensioni c a 0-15-150-500-1 000 V 
Correnii c C 0-1 '50 mA 
Resislenze 0-100KO 

(ceniro scala 2 5KO) 

Preclsione 
Tensionicc • 40o Fondo scala 
Tensioni c a : 5co Fondo scala 
Correnii c c • 40b Fondo scala 
Resisien;:e • 40o Fondo scala 

Senslbillla Tensionicc 1KO V 
Correnii c a 1KQ V 

Alimenta/ione Pila da 1.5 V slilo 
Dlmensioni 90x63x33 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 

ivl , i 
!■ r — 

L>:|^v:r 

el 
- 4 

TS/2562-00 
TS/2564-00 

® nYce) 

TEST & MEASURING INSTRUMENTS 
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I raccoglitori 

per le vostre copie 

di Elektor. 

R 
mi 

. r._ 

Elektor ha pensato a questi raccoglitori per facilitarvi nella consultazione 
delle annate arretrate e per conservare ordinata la vostra collezione di 
ELEKTOR. 

Questi raccoglitori vi aiuteranno a ritrovare rapidamente e con facilita la 
rivista sulla quale b stata pubblicata Tinformazione che vi interessa. 

Vi permetteranno di non smarrire alcun numero, consentendovi di togliere 
e rimettere al posto qualsiasi fascicolo di Elektor. 

Per ottenere i raccoglitori di ELEKTOR inviate I'ordine accompagnato da 
L. 5.500 + L. 1.500 per spese di spedizione a: 
Jacopo Castelfranchi Editore Div. Elektor - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 
Cinisello B. (MI) 

L. 5.500 + spese di spedizione 
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Noise Suppressor 

higri 3 com! System 

UK512W 
i n 

l 1 
*4 

Fornito in versione monlata 
Permette di ragglungere ollimi 
risullati, in registrazione e in 
ascollo, in quamo riduce il 
rumore di fondo di 20dB In 
fase di registrazione e possibile 
regolare il livello di uscita e II 
bilanclamenlo sui due canali 
L'implego e di eslrema 
semplicita, e sulficienle 
collegare I'UK 512 W Ira 
I'amplificatore e il regislratore 
senza elfeltuare saldature- 6 
abbinabile alia Micro-Line HI-FI 
Amtron. 

Allmentazione: 220V-50 Hz 
Correnle di funzionamento: 80 mA 
Banda passante: 40Hz.17kHz 
Resislenza d'ingresso: 

compressione: 5,6 kQ 
espansione: 50 kQ 

Resislenza d'uscita in espansione: 
5kO 

Rappotlo S/N ingresso AMP:80dB 
Sensibillta d'ingresso DIN: 
0,2 mV per ogni kQ d'ingresso 
Riduzione di fruscio: 

20 0B 
Dislorsione lotale: 

<0,1% a 1kHz 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

SlRENA ELETTRONICA 

UK11/W 
a n 

Circuilo eletlronico completamente 
transistorizzato con impiegodi circuit! 
integrati. 
Protezione conlro I'inversione di pola- 
rita, 
Facilita di installazione grazie ad uno 
speciale supporto ad innesto. 
Adatta per impianti antifurto - antin- 
cendio - segnalazioni su imbarcazioni 
o unita mobile e ovunque occorra un 
avvisatore di elevata acuslica, 

Specifiche tecniche: 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Resa acustica: > 100 dB/m 
Assorbimento: 500 mA max 
Dimensioni: 0 131 x 65 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

AZIENDE. ENTI, ISTITUTI, L1BRERIE, 

BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, ECC. 

PER ABBONARVI INVIATE SEMPRE 

REGOLARE ORDINE 

PER IL PAGAMENTO POTETE: 

1) Allegare assegno all'ordine 
(In questo caso vi spediremo la fattura quietanzata). 

2) Attendere I'arrivo della nostra fattura. 

PER FAVORE NON ADOTTATE PROCEDURE DIVERSE DA QUESTE. 

Grazie 
J.C.E. 

II 

I UMmtOMG 

'rihFl £QU)i*M£NT 
AMD 50UMD 

lUl Bandridge ) 
I UiNmtOMJG 

r)J-fJ HQUJPMSMT 
AMD 30UMD 



Moduli preamplificatori mono-stereo 

DATl TECN1CI 
Ingiessi: Pick up magnetico 3 mV 

Microfono 1-H2 mV 
Altri = 100 mV 
Impedenza 47 kQ a 1 kHz 

Uscite: Regislratore 100 mV 
Linea 500 mV RMS 

Contcollo toni: ± 12 dB a 60 Hz e 12 kHz 
Distorsione: < 0,005% 
Rapporto segnale/disturbo: 90 dB 
Sovraccarico: > dfl 
Risposta di trequenza (+0 a -3 dB): 

da c.c. fino a 100 kHz 
Alimentazior.e: ± 15 V ± 50 V 
Dimension! con connettore: 

Mod, HY6 = 45x50x20 
HY66 = 90x50x20 

Mod. HY6-mono 
SM/6200-00 

Mod. HY66-stereo 
SM/6250-00 

Mod. B6 

Mod. HY6-mono 

A 

Mod. HY66-stereo 

Circuiti stampati 

Mod. B66 

Indispensabili per agevolare la fase 
del montaggio e di saldatura dei 
preamplificatori HY6 e HY66 

Mod. B6 
Per il preamplificatore HY6-mono 
SM/6200-01 

Mod. B66 
Per il preamplificatore HY66-stereo 
SM/6250-01 

AUMENTATORI PER MODULI 

Quest! alimentatori sono stati progettati specificatamente per essere usati con i moduli amplificatori ibridi 
di potenza ILP. I modelli PSU 36 ha il trasformatore convenzionale a nucleo, mentre i modelli PSU 50 T, 
70 T, 90 T e 180 T hanno il trasformatore toroidale, con notevoli risparmi di peso e volume. 

•c 

% 
I.- 

PSU 36 

J 'OV, 

r 

PSU 50 T PSU 70 T PSU 90 T PSU 180 T 

TIPO Tens, di ingr. 
Vc.a. 

Tens, di uscita 
Vc.c. 

Con. second. 
A Impiego Codice GBC 

PSU 36 220 i £»
 

0
 1 + i—

■ 
CO

 

1 1 o 2 HY 30 SM/6305-05 L. 18.900* 
PSU 50 T 220 -25 - 0 - +25 2 1 o 2 HY 50 SM/6310-06 L. 27.500* 
PSU 70 T 220 -35 - 0 - +35 3 1 o 2 HY 120 SM/6320-06 L. 44.500* 
PSU 90 T 220 -45 - 0 - +45 2 1 HY 200 SM/6330-06 L. 48.500* 

PSU 180 T 220 -45 - 0 - +45 4 1 HY 400 
o 2 HY 200 SM/6340-06 L. 76.900* 

* I prezzi sono oomprensivi d'lVA. 
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MODULI AMPLIFICATORIIBRIDI DI POTENZA 

15 - 30 - 60 - 120 - 240 W 

Questi amplificatori ibridi ad alta fedeM, in virtu della tecnologla di costruzione, sono praticamente indistruttibili, se impiegati 
in modo corretto. 
La bassa distorsione, I'elevato rapporto segnale/disturbo, I'ampia larghezza di banda e la robustezza, li rendono ideali per un 
gran numero di applicazioni. 
11 circuito racchiuso nel modulo, e convenientemente impregnate con una speciale resina. Tutti imoduli sono prowisti di cinque 
connessioni: ingresso, uscita, alimentazione positiva, alimentazione negativa e massa. 
Disponibili modelli con dissipatore e senza dissipatore. 

SENZA DISSIPATORE CON DISSIPATORE 

% oo, 

<*,■ 
O <£ 

* 

/• 

OUT I 
HV120 *1 

IN 

CON DISSIPATORE SENZA DISSIPATORE 

MODULO HY 30 
L. 18.900' 

HY 50 
L. 22.500* 

HY 120 
L. 43.500* 

HY 200 
L. 61.500* 

HY 400 
L. 84.900* 

HY 120 P 
L. 35.900* 

HY 200 P 
L. 43.700* 

HY 400 P 
L. 69.000* 

COD. GBC SM/6305-00 SM/6310-00 SM/6320-00 SM/6330-00 SM/6340-00 SM/6320-08 SM/6330-08 SM/6340-08 
POTENZA 
di uscila 

15 W RMS 
su 8 Q 

30 W RMS 
su 8 Q 

60 W RMS 
su 8 O 

120 W RMS 
su 8 Q 

240 W RMS 
su 4 Q 

60 W RMS 
su 8 O 

120 W RMS 
su 8 O 

240 W RMS 
su 4 O 

Impedenza 
del carico 4-160 4-160 4-160 4-160 4-16Q 80 80 40 

Sensibilita 
di ingresso 
e impedenza 

500 mV RMS 
su 100 kQ 

500 mV RMS 
su 100 kO 

500 mV RMS 
su 100 kO 

500 mV RMS 
su 100 kQ 

500 mV RMS 
su 100 kO 

500 mV RMS 
su 100 kO 

500 mV RMS 
su 100 kO 

500 mV RMS 
su 100 kQ 

Distorsione 
tipica 

0,02% 
a 1 kHz 

0,02% 
a 1 kHz 

0,01% 
a I kHz 

0,0196 
a 1 kHz 

0,01% 
a 1 kHz 

0,0196 
a 1 kHz 

0,0196 
a 1 kHz 

0,0296 
a 1 kHz 

Rapporto 
segnale/dist. 
minimo 

80 dB 90 dB 100 dB 100 dB 100 dB 90 dB 90 dB 90 dB 

Risposta di 
frequenza 

10 Hz-t-45 kHz 
-3 dB 

10 Hz-45 kHz 
-3 dB 

10 Hz-+45 kHz 
-3 dB 

10 HZ+-45 kHz 
-3 dB 

10 Hz-+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+-45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

10 Hz+45 kHz 
-3 dB 

Alimentaz. -20-0+20 -25 - 0 - +25 -35 - 0 - +35 -45 - 0 - +45 -45 - 0 - +45 -35 - 0 - +35 -45 - 0 - +45 -45 - 0 - +45 
Dimensioni 105x50x25 105x50x25 114x50x85 114x50x85 114x100x85 116x50x23 116x50x23 116x75x23 
Peso 155 g 155 g 575 q 575 q 1.150 g 400 g 400 g 500 g 

• I prezzi sono comprensivi d'lVA. 
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Valigette per assistenza 

tecnica Radio IV 

e ogni altra esigenza 

custodie per strumenti di misura 

■r 

Fabbrica specializzata in: 
• Borse per installatori, manutentori di 

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

art. 526/abs/TVR 
VALIGETTA MOOELLO "OO? 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Guscio inleramente 
in materiale plastico 
indeformablle 
anliurto ad alta resistenza 
con telaio In duralluminio. 

Tasca poria schemr 
e documenli, 
corredata di n 29 
posti valvole, 
dl pannello 
con passantl elastic! 
per alloggiamento ulensili, 
scomparli porta tester ecc. 
e di due astuccl di plastica 
con divisori per resistenze 
e piccoli pezzi di ricambio 

ditto FERRI 
del dot tor 
Ferruccio Fern 

via castel morrone 
telefono 27.93,06 
20129 milano-Italy 

19 

Spedire 11 tagliando a: dltta Ferrl - via Castel Morrone, 19 
20129 Milano 

Vogliate inviarmi il Vs/ Catalogo generale, 

Sig  

Via n"  

Citte  CAP  

Se vuoi 

essere primo 

nella tua 

professione 

impara | 

relettromca 

Se sei apprendista: 
ti speciataerai 
piu facllmenle 

Se sei Industriale: 
i adotterai modernt 
I automattsmi 

Se sei 
studente: 
consollfletai la 
tue conoscenie 

□ 

o 

CD \ 2) J il 

i vp m ^ 
D <3100 O 1 Q y ^ 

£> 3 Se sei — 
operaio: 
migliorerai la 
lua posizione 

s> Se sei 
hobbista: 
capirat a fondo 
le tue 
realizzaziom 

© 

Q 

m © © •XV 

Se sei 
tecnico: 
sarai piu 
aggiornaia 

\Se sei bancario: 
J opererai con i piii 

sotlsticali elaboraton 

Se sei medico: 
implegherai . 
con sicurezza f 
le apparecchiature . ^ 
elettroniche 

e facile 

con il metodo "dal vivo" 1ST! 

Se sei.. Qualunque sia la tua 
professione, per essere all'a- 
vanguardia devi conoscere la 
Elettronica. E quale modopiu 
sernplice del metodo "dal vi- 
vo" 1ST? 

II metodo "dal vivo" 1ST 
ti insegna divertendoti 
Con soli 18 fascicoli e ton 6 
scatole di materiale potrai co- 
struire, a casa tua, oltre 70 
esperimenti diversi. Ed al ter- 
mine riceverai un Certificato 
di fine studio. 

II corso e stato realizzato da 
una equipe di ingegneri euro- 

pei per le esigenze di Allievi 
europei; quindi anche per re! 

Vuoi sapernedi piu? 
Richiedi gratis in prova, e 
senza impegno, un fascicolo 
del corso. Giudicherai tu ste- 
so la validita del metodo e 
troverai tutte le informazioni 
che desideri, 

ISTITUTO SVIZZERO 
DI TECNICA 

Unico associato italiano al CEC- 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L'IST non effettua visite 
a domicilio 

impa- 
deita- 

1 BUONO Per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza 
gno - un fascicolo del corso di ELETTRONICA con asperimenli e 

Igliate informazioni supplementari. 
(Si pregadi scrivere una lettera per casella).  

Icognome 
If I I I I 1 I I I I I M I I I I 

:ap 

1 come 
■111 1 -1- Mini 11 11 M 1 

1 
r, 1 

l"la, , , n 
1 1 1 

[ proiessione o siufli Irequemaii 

—1—^—i 
I - via s. fietro Aa/ue ■ 
016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 69 1 

| ' ■ ' ' ' .  i ! i | Da ritagliare e spedire in busta chiusa a 
■ 1ST - Via S. Pietro 49/148 
121016 LUINO (Varese) 
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banda passante DC - 15 MHz 
2 canali con sensibilita 2 mV/cm 

schermo rettangolare 8x10 cm 
con alia luminosita 

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

Sincronismo TV automatico 
con separators comandato 
dalla Time Base 

r A A * 

S. M0<l» 
M. uai i«ni 

V 

^ k * y 
i 

£ , 

V 
v9 

& 
.v.. o 

Kth' Hl. CH7 CM' 
695.000 

/ U V/ , M 
eowpu'wup 

duesandb 
leggero (6 Kg) e 
compatto (14x30x46 cm) 

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

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

Negli oscilloscopi della GOULD, una delle piii 
grandi sociela americane nel campo degli 
slrumenti elellronici di misura, si combinano 
perfellamenle I'alla qualila ed il giusto prezzo. 
11 modello OS255, besl seller degli oscilloscopi 
da 15 MHz. rappresenta ormai per migliaia dl 
ulilizzatori la soluzione ideale nelle piu svariale 
applicazioni. grazie alia sua elevala sensibilita di 
2 mV/cm, all'alta luminosita e alia pottatilila 
A prova della tipica qualila ed aflidabilila che h 
conlraddislingue tutli gli oscilloscopi GOULD 
godono di due anni di garanzia. 

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

OS1200 25 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
linea di ritardo - X-Y 

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

OS3000A 40 MHz - 2 canali - 5 mV/cm 
2 basl dei tempi - X-Y 

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

Tulti i modelli hanno consegna pronta 

una gamma completa di strumenti e/ettron/ci di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angell, 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA - Via Magnl, 71 - tel. (06) 51.39.455 

OS3500 60 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 

OS 3600 100 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 

OS4000 Oscilloscopio a memona digitals 
1024x3 bit - sampling rate 550 ns 

OS4100 Oscilloscopio a memona digitale 
1024x8 bit - 1 us - lOOuV/cm 

■> GOULD 
4n Electrical E/eclromcs Company 

"Maggio 80 - Pag alia consegna, IVA esclusa. I Lgs - Lire 1900 ^2^ 

fTlelltonucleonica S.p.A. EK-ll/80^ 
Desidero 
□ maggiori inlormazlom su gli Oscilloscopi 

Gould modello  
□ avere una dimoslrazione degli Oscilloscopi 

Gould modello  

Nome e Cognome  

Dilta o Ente  

^Indinzzo J 
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