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con oltrelOO circuit! 

Linea di ritardo analogica • Gong elettronico • Rlcevitorg a 
raggi infrarossi • Trasmeldtore a raggi 
infrarossi • Alimentatore speculare • 
Amplificatore audio con FET di potenza • 
Melodie a dente di sega • Trasmettitore 
per i due metn • Canale di media e bassa 
frequenza FM • Limitatore/compressore 
• Misuratore della dislorsione armonica e 
altri 97 circuiti! 



II salva tempo 

Se vi preoccupate per quanto vi 
costa il tempo impiegato per 
eseguire misure e misure, nel 
vostro lavoro di manutenzlone e 
ricerca elettronica, riflettete su ci6 
che al riguardo vi pud offrlre il 
nuovo oscllloscoplo Philips PM 
3207: "II salva tempo". 

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

Banda di 15 MHz sufficiente per 
esigenze presentl e future. 

Aggiungete la tradizionale 
robustezza, affidabilitd e quality 
Philips e avrete solo un'ultima 
domanda; 

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

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

Philips S.p.A. - Dlvltlone Sclenza A Industrla 
Vlale Elvezla, 2 ■ 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.35.248 
Flllall: BOLOGNA (051) 493.046 
CAGLIAHI (070) 666.740 
PADOVA (049) 657 700 
ROMA (06) 382,041 
TORINO (011) 21.64.121 
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Uceo, max 20 V 
Ic. max 100 mA 
hie, min 100 
Plot, max 100 mW 
IT, mln 100 MHz 
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Cosa i un TUN? 
Coss 6 un 10n7 
Cosa 6 I'EPS? 
Cosa i II servizio QT7 
Perchi la colpa dl Eleklor? 

Tlpl dl semlcondultorl 
Eslslono spesso nolevoll allinili fra 
(e caralteristiche dl molli transistor 
di denominazlone diversa. 
E' per questa ragione che Eleklor 
presents nuove abbreviazlonl per I 
semicondullorl comuni; 
• TUP' o TUN' (Transistor 

Universale rispeltivamenle del 
tlpo PNP o NPN) rappresentano 
lulll transistor bassa frequenza 
al sillclo avenli le caratterisliche 
seguenli; 

DUS DUG 
UR.niax 25 V 20 V 
IF, max 100 mA 35 mA 
IR. max 1 pA 100 (jA 
Pica, max 250 mW 250 mW 
CD, max 5 pF 10 pF 

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

rappresentano del Iranslstori al 
sillclo dl una stessa famlglia, dl 
caralteristiche pressoche 
similare, ma di qualila migliore 
I'uno daH'allro. In generale, in 
una stessa lamlglia, ogni tlpo 
puo essere utilizzalo 
indifferenlemente al posto di un 
altro. 

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

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

Valore delle reslstenze e consensatorl 
Fornendo II valore dei component!, 
le virgole e I multipli dl zero 
saranno, per quanlo possibile, 
omessl. Le virgole sono soslilulle 
da una delle abbreviazlonl seguenli, 
tulle ulillzzale in campo 

Ecco alcune versloni tiplche 
TUN: le famiglle dei BC 107, BC 108, 
BC 109: 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904. 2N3947, 2N4124. Fra I lipl 
TUP si possono cilare: le famiglle dei 
BC 177, BC 178, la lamlglia del BC 
179 a eccezione dei BC 159 e BC 
179: 2N2412, 2N3251, 2N3906, 
2N4126. 2N4291, 
• DUG' e DUS' (Diodo Universale 

rispeltivamenle al Silicio e al 
Germamo) rappresentano lulll i 
diodi avenli le caralteristiche 
seguenli: 

internazionale: 
P (Pico) = 10'' 
n (nano-) = 10" 
p (micro-) = 10 " 
m (m(li-) = 10" 
k (kilo-) = 10' 
M (mega-l = 10' 
G (giga-) = lO* 
Alcuni esempi: 
Valor! delle reslstenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 O 
Salvo indicazlone contrarla, le 
tesislenze ulillzzate negli scheml 
sono dl 1/4 watt, al carbone, di 
lolleranza 5% max. 
Valor! di condensatori 4 p7 — 
4,7 pF 0,0000000000047 F 
lOn 0,01 pF 
10" F 
Le tension! In contlnua dei 
condensatori diversl dagli 
elellrolilici si suppone che slano di 
almeno 60V: una buona regola 9 
quella dl scegliere un valore dl 
tensione doppio di quello della 
tensione di alimentazlone. 
Punti dl mlsura 
Salvo indicazlone contrarla, le 
tensionl indicate devono essere 
misurate con un vollmetro dl 
reslstenza interna 20 kfi/V, 
Tensione d'allmenlazione 
I circuit! sono calcolati per 220 V. 
sinusoidali, 50 Hz. 
Servlzl al letlorl 
• EPS Numerose reallzzazloni di 

Eleklor sono corredate dl un 
modello di circuito stampalo, 
Nella maggloranza dei casl, 
quest! clrcuitl slampati possono 
essere fornlti forall, pronli a 
essere montati, Ognl mese 
Elektor pubblica I'elenco del 
circuit! slampati dlsponibill 
sotlo la sigla EPS (dall'lnglese 
Eleklor Print Service, servizio di 
clrcuitl stampali di Elektor). 

Domande Tecnlche 
• I leltori possono porre delle 

domande tecnlche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scella 
per iscritto o per telefono. In 
quest'ullimo caso, 9 possibile 
telefonare 11 lunedl dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le lellere 
contenenli domande lecniche 
devono essere indirizzale alia 
Sezlone DT: per rlcevere la 
risposta 9 ntcessario unire una 
busta affrancata con I'indirizzo 
del richiedente. Le letlere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnale da un coupon- 
risposta Internazionale. 

• II torlo dl Elektor 
Ogni modifica importanle, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progelti dl Elektor 
viene annunciata sulla rubrica 'II 
torto di Elektor'. 
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1) AUDIO HANDBOOK 
Manuale di progellazlone audio con progolli compleli 
L. 9.550 (Abb. L 8.550) 

2) IL BUGBOOK V 
Espenmenli mtrodullivl all'elellronica digitate alia p'ogram- 
ma/ione e airinterfncciamenlo del micfoprocossoro 8080 A 
1,19.000 (Abb. L 17 100) 

3) IL BUGBOOK VI 
Complete la tratlazione del Bugbook V 
L. 19.000 (Abb L 17 100) 

4) MANUALE PRATICO 
DEL RIPARATORE RADIO-TV 
II llbro scritlo da un nparatore pe» i nparatorl 
L. 18.500 (Abb. L. 16.650) 

BUC 

BUGBOOK WlWM>iTHUOWCI".i xji»u*A*ucmi«'Kr 
.MHWOI rmoimWAjiM* <• I - 

ESI 

Ollre >00 circuit) pratici e numerosi espemnontl 
L. 0.600 (Abb L 7 740) 

5) IL TIMER 555 
Ollre 100 clrcuil 
L. 8.600 

6) SC/MP 
Appdcazloni o programmi sul microprocessore SC/MP 
L. 9.500 (Abb L 8 550) 

7) IL BUGBOOK I 
Esperlmentc su circuili logici e dl memoria utill^/an^i circuit! 
Iniegraii TTL. 
L. 18.000 (Abb L 16 200) 

8) IL BUGBOOK II 
Complela la trallazione del Bugbook I 
L. 18.000 (Abb L. 16.200) 

intoriacci 
8080 A 
L. 19.000 

9) IL BUGBOOK ll/A 
Espenmenli di intorracciamenlo o trasmissione dati utlliz- 
zantl il nceviloro Irasmotlitore umversale asmcrono (UART) 
e il Loop di correnle a 20 mA 
L. 4.500 (Abb L 4.050) 
10) IL BUGBOOK III 

memo e programmazione del microcomputer 
(Abb L, 17 100) 

11) LA PROGETTAZIONE 
DEI FILTRI ATTIVI 
Tutto ciO cho e necossano sapore sui flltn atlivi 
L. 15.000 (Abb L. 13.500) 

12) LA PROGETTAZIONE DEGLI 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Tutto ciO che 6 necessano sapero sugli OP-AMP 
L. 15.000 (Abb L 13 500) 
13) IL NANOBOOK Z - 80 - VOL 1 
Tecniche di programmazlone. 
L. 15.000 (Abb L, 13,500) 
14) CORSO DI ELETTRONICA 
FONDAMENTALE 
Testo oimai adoltalo nelle scuole per ilsuoalto valoredidat- 
lico Per capire llnalmente roioltronlca dalla loon a atomica 
ai circuili inlegrall allraverso una esposizione comprensibile 
a lutli Esperimenll o test completano la Iraltazlone 
L. 15.000 (Abb L, 13,500) 
15) INTRODUZIONE PRATICA 
ALL'IMPIEGO DEI Cl DIGITAL! 
Consenle un rapido apprendlmento dei circutti inlegrall. 
L. 7.000 (Abb L 6 300) 

16) COMPRENDERE L'ELETTRONICA 
A STATO SOLIDO 
Un corso aulodldalllco In 12 lezionl per comprondere 
lulll I semtconduttorl e come quesll lunzionano Insieme 
In sistemi elettronlcl. 
L. 14.000 (Abb L 12 600) 
17) AUDIO & HI-FI 
Una pteziosa guida per chi vuote conoscere tutto sull hi-fi 
L. 6.000 (Abb L 5 400) 

18) INTRODUZIONE AL PERSONAL 
& BUSINESS COMPUTING 
Un'mlroduzione esaunonte e semphce al mondo alfascman- 
lo del microcomputer 
L. 14.000 (Abb. L 12.600) 

19) LA PROGETTAZIONE 
DEI CIRCUIT! PLL 
Tutto ciO che 6 necossano sapere sui circuili "Phase Locked 
Loop"(PLL) 
L, 14.000 (Abb L 12 600) 

20) INTRODUZIONE 
Al MICROCOMPUTER - VOL 0 - 
IL LIBRO DEL PRINCIPIANTE 
Un corso pei coioio cho non sanno nienie (o quasi) sui 
calcolaton e gii eiaboraton 
L. 14.000 (Abb L 12 600) 

21) LESSICO DEI MICROPROCESSOR! 
Un pralico rHerimentO a lutli coloroche lavorano nel campo 
dei microcalcolalori o che ad esso sono miercssali 
L. 3.500 (L 3 150) 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 
da inviare a Jackson llallana Edilrice srl - Piazzale Massari. 22 - 20125 Milano 

Cognome- 

Inviatomi i seguenli volumi; 
SCONTO 10% 

AGLI ABBONATI 
□ Pagherd al poslino I'lmporto mdicato piu spese di spedizione 
□ Allego assegno rp —  

di t (in qurslo caso la spedizione 6 graluila) 
□ Abbonato [] Non abbonato 
Banare I numen che mleressano 

CillA Cap. 1 2 3 4 5 6 7 

Codice Flscale (Indispensabiie per le aziende) 
8 9 10 11 12 13 14 

nAla Fir ma 
15 16 17 18 19 20 21 
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ALIMENT AZIONE 
Alimentatore migliorato con il 723 29 
Allmentatore "modulabile"  78 
Alimentatore regolato da 0 - 30V 77 
Alimentatore slmmetrico + 15V 
50 mV   17 
Alimentatore speculare  36 
Regolatori di lensione con il 78L 81 
Tensione di riferimento 
compensala in temperalura  99 
AUDIO 
Ammulolitore per disc-jokey — 53 
Amplificatore audio con Fet 
di potenza   39 
Amplificatore per cuffie  6 
Amplilicatore 
per microalimentatori  22 
Fillro P A. P B. da 18 dB per ottava 27 
Limilatore/compressore  96 
Linea di ritardo analogica  1 
Linea di ritardo digitate  56 
Mixer audio digilale  57 
Misuratore della distorsione 
armonica  107 
Misuratore di picco 
"autoranging"  106 
Preamplificatore microfonico 
munito di AGC  80 
Preamplificatore per incision! 
discografiche  75 
Regolatore dell'ampiezza 
stereo  33 
Ricevitore ullrasonico per cuffie . 50 
Servo amplificatore  69 
Trasmetlitore ultrasonico 
per cuffie   40 
AUTO 
Amperomelro per auto  87 
Caricabatterie automatico  52 
Misuratore dell'efliclenza del freni 94 
Monitore dello stadio della 
batteria dell'auto  43 
Spia acuslica per i lampeggiatori 
di direzione  42 
Voltmetro per automobile  16 

GENERATORI 
Generatore a denti di sega  18 
Generatore a 288 MFIz  5 
Generatore digitale sinusoidale ... 4 
Generatore di onde 
del tipo stop-start     49 
Generatore per I'allineamenlo di 
apparecchi AM/FM  88 
Iniettore di segnali  41 
Oscillatore di onde quadre  98 
Oscillatore seno-coseno   11 
Semplice generatore 
di onde quadre C MOS  9 
Semplice generatore 
di onde quadre LS TTL  8 
Semplice generatore 
di onde quadre TTL  7 
Sintetizzalore di frequenza  103 
TTL-LC-VCO  20 

HF 
Alimentatore "modulabile"  78 
Amplificatore RF a larga banda ,, 23 
Canale di media e bassa 
frequenza FM   93 
Controllo per sintetizzatori 
di frequenza  95 
Economico amplificatore RF  10 
Filtro a cristallo economico   58 
Generatore a 288 MHz  5 
Preamplificatore VHF  26 
Trasmeltilore per i due metri  65 
IDEE DI PROGETTO 
Alimentatore migliorato con il 723. 29 
Alimentatore speculare   36 
Condensatore elettronico variabile . 62 
Filtro a cristallo economico  58 
Fillro antironzio, impiegante 
un'induttanza simulate  34 
Filtro P A. P.B. da 18 dB per ottava 27 
Filtro seletlivo passabanda  48 
Frequenzimelro per sintetizzatori 54 
Generatore di onde quadre del 
tipo stop-start  49 
Mixer video della banda 
passante ridotta  92 
Moltiplicatore di capacita variabile 63 
Preamplificatore privo di Iruscio . 82 
Rettificatore veloce  37 
Rivelatore di passaggio 
per lo zero  25 
Semplice generatore 
di onde quadre C MOS   9 
Semplice generatore 
di onde quadre LS TTL  8 
Semplice generatore 
di onde quadre TTL   7 
Supersemplice interrutlore 
a sfioramento    14 
Tensione di riferimento 
compensala in temperatura  99 
TTL-LC-VCO  20 
IDEE PER LA CASA 
Allarme antifurto   19 
Campanello che produce 
due segnali diversi  35 
Comando automatico per 
I'otturalore  89 
Gong elettronico  13 
llluminatore automatico 
per acquario   79 
Indicatore per allarme 
ultrasonico    47 
Ricevitore a raggi 
infrarossi  21 
Ricevitore per sistemi d'allarme 
ultrasonic!    45 
Ricevitore di segnali emessi 
dai pipistrelli  90 
Riduttore di luce sensor  100 
Rivelatore-avvisatore del livello 
dei liquidi     38 
Rivelatore di doccia fredda  64 
Saldatore a controllo elettronico . 72 

Sincronizzatore per 
diapositive e nastro  102 
Termostato allo stato solido  67 
Trasmeltilore a raggi infrarossi .. 31 
Trasmeltilore per sistemi d'allarme 
ultrasonici   44 

MICROPROCESSOR! 
Circuito anti-rimbalzo  46 
Decoder programmabile degli 
indirizzi  97 
Display esadecimale  101 
Generatore di onde quadre 
del tipo stop-start   49 
Indicatore dell'assenza 
di alimentazione  3 
Modulatori CMOS FSK   72 
Multiplex dei dati  86 
Pilota per data-bus    85 
Software per la sirena di Kojak .. 12 
Trigger per misurare sistemi 
digitali  61 

MODELLISMO 
Caricabatterie NiCad   2 
Gong elettronico  13 
llluminazione dei termini  91 
Regolatore per "glowplug"  66 

PROVE 
Convertitore analogico/digitale ., 32 
Divisore di base dei tempi  83 
Generatore a denti di sega  18 
Generatore digitale sinusoidale.. 4 
Generatore per I'allineamento 
di apparecchi   88 
Indicatore di forme d'onda a LED . 105 
Iniettore di segnali  41 
Millivoltmelro a FET  60 
Misuratore di un transistor  30 
Oscillatore a onde quadre  98 
Oscillatore seno-coseno   11 
Sintetizzalore di frequenza  103 
Tester per cavi DIN  84 
Trigger per misurare 
sistemi digitali    61 

VARIE 
Base dei tempi per conlatori IC. . 70 
Convertitore analogico/digitale .. 32 
Gate sempre inclusive mai 
esclusivo        71 
Interrutlore da azionare 
a piii mani   104 
Lampada ad accensione 
pseudo casuale    76 
Melodie a dente di sega  51 
Metronomo    15 
Ricevitore a raggi infrarossi  21 
Semplice generatore 
di sincronismi video  28 
Semplice mixer video  74 
Trasmeltilore a raggi infrarossi .. 31 

Selektor   7-11 
Mercato     7-93 
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Praticamente unico. 

Finalmente un testo pratico 

che serve dawero a mettere le mani 

sui Sistemi a micropnocessore. 

Fino ad oggi, i libri di testo sui 
niicroprocessori erano piu che altro 

dedicati ai progcttisti, cd crano 

molto tcorici. 

Ecco, invece, un manuale 

esscnzialmcntc pratico, in lingua 

italiana, che inscgna tutto 

suU'hardware, sui software e sulla 

ricerca guasti nei microproccssori: 

sono circa 460 pagine che 

comprcndono 20 lezioni 

complete di introduzioni, 

riassunti e quiz pratici per 

mcglio memorizzare 1c nozioni. 

In piii, le appcndici 

contengono tutta la documen- 

tazione sia di hardware che di 

software neccssaria. 

Il libro e curato dalla Hewlett- 

Packard, di cui segnaliamo qui tra 

Taltro il laboratorio portatile 5036A, 

una valigetta completa di microcom- 
puter c alimentatore, cspressamcntc 

idcata per escguirc gli espcrimenti 

che si susscguono nel volume, c per 

1'addestramcnto alia ricerca guasti 

nei Sistemi a microprocessore. 

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

Inviatemi N0 copie del volume: "Practical 
Microprocessors: hardware, software e ricerca guasti", 
al prezzo di Lit. 35.000 cad. piii le spese di spcdizione. 
□ paghero al postino. 
Q allege assegno (in questo caso la spcdizione c gratuita). 

I 

Srl 

e^trlce I 

I 

Nome Cognome 

Posizione  

Ditta  

Jf^ 
Codicc fiscale (per le ditte) 

Via  

Citta, CAP  
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servizio eireuiti stampali 

glugno 19/9 
EPS 9453 goneraiore di (un/iom 

sempllco L 8 000 
EPS 9453F ponnollo po» gonoraloro di 

lon/iom somplice L 4 850 
EPS 9465 alimoniaioro siabilizraio a 

circuilo inlogralo L 4 000 
EPS 78041 tachnnelro per In bictclelln L 2 000 
EPS 1234 nduiloro dinamico del 

rumoio L 3 300 
EPS 9743 comnndo aulomniico per il 

cambio dells disposdtvo L 2 500 
EPS 4523/9031 id folografie di Kirlian L 7 400 
EPS 1473 simulatoii' di lischio a vaporo L 3 650 
EPS 1471 smtdh/^alorc di vaponcia L 3 400 
EPS 9765 inteiiore di kognalt L 2 450 

lugllo/agoalo 1979 
EPS HBH auslereo aiimenialoro« 

. HB12 ampiiltcaiord HI-FI d« 3W L 7 900 
EPS HB13 atisloreo proamphlicalore L 8 300 
EPS H04 rifefimunio di iroquenza 

umvvrsalo L 5500 
EPS 9525 mdicatore di picco a LED L 4 300 
EPS 77005 distorsiomoiro L 5 900 
EPS 77059 alimontatore 0-I0V L 4 200 
EPS 77101 ampnlicaioro por autorndio 

du 4 w L 3 300 
EPS 9398 . 9399 prcampiilicaloro proco L. 10 500 
EPS HBI4 at.jldroo prdamplilicaioro 

fono L 4 400 

•etlembra 1979 
EPS 9797 Inner logartirmco per camera 

oscura L 5 000 
EPS 9860 PPM vollmeiro di picco AC 

su scala loganimica L 4 900 

EPS 9817-1 t 2 voiimolro LED con UAA 180 L 5 900 
EPS 9970 osctiiographics L 5 500 
EPS 9952 saldalore a lomperaiura 

conirollaia L 4 900 
EPS 9827 campi magneiici in medicma L 3 600 
EPS 9927 mim-ffoquonzimelro L 6 900 

ollobre 1979 
EPS 9344-1 t 2 mint lamburp L 8 500 
EPS 9344-3 gonoralore di nimi IC L 4 500 
EPS 9948 gonoraiore smusoidale a 

Irequenzc lisse L 6 000 
EPS 9491 scgnalalore per parcnimetfi L 3 500 
EPS 79026 iniorruitore a bailimano L 4 500 

novembre 1979 
EPS 9401 cqum L 7 000 
EPS 79005 mdicaiorn digiiaie umvorsalo L 5 500 
EPS 9/51 snono L 4 500 
EPS 9755 1-2 lormnmciro L 9 800 
EPS 9325 il digibull L 7 500 
EPS /9075 microcompuior basic L 18 500 

die ombre 1979 
EPS 9987 1 2 amplilicaiorn lelelonico L 7 900 
EPS 79006 giOCO prova lor/a L 5 700 
EPS 79073 cosUu/iono do! r.ompuicr 

per IV Games (main board) L 38 000 
EPS 79073-1 2 coslruzione del computer 

por TV Games (powor sup- 
ply o kovboard) L 17 500 

EPS 9906 alimenialore per mice 
compulot haste L 9 900 

EPS 9005 scheda con 4k di HAM L 35 000 
EPS 9967 modulalore TV UHF VHF L 4 500 
EPS 00024 bus board L 12 900 

gennaio 1980 
EPS 9984 fu/z-ho* variabile L 4 zoo 
EPS 9965 lasliora ASCII L 16000 
EPS 9988 pockoi bagatolip igioco 

di dMlreua) L 4 500 
EPS 9985 conlnrnmuti chioccianie L 6 300 
EPS 9966 olokiormmai L 17 000 
EPS 79519 smtonia a tasii L 8 900 

lebbralo 1980 
EPS 9974 ttvclaloid a prossimilu L 6 500 
EPS 79030 rcsiensronn delle paginc 

neH'Bleklorminnl 

EPS 79080-1-2-3 il digifarad" L 10900 
EPS 79514 gnio dipper L 4 300 
EPS 78003 lampcggraloro dr polenza L 4 500 
EPS 79077 sompltcr cHeili sonon L 4 500 
EPS 78087 chassis di media frequanza L 5 500 
EPS 79002 docodilrcaiore sloreo L 5 800 
EPS 79095 olnkdoorholl L 11 000 
mar/o 1980 
EPS 79019 gunoraloro smusoidale L 4 900 
EPS 9913 1/2 umia di nverboro digiiaie L 15 000 
EF'S 79040 modulalore ad aneiio L 6 300 
EPS 9753 biglia olGllronica L 7 400 
EPS 80021-18/28 smioma diqriaio L 16 900 
EPS 80016 dislurbalorr- oloMromco L 3 900 
uprllc 1980 
EPS 79650 coriverlilorc por ondo curio L 4 500 
EPS 79039 

r panneHo monoseidktor L 19000 
EPS 79070 slcnloro L. 8 500 
EPS 79071 assislunlor L 6 000 
EPS 00023 lopamp L 3 500 
magglo 1980 

EPS 79024 ncancaiore alfrdabile L 5 000 
EPS 00031 lopproamp L. 9 400 
EPS 80054 voloie una voce slrana' ^ 

(modulalota ad anollo) L •1 500 
EPS 79093 iimor/controllei progtammnh L 6 400 
EPS 80009 sewur (elfeili sonon con 

nvorboro analogiCO) L 6 900 
grugno 1980 
EPS 80018-2 nniunno alliva 
EPS 80019-1 por rauiomebtle I 6 000 
EPS 80084 acconsione a transistor L 9 000 
EPS 80086 Icmponzzatoro inlelligonie' 

per lergicnsiallo L 7 500 
EPS 00096 misuralore di consumo 

del carburanlo L 15 000 
EPS 8009/ Icrrmamo i ladn' laniifurlo) L 4 000 
EPS 80101 mdicaturo dolla Icnsione 

delta baltena L 4 000 
EPS 80102 on probe ad aslina L 4 000 
EPS 80109 prolazione por la bailona L 4 500 
EPS 7043b «*u»sidio da campeyyio L 4 000 
lugllo/agoslo 1980 
EPS 78065 ridullOM* di luco sonsur L 4500 
EPS 79517 carrca bailona atiiomalic t L 4900 
EPS 79505 .'immutuliiote por 

disc-iockey L 6000 
EPS 79114 •roquonzrmelro pei 

sinlelizzaloti L 5300 
EPS 79509 servo amplllrcalOrO L 3200 

servizio dlschi software 

uP TV Games 
four- In-a-row surround 
music box fun and 
games, clock 

jiP TV Games 
les? patiorns. 
PVI programming 
space shooi-out 

ESS 003 L. 4.800 

ESS 006 L 5.500 

Tutli i circuit! stampati. i dischi software 
sono in vendita presso le sedi GBC e 
i migliori rivenditori, e possono essere 
richiesti in contrassegno alia nostra 
Redazione utilizzando il coupon qui sotto. 

Tagliando d ordine da inviare a; J.C.E.-Elekfor. Div. EPS-ESS - Via dei Lavoratori 124 - 20092 Cinisello B. 

Nome 

Connome 

Via n" 

Cilia CAP 

Firma 

Data 

Codice fiscale (indispensabile per le aziende) 

Invialemi direltamente o Iramite il punto dl vendita GBC a me piu 
vicino il seguente materiale. pagherd l importo indicato nel n" 14 di 
Eleklor H spese di spedizione. 
Termini di consegna; 

EPS 60gg dalla data di ricevimento deM'ordine 
ESS 90gg dalla data di ricevimento deH'ordine 

| EPS EPS 1 ESS 

| EPS EPS ESS 

| EPS EPS ESS 

1 EPS | EPS | ESS 



elektor kit 

Un servizio 'XjJttLudtCi per gli appassionati di autocostruzione elettronica 

•Xju'MlJcU mette a disposizione alcuni kit basati sui montaggi pubblicati sulla rivista Elektor 

GENERATORE 01 FUNZIONI 
SEMPUCE HE 103 

rw 

11 generalore di funzioni 6 un 
appaxecchio universale ed 
ulilissimo 
Allmenlazione; ISVc.a, 
Campo di frequenza (8 gamme): 

10 Hz +200 KHz 
Funziom d'uscila: Sinusoidale- 

triangolare-quadia-impulsi 
Tensione d'uscila: da 0 a 1 V 
Impedenza d'uscila: circa 5 Q 
Distorslone onda sinusoidale; 0,596 

L. 61.000 

ESPERIMENTI 
IN MEDICINA KE 101 

1 

f 
& 

Ouesto semplice apparecchietlo 
produce un campo magnetico 
allemalo, adallo all'impiego 
medico. 
Alimenlazione: 9 Vc.c. 
Assorbimenlo: 10 mA 
Frequenza di oscillazione: 

da 2,5 Hz a 14,2 Hz 

L. 14.000 

INTERRUTTORE 
A BATTIMANO KE 102 

U lettore s'immagini d'essere 
seduto nel suo saloilo, confonalo 
dalla compagnia di alcuni amici, 
allotchfe nota che il Iramonlo inizia 
a ridurre la luce eslerna, A1 
momento egli balle le mam, ed - 
opld - si accendono le lampadinel 
II lettore, ha risparmialo il faslidio 
di alzarsi dalla conforlevole 
poltrona, 
Alimenlazione: 9 Vc.c 

L. 17.500 

ogni kit comprende: 
piastre a circuito stampato originale Elektor 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 

Q ^                                                       

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

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

Dilta   

Via n"  

Cilia   CAP- 

Siamo inleressali a ricevere ulterior! inlormazioni sulla possibllila di divenlare nvendilori di Elektor. 



COUNTERS LSI: 

i contatori che contano 

f \ 
COUNTERS 

For DC to 5MHz counting 
applications. 

LS7030: DC to SMHz eight decade 
MOS up counter with 8 decade 
latch and multiplexer 
Multiplexed BCD and 7 segment 
outputs. Single power supply +4,75 
to +15VDC (full frequency range 
over full voltage range). Compati- 
ble with CMOS logic. Counter out- 
put latches. Leading zero blanking. 
40 pin DIP 

V  

( A 
For 5MHz to SOOHHz 

counting applications. 

LS7031: DC to 5MHz six decade 
MOS up counter with 8 decade 
latch and multiplexer 
Multiplexed BCD outputs. Access 
to LSD latches allows attachment 
of prescalers lor counting to 500 
MHz Leading zero blanking Single 
power supply operation +4 75 to 
+15VDC (full frequency range over 
lull voltage range) Compatible with 
CMOS logic 40 pin DIP 

V y 

f "S For counting applications 
requiring presignalling and 

recycling. 
LS7050: DC to 50 KHz six decade 
up/down counter 
Counting down: 2 signals, optional 
recycling: counting up: 2 signals, 
optional recycling, zero detect out- 
put. Divide by 5 or 6 inputs, 7- 
segment output. Latches Leading 
zero blanking High noise immunity. 
All outputs CMOS compatible over 
entire power supply range (+5V to 
+15V) 40-pin DIP 

\ y 

For DC to 10 MHz counting 
applications. 

LS7060: DC to 10 MHz 32-bit MOS 
binary counter with 32-bil latch and 
multiplexer, 
8-bil Iri-slale multiplexed outputs. 
Single power supply +4,75 to +5,25 
VDC Bus compatible. 18-pin DIP. 

\  

y v 

For DC to 2.56 GHz 
counting applications. 

LS7061: DC to 10 MHz 32-bil MOS 
up counter with 40 bit latch and 
multiplexer 8-bil Iri-stale multiple- 
xed outputs Access to 8 LSB lat- 
ches allows attachment of presca- 
lers lor counting to 2 56 GHz Single 
power supply operation +4 75 to 
+5.25 VDC. Bus compatible, 24- 
pin DIP, 

v y 

y \ 
CMOS DIVIDERS 

All generate time bases from 50/60 
Hz input All feature: input shaping 
network: resetlable: division select 
input 50/60 Hz; clock enable input; 
8-pin mini-DIP — inputs arranged 
so that circuit cannot be damaged 
if plugged in backwards 
RED 5/6 10 pulses/sec. RED 
50/60: 1 pulse/sec RED 3000/ 
3600: 1 pulse/minute, RED 100/ 
120:1 pulse/2 seconds RED 300/ 
360: 1 pulse/0.1 minute. 

V  

f > 
COMPARATOR 

For multicomparison 
applications; to be used 

with LS7040. 

LS7240; 7 level comparator/multi- 
plexer with parallel BCD inputs. Se- 
ven comparators can be loaded 
with one set of thumbwheel swit- 
ches Contents of any comparator 
constantly available lot 7-segmenl 
display Two or more 7240s can be 
used with one 7040, offering as 
many levels as needed 40-pin DIP 

\ y 

/* \ 
MULTIPLEXER/ALPHA- 

NUMERIC 
DISPLAY DRIVER 

For switching applications 
and alpha-numeric display 
applications requiring up to 

60V. 
LS7110: Binary addressable latched 
8-channel multiplexer/demultiplexer/ 
driver Ion-implanted P Channel 
MOS circuit compatible with CMOS 
and TTL systems Drive voltages 
up to 60V 16 pin DIP 

\   / 

y N 

SUPERDUO ■ 
snc HBB B 

Via Tagliamento 283 
21040 Cislago (VA) 

^ Tel. 0332/9630 835 ^ 

For multi-comparison 
applications where parallel 

outputs are required 

LS7040: Dual 3 decade up/down 
counter with parallel BCD outputs. 
Selectable as 6 decade or dual 3 
decade up/down counter DC to 
350KHz count frequency at +5 volts 
Fully synchronous operation Inputs 
CMOS, TTL, and DTL compatible 
at +5V operation Reset. 
Count enable Power-on-resel 40 
pin DIP 

KEYLESS DIGITAL LOCK 
The first! Now you can make a digital lock as tiny as the 

digital keyboard. 

Features: 

• Stand Alone Lock Logic 
• 5040, 4 Digit Combinations 
• Out of Sequence Detection 
• Direct LED and Lock Relay Drive 
• Chip Enable (For Automotive 

Applications) 
• Externally Controlled Convenience 

Delay 

Save Memory (Fa Valet Parking, etc.) 
Internal Pull Down Resistors on 
All Inputs 
High Noise Immunity 
Low Current Consumption (40 
//A max @l 2VDC) 
Single Power Supply Operation 
(+5V to +18V) 
Momentary or Static Lock Control 
Output 
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Un occhiata aH'illuminazione 
A chi non piacerebbc ridurre del 10% I'im- 
porio della luce? Ebbene, cio non e inipos- 
sibilc, basia adottare un nuovo tipo di lam- 
pada recentemenie proposta dalla Philips! 
L'idca. di base, e molto semplice. E nolo 
che le lampadc fluorescenti ("TL" secon- 
do il codice Philips) sono piii effieiemi di 
quelle a filamcnto convenzionali. 
Ed allora? Beh, si prcnde una lampada 
fluorescentc miniaiura, la si monta su un 
bulbo (con il relaiivo startered il rcatiore). 
la si numiscc di un attacco a baionctta o a 
vite in grado di collegarsi ad un normale 
portalampade. ed ecco tutto. II risullato 

1 

Tabella 1 normale lampada Philips lampada ad 
ad incandescenza "SL" incandescenza mumta 

Potenza di rilleltore inlerno 
I wantaggio") 75W 18W 40W 
luminosity 900 lumen 900 lumen 900 lumen 
etticienza 12 lumen/w 50 lumen/w 25 lumen/w' 
durata media 1000 ore 5000 ore 2000 ore" 
prezzo al 
pubblico £900/1200 £ 13.000 £ 4000/10 000 
costo della 
lampada per 
5 000 ore di 
lavoro cinque volte SL due volte e 

la SL mezzo la SL 
costo totale 
dell energia 
eleltnca per 
5,000 ore di 
lavoro (circa) £ 28 200 £ 18 000 £ 22 220/33 800 

"Massimo teonco 

(figura I) e un rimpiazzo dirctto per le 
lampade convenzionali che per la medesi- 
ma intensila luminosa, assorbono sola- 
mente un quarto della polenza elcttrica. 

Le cose non sono cosi semplici, a ben 
vedere, ma prima di csporre dei dettagli 
lecnici relativi ai fatti secondari, puoessere 
interessante osservare cosa si olticne di 
prcciso dalle nuove lampadc. Una "SL"da 
18W (che "SL" voglia dire Super Lampa- 
da?) offre la stessa intensity luminosa di un 
bulbo comunc da 75W ed ha una vita ope- 
rativa di pi£i di 5.000 ore, vale a dire oltre 
cinque volte quella del bulbo a filamcnto. 
La luce cmessa e identica a quella di una 
lampadina usuale e non si ha la "brutta" 
fredda luce bianca che chiunque associa ai 
tubi lluoresccnti. In piii, le nuove lampade 
iniziano quasi subito ad emettere luce, do- 
pe una pausa brevissima, e soprattutto 
senza I'irritante periodo di attacca-stacca 
in cui spesso un fluorescente lampeggia. In 
sostanza, si ha un efficace rimpiazzo per le 
lampade convenzionali. Ma vediamo;cosa 

riserva il prezzo? Ciascuno blocchi le pro- 
prie cinture di sicurezza e si assicuri benc 
sulla poltrona: circa 13.000 lire a lampada! 
Qui cntrano in campodiversi ragionamen- 
li su base cconomica. Si pub vedere la 
nuova lampada come uno sprccocosi co- 
me un risparmio (da una pane la spesa 
viva, dall'altra il risparmio di energia) ma 
tuttosommato, a quanto pare, la nuova 
lampada si rivela vincenle. II punto di vi- 
sta. del profilo dell'energia, i bene csposto 
dalla figura 2. L'energia totale impiegata 
in un impianto domestico e indicata asini- 
stra (assumendo che il riscaldamento, la 
fornitura d'acqua calda c la cucina funzio- 
nano a gas o a petrolio, o cherosene), eche 
l'energia elcttrica assorbita sia quellaespo- 
sta in dettaglio a destra. La porzione rap- 
presentata dall'area grigia in eimaallaco- 
lonna deirelctlrieila, manifesta il rispar- 
mio ottenuto con I'impiego dclle lampade 
SL al posto di quelle convenzionali, ed e 
dimostrato che in lal caso, I'economia puo 
giungere al 15%! 

Elettricitd 
(14%) Luce (22 ) 

Acqua calda, cucina 
(11%) \ 

\ Piccoli 
elellrodomeslici (9%) \ 

\ Radio, TV, ecc. (10%) 

\ Frigorilero (15%) 

Riscaldamento (75%) \ 

\ 

Riscaldamento cenlrale 
(sistema di controllo) 
(19%) 

\ 

Lavalrice 
25%) 

Energia totale 
(eleltricila, gas, ecc) 

Sola energia elettrica 
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Bene. allora si risparmla in cnergia. Ma 
qual'e il risparmio rcale, in lire, con nn lipo 
di lampada che costa quasi dieci volte tan- 
to, rispetlo ad una normale? Perappurare 
questo fattore, si vedc atlcntanienle valu- 
tare la Tabella I, comparando i costi total! 
che si hanno con le lampade a filamento, 
quelli impost! dalle SL ed ancora da una 

1 

i 

lampada alternativa ora proposta dallu 
General Electric, dalla Durotest e da altri 
(si tratta piii che allro di lampade a lila- 
mento munite di un rivestimentoche rillet- 
te la luce verniciato alPinterno del bulbo). 
In tuili i casi, il coslo tolalesulle S.OOOore, 
e basalo, come calcolo, sul coslo deU'elel- 
tricita a 58 lire al KW circa. 
Anchc se il calcolo e stato pesato a sfavore 
della SL (si e assunto che il filamento di 
una lampada normale duri 1.000 ore in un 
impicgo normale, e che il rillettore relativo 
abbia un rendimento massimo, eguale a 
quello teorico), la nuova lampada conli- 
nua a manifestarsi un cavallo vincente. In 
piii, visto che il costo della cnergia eletlrica 
tendc a salire.di con verso, il costo d'impie- 
go della nuova lampada tende a scendere, e 
la diffcrenza va sempre piii a vantaggio 
della lampada Philips come possono di- 
mostrare i due esempi cheseguono; primo 
il risparmio di energia. Ogni anno si ven- 
dono in Europa circa 1500 milioni di lam- 
pade incandescenti, ed approssimativa- 
menle meta di queste sono per uso dome- 
stico, mentre il restante copresettori "pro- 
fessionali" (industria, alberghi, ristorami. 
scuole ecc.), Metliamo che, dopo un certo 
periodo.il 10% del mercato consumer ed il 
25% di quello professionale sia occupato 
dalla nuove lampade SL. Se cio avvenisse, 
250 milioni di lampade SL rimpiazzereb- 
bero quelle comuni con un risparmio di 
circa 14,5 mila milioni di kilowatt all'ora 
ogni anno, a dire oltre 750 miliardi! Se 

r 

\ 

i \ U5 
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1. Bulbo eslerno. 
2. Tubo a scarica. 
3. Polveri lluorescenll, 
4. Reallore. 
5. Elettrodo. 
6. Lamina blmelalllca. 
7. Starter, 
8. Plastra dl monlagglo. 
9. Contenllore. 

10, Inlerrullore lermlco. 
11, Condensalore, 
12, Cappuccio della lampada. 

vogliamo mettcrla in altro e piii evidente 
modo. con questo risparmio, lutte le fami- 
glie di Roma potrebbero avert- la luce gra- 
tis per 10-12 anni. 
Un ulteriore esempio illustra ancor piii 
chiaramentc la questione finanziaria. In 
un albergo delle mcdio-grandi dimension!, 
vi sono 4.000 lampade inslaliate. Hbbene, 
se il 75%' di queste sono inslaliate con delle 
lampade SL da I8W. si ha un risparmio 
annuo di circa £ 51,000,000! 
Un'occhiata airinlerno. 
Nella figura 3si osserva unospaccatodella 
nuova lampada. Come si vede, I'elemento 
fluorescente e piegato a forma di doppia 
"U" ed il reatlorc sono ai tcrminali. 

Logicamente, la piegatura di elemcnto 
fluorescente i tutt'altro che facile, in spe- 
cial modo se la polvere da luogo alia fluo- 
rescenza deve essere applicata all'interno 
del tubo prima della piegatura, che com- 
pona il surriscaldamento relativo. 
6 chiaro che la Phlips ha una grande cspe- 
rienza in fatto di fluorescenti piegati a W o 
circolari, ma per questa particolarc appli- 
cazione e stato necessario sviluppare un 
rivcstimenio completamenle nuovo. Di- 
fatli, i stato necessario lo strato fuorescen- 
tc in gradodi sopportare la notevole piega- 
tura. pur producendo il medesimo "colo- 
re" di una normale lampada ad ineande- 
scenza, con la piii clevata cfficienza possi- 
bile, 
A quanto pare I progettisti devono avert- 
avuto suceesso, se ora la lampada e pro- 
dotta in serie! 
Un ulteriore problema connesso con la 
progcttazione. e stato fare in modo che il 
rimpiazzo delle lampade normali potcsse 
avvenire direttamentc. 
Ci6 ha evidentemente posto dei limili 
slringcntissimi al peso ed all'ingombro! 
Per quel che concerne I'ingombro. nella 
figura 4 si vedc il paragone con lampade 
incandescent! da 75W, il diatnetro della 
SL (versione I8W) i 72 mm conlro 60 mm 
della incandescentc; la lunghezza della SL 
c 160 mm conlro i 108 mm dell'esemplare a 
filamento. Non c'd male, se si considera 
che la SL pub essere impiegata senza una 
condotta decorativa. 
II peso e un'altra faccenda. La SL pesa 520 
grammi, conlro i soli 35 grammi di una 
normale lampada ad incandesccnza. Vi c 
quasi mezzo chilo in piii! 
La Philips, tuttavia assicura che il peso 
rientra negli standard inlcrnazionali per i 
portalampadc ed accessor!, 
Vi e ancora una diffcrenza tra la SL c le 
lampadine ad incandesccnza: la SL non 
puo essere usata con i regolatori di luci 
triac convcnzionali. pcrche. cosi come altri 
complessi fluorescenti, non si ha un buon 
funzionamcnto con i semiperiodi di rele 
troncati bruscamentc da un triac o uno 
SCR 

w 



Linea di ritardo 

analogica 

Vi sono numerose applicazioni, nclle 
quali sono necessarie Ic linee di ritardo 
audio, ad cseinpio se si vogliono realizza- 
rc dei sistemi di phasing c vibrato, o di 
eco, cosi come di riverbero, e sono noli 
dci sofislicatissimi altoparlanli che preve- 
dono una compcnsazione attiva del tem- 
po di propagazione funzionanti in lal mo- 
do. Unodei modi piit semplici perottene- 
re I'effetlo desidcralo per via elettronica, 
e impiegare degli shift register, o registri a 
scorrimento, del tipo "bucket brigade". 
Ve ne sono molti lipi sul mercato, ma uno 
dal particolarc intcresse i il Reticon SAD 
412, che comprende 512 stadi e ramplifi- 
catore-separatore del clock incorporalo, 
II delto, rende possibile I'impiego, per il 
pilotaggio, di tin clock scmplice, monofa- 
se; anche un semplice multivibratore 
CMOS. 
La figura I mostra una linea di ritardo 
utilizzante lo SAD 512.1 segnali d'ingres- 
so devono essere posilivi nei confronli del 
terminalc a 0 V, e percif) il segnale audio 
d'ingresso t portato prima di tutto ad un 
amplificatore invertente IC2, che ha I'off- 
set positive in CC regolabile per mezzo 
del PI. II generalore di clock 6 un multivi- 
bratore astabile formato da delle gates 
CMOS NAND (gates N1 ed N2) che ha la 
propria frequenza regolabile Ira 10 kHz e 
100 kHz tramite il P3. II separatore di 
clock compreso nello SAD 512, divide la 
frequenza di campionatura, fc. dello 
SAD 512, varia tra 5 kHz e 50 kHz. II ri- 
tardo prodotlo dal circuito £ di n/2fc, ove 
n ^ il numero degli stadi compresi nell'IC. 
Di conseguenza, il ritardo pu6 essere va- 
riato tra 5,12 ms e 51,2 ms. Per ottenere 
un ritardo piu prolungato, logicamenle ^ 
possibile collegare in cascata piu SAD 
512, e cio risulta facile perch^ non si deve 
impiegare un sistema di clock in qualche 
modo speciale. 
Per minimizzare il rumorc del clock, le 
uscite degli stadi finali e dei relativi piloti, 
nell'IC, sono sommate tramite R7. R8 e 
P2, Se tuttavia il circuito deve essere im- 
piegato con la frequenza di clock minima, 
il rumore del clock diviene comunque 
udibile, ed allora il circuito passabasso 
mostrato nella figura 2 deve essere colle- 
galo all'uscita. Si tratta di un filtro di Bul- 
lerwort del quarto ordine, che ha una fre- 
quenza di laglio di 2,5 kHz ed una pen- 
denza di - 24 dB per ottava. 
Logicamente, se s'impiegano frequenze 
di clock basse, e necessario ridurre la 
massima frequenza d'ingresso alia meta 
di quella di campionatura. Cio puo essere 
oltenuto collegando il filtro di figura 2 al- 
I'ingresso della linea di ritardo come si ve- 
de nello schema a blocchi di figura 3. 
Per regolare il circuito, la frequenza di 
clock deve essere abbassata sino a che di- 
viene udibile. Di seguito il P2 va regolato 
sino a che il rumore del clock risulta ri- 
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dotto al minimo. La frequenza di clock va 
quindi aumentata ed il segnale da traltare 
applicato al complesso. 
II livello del segnale va aumentato sino a 
che la distorsione diviene evidente, dopo- 
diche PI deve essere regolato per mini- 
mizzarla. Questa procedura (I'aumento 
del segnale all'ingresso e la regolazione 

del PI) va ripetuta sino a che non si posso- 
no ottenere successivi miglioramenti. 
In alternativa, se e disponibile un oscillo- 
scopio, PI deve essere regolato in modo 
tale che si riscontri la tosatura simmelrica 
delle forme d'onda allorche il circuito e 
sovraccaricato da un segnale troppo am- 
pio. 

elektor luglio/agoito 1980 — 7-13 



/" 

Caricabatterie NiCad 

supersemplice 

Le batterie ricaricabili al Nichel-Cadmio, 
hanno una diffusione scmpre crescenlc e 
s'impiegano in moltissime funzioni, visto 
che offrono (a lungo Icrmine) dei sostan- 
ziali risparmi, rispetto alle normal! pile a 
secco. Logicamenie, all'inizio, la spesa 
necessaria i notevole sia per il costo in- 
trinseco degli element!, sia perche occorre 
un apposito caricabatterie; luttavia, si 
pub impiegare il semplice sistcma di rica- 
rica qui dcscritto che impiega delle parti 
normalmenle coinprese nel cassetto delle 
scorte e dei recuperi di qualunque speri- 
mentatore. 
Per ottenere la vita operativa piu prolun- 
gata dalle batterie NiCad (come dire il 
massimo numero di cicli di ricarica) b ne- 
cessario cffettuare la carica con una cor- 
rente pressoche costanle. La funzione 
pub essere ottenuta in modo semplicissi- 
mo effettuando la carica tramite un ele- 
mento resislivo, ed impiegando un ali- 
mentatore che eroghi una tensione piit 
ampia di quclla nominate della batteria. 
Le variazioni nella tensione della batteria 
mentre avviene la carica, in lal modo, 
hanno un effetto molto limitato in rela- 
zione alia correnle che circola, 
II circuito consiste semplicemenle di un 
trasformatore, di un diodo rettificatore e 
di una resistenza posta in serie, come si 
vede nella figura 1. II grafico di figura 2 
permette di calcolare il valore della resi- 
stenza limitatrice. Sull'assc verticale e ri- 
portato il valore che si ricava dal seconda- 
rio del trasformatore, mentre su quello 
verticale il valore della resistenza limita- 

trice. Per il calcolo si lira una linea oriz- 
zontale dalla Utr (RMS) sino ad interse- 
care la linea diagonale che riporla la 
tensione richiesta per la batteria. 
Dal punto ricavato, si lira una linea per- 
fettamenle verticale e sull'asse orizzonta- 
le si ha il valore della resistenza che serve, 
espresso in ohm. Per esempio, la linea 
tratteggiala nella figura 2, mostra che se 
la tensione ricavata dal trasformatore e 
18 V e la batteria c da 6 V, mentre la resi- 
stenza che serve i 36 ohm. 
II valore ricavato b valido per una corren- 
le di ricarica di 120 mA eseoccorronoal- 
tri valori la resistenza pub essere ricavata 
per interpolazione; ad esempio, i valori 
giusti saranno 18 ohm per 140 mA, 72 
ohm per 60 mA ecc. II DI pub essere so- 

1 1N4001 r a 

r 
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J 

stituito con un rettificatore a ponte, nel 
qual caso la resistenza data per una certa 
intensity deve essere raddoppiata. La dis- 
sipazione (watt) della resistenza deve es- 
sere pib grande di I2 R, ove I e la correnle 
di carica in A, ed R la resistenza in ohm. 
Visto che il circuito non incorpora alcun 
sistcma atto a troncare la carica, il relati- 
ve rapporto non deve essere troppo gran- 
de in confronto alia capacita di erogazio- 
ne, altrimenti la vita operativa deU'ele- 
mento non pub che risultare abbreviata. 
Come regola generale, b possibile caricare 
la maggioranza degli elementi NiCad con 
delle intensity di 0,1 Co meno anche per 
diversi giorni, ove per C s'intende la capa- 
cita di scarica della batteria espressa in 
ampbre-ora. 

Indicatore deH'assenza 

alimentazione 

Molli circuiti, e specialmente quelli digi- 
tali che impiegano delle memorie ad ac- 
cesso casuale, nonche gli orologi digilali, 
devono essere alimentati di continue, al- 
trimenti non funzionano correttamente. 
Se Talimcntazione di una RAM b inter- 
rotta, i dati in essa riposti si volatilizzano, 
e lo stesso avviene per le circuiterie degli 
orologi digiiali. 
II circuito rivelatore delle interruzioni di 
alimentazione qui descrilto avverle di 
ogni disfunzione ed accende un LED non 
appena la tensione torna, informando I'u- 
tentc di un microprocessore che le infor- 
mazioni riposte in una RAM sono inat- 
tendibili ed occorre riprogrammarle, o 
chi impiega un orologio elettronico che 
I'ora b inesatta e bisogna regolarla. 
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Quando si applica la tensione per la pri- 
ma volta, I'ingresso invertente dell'ICl b 
portato ad un valore di 0,6 V piu basso 

deH'alimentazione generale tramite DI. 
Premendo il pulsante di reset, Pingresso 
non invertente dell'ICl giunge ad un li- 
vello eguale al positive generale. ed in lal 
modo I'uscila dell'IC diviene "alta", por- 
tanto I'ingresso non invertente a livello 
alto a sua volta, che rimane tale anche se il 
pulsante b lasciato andare a riposo. Di 
conseguenza, il LED D2 non si accende. 
Se 1'alimentazione e interrotta, lutti i va- 
lori di tensione, logicamente, cadono a 
zero. Una volta che Palimentazione torni, 
I'ingresso invertente dell'ICl e immedia- 
tamenle portato al valore elevato prece- 
dente tramite il D1. Tuttavia, CI b scarico 
e mantiene I'ingresso non invertente bas- 
so, cosicchb I'uscita dell'ICl rimane a sua 
volta bassa e D2 si accende. 
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Generatore digitale 

sinusoidale 

I generatori digital! che erogano dei sc- 
gnali sinusoidali a bassa distorsione e fre- 
quenze fisse, sono estremamente utili per 
effettuare prove di distorsione nel campo 
delle apparecchiature audio. 
Sfortunatamente, la maggioranza dei cir- 
cuit! analogic!, che si basano su di un ter- 
mistor o dei FET per stabilizzare I'am- 
piezza, soffrono della notevole costante 
di tempo di quest! disposilivi, ed in lal 
modo, se vi sono delle fluttuazioni rapidc 
non e possibile avcre quella rapida corre- 
zione che sarebbe necessaria per ottenere 
una bassa distorsione. 
Sintetizzando con un sistema digitale un 
segnalc a forma di sinusoide, il problema 
deirinstabilili in ampiezza pud essere 
agevolmenle superato. II circuilo, consi- 
ste principalmenle di un generatore di 
clock realizzato tramite Nl e N2/ di un 
divisore per 32, IC3, nonchd di un registro 
a scorrimento a 16 bit munito di uscita in 
serie ed in parallelo, che comprende IC! 
ed 1C2. 
L'uscita Q5 dcll'IC3 i collegala all'in- 
gresso dei datidell'ICI. Periprimi 16 im- 
pulsi di clock, quesla uscita rimane allo 
stato alto, cosicche i detti sono caricati 
nel registro a scorrimento e falti avanzare 
dal clock sino a che le sedici uscite sono 
allo -tato alto, Ciascuna uscita dello shift 
register & connessa al P2 tramite una resi- 

Resislenze: 
R1 = 39 k 
R2 = 8k 2 
R3.R30,R31.R37 = 1 M 
R4,R10,R22,R28 = 6k8 
R5,R29 = 330 k 
R6,R26 = 27 k 
R7,R27 = 180 k 
R8,R24 ■= 5k6 
R9,R25 = 150 k 
R11 ,R23 = 120 k 
R12,R20 = 12 k 
R13,R15,R16,R17, 
R19,R21 = 100 k 
R14,R18 = 2k2 
R32,R33 = 18 k 
R34,R35 = 33 k 
R36=10 k 
PI = 10 k trimmer 
P2 = 4k7 (5 k) trimmer 

Condensalori: 
C1 ,C2,C3 = vedi leslo 
C4= 10 ti/25 V 
C5 = 680 n 
C6 ■ 100n 
C7 = 270 n 

Semioondultori; 
IC1,IC2= 4015 
ICS = 4024 
IC4=4069 
IC5,IC6 = LF 356 

stenza, ed in tal modo, le uscite produco- 
no sul P2 una serie di gradini. 
Con una scella opportuna dei valori delle 
resistenze, la forma d'onda che appare sul 
P2 pud essere rcgolata in modo da appari- 
re come un scmiperiodo, dal livello zero 
al livello di picco. Siccome lequattro par- 
ti in cui pud essere divisa una sinusoide 
sono simmelriche, d abbastanza facile 
sintctizzare in lal modo I'altra pane del 
pcriodo che costituisce I'intera forma 
d'onda. 
Dal diciassettesimo impulse di clock al 
trenladuesimo, l'uscita Q5 dell'IC3 rima- 
ne bassa, cosicche lo shift register b cari- 
cato con dcgli "zeri" e la tensione sul P2 
scende verso lo zero con un andamento 
che b rimmagine speculare della salita 
verso il livello di picco. Quando intervie- 
nc il Ircnlatreesimo impulso di clock, l'u- 
scita Q5 deiriC3 lorna a divenire alta e 
I'intero ciclo si ripetc. 
La forma d'onda sul P2. comprende an- 
cora una notevole porzione della frequen- 
za di clock, ed ha un importante contenu- 
to di distorsione armonica, a causa dei 
vaiori di resistenza che non possono esse- 
re assolutamente correlti; tali componen- 
ti nocive, sono tolte dal segnale impiegan- 
do un filtro realizzato atlorno all'IC6. PI 
e impiegato per regolare la frequenza del- 
t'oscillalore di clock in modo tale che la 
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frcquenza dell'onda sinusoidale in uscila 
sia esatlamente posta al centro" del re- 
sponso del filtro. Per oitenere ci6.1'uscila 
del I'illro 6 misurata con un voltmelro 
CA, ed il P3 e regolato in modo da ottene- 
re la massima uscita. 
Si deve poi impiegarc il P2 per regolare il 
livello d'uscita Ira zero e 6,5 V da picco a 
picco. 
I condensalori Cl e C3 devono essere 

scelli per oitenere la esatta frequenza d'u- 
scita sinusoidale che si desidera. fo, e pos- 
sono essere calcolati come segue: 
Cl =C2 = 9/fo;C3= l/fo.ovefofinHz 
ed il valore dei condensalori i espresso in 
nF. 
Per frequenze d'uscita comprcse tra 30 
Hz e 12 kHz. la distorsione armonicato- 
tale per il segnale sinusoidale c inferiore 
allo 0,01% (e tipicamente dello 0,007%) 

per un livello d'uscita di 6.5 V da picco a 
picco. 
Per concludere, e da notare il circuilo ad- 
dizionale die consente di oitenere anche 
un segnale quadro dalla frequenza eguale 
a quella del segnale a forma di sinusoidc; 
questo comprende il trigger di Schmilt 
N3/N4, nonche un amplificatore-separa- 
tore d'uscita che impiega N5 ed N6. II se- 
gnale i ripreso all'uscita Q5 dcll'ICS. 

Generatore a 288MHz 

Questo generatore a 288 MHz. e stato 
progettato per I'impiego in un transverter 
(ricelrasmeltitore a conversione) che con- 
sente ad un radiotelefono per i 144 MHz 
di operare sui 70 centimetri (banda dei 
432 MHz). Durante I'emissionc, il segnale 
a 288 MHz e miscelato con I'uscita a 144 
MHz del radiotelefono, e la somma d ap- 
punto il valore desiderato di 432 MHz, 
Durante la ricezione, il segnale a 432 
MHz che giunge, e miscelato a quello da 
288 MHz e si ha il valore necessariodi 144 
MHz che rappresenla la differenza tra i 
due, e che c portato all'ingresso del radio- 
telefono. Per poter compiere adeguata- 
mente le funzioni previste, il segnale a 288 
MHz deve essere estremamente stabile, il 
che impone I'impiego di un oscillalore a 
cristallo. Sfortunatamenlc, non e facile 
progetlare un circuito oscillatore che la- 
vori direttamente a 288 MHz, quindi 

s'impiega un oscillalore a 96 MHz che pi- 
lota un triplicalore di frequenza. 
L'oscillatore impiega il Tl ed un cristallo 
da 96 MHz funzionanle in lerza o quinta 
armonica; la L3 in parallelo al cristallo, 
neutralizza le relative capacila parassita- 
rie, anche in relazione al contenitore, ef- 
fetto piii che necessario a queste frequen- 
ze elevate. 

LI 6 0.8 
L2 1 0.8 
L3 6 0.2 
L4 2, con presa 0.8 

al centro 
L5 2 0.8 
L6 1 0.8 
L7 0.5 0.8 

II trasformatore L1/L2 e sintonizzato 
esattamente a 96 MHz tramite C3, C4 ed 
il trimmer C5. 
L2 porta il segnale a 96 MHz all'ingresso 
di un triplicalore bilanciato che impiega 
T2 e T3. Per portare al rendimento di pic- 
co I'uscita del triplicalore, nella figura2si 
osserva un circuito di valulazione che 
consiste in un diodo al germanio ed un 
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Dellagll degll avvolgimenll (si Impiega per lulll tllo dl rame smaltato) 

spire lilo (mm) diamelro interno 
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multimelro, collcgaii al CI4. 
PI e C9 dcvono es,s':rc regolati prima di 
lutto per la massima deflessione dello 
siruincnto, 
L'uscita del triplicalore di Crequcnza 6 ac- 
coppiaia iramile 1.5 e C11 ad un amplifi- 
caiorcsintonizzaio a 288 MHzchesi basa 
sul T4. Questo siadio pu6 essere a sua vol- 
la condotto al rcndimcnto di picco colle- 
gando il circuilo di prova all'uscita (L7) 
ed agginstando CI4 si oiierra la rnaggior 
leitura nel mullimetro. La potenza d'usci- 
ta del circuilo, e all'incirca I mW su di un 
carico di 50 ohm (220 inV RMS, 300 mV. 
picco). 

Realizzando praticamente I'apparecchio, 
si debbono seguire le norme usuali per i 
sistcmi die funzionano a frequenze molto 
elevate. Tulle le connessioni filari devono 
essere mantenute le piCi corle die sia pos- 
sibilc e le Ire sezioni del gcncralore (oscil- 
lalore, iriplicatore c siadio finale) dcvono 
essere schermate rcciprocamenle. Tuiti i 
condensatori devono essere del lipo a di- 
sco ccramico, ed i transistori devono esse- 
re di ottima marca. Le bobinc sono avvol- 
le in aria con I mm di spaziatura Ira le 
spire, con una eccezione per L3, che deve 
essere avvolta senza inlerspira, ed un'al- 
ira per L5 che va avvolta tra le spire di L4 

1^1 
rir 4700 

L5 

V_ 
' (j -r 1 

ciol DUG j 
4p7 1 

78059 2 

in modo tale che le spire si possano tocca- 
re. L2 e avvolta in seguito ad LI, lato 
massa, ed L7 in seguito ad L6, sempre sul 
lato massa. 

Amplificatore per 

cuffie O 

Per Pascollo, le cuffie stereo, sono usual- 
mente collegate allc uscite previstc per gli 
alioparlanii neiramplificatoredi potenza 
iramile un sistema attenuatore. Anchese 
in tal modo s'incontra una spesii molto 
modesta, vi sono due grossi difetti: se 
s'impiegano conlemporaneamcnle le cuf- 
fie e gli alioparlanii risulta impossibile 
variarc il livelloddsuonochcpervieneal- 
le cuffie in modo indipendenle; in piu, co- 
me risultato deirimpedenza d'uscita del- 
rallenuatore, si ha un failure di snlorza- 
mento ridotto, che impedisce una buona 
riproduzione dei bassi da pane delle cuf- 
fie. 
Questi ed allri problcmi, possono essere 
risolti, tutiavia, con Pimpiego di un am- 
plificatore d'uscita stereo come quello ri- 
portato, che iramile i potenziometri per 
regola/ione stereo PI,PI' .vaconnesso 
alle uscite per nastro dell'amplificaloredi 
potenza originale. In tal modo, iconlrolli 
di lono non hanno effctio, se pcro le cuf- 
fie sono veramcnle di buona qualita, la 
mancanza di tale rcgolazione non c signi- 
ficante. 
L'amplificatorc presentato ha una poten- 
za che eccedc il wall. II guadagno, che e 
determinato da R4 ed R5 c pari ad 11 (puo 
essere variato. se lo desidera. intervencn- 
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do sul valorc di R4). Tramitc P2 la tensio- di quella generale di alimenlazione. L'as- 
ne al punto in cui si congiungono R12 ed sorbimento a riposo varia da 50 a 100 mA 
RI4. deve essere regolata alia meta esalta a seconda di come e regolato R8. 
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Impiegando solo alcune gates TTL, non e 
difficile realizzare un generatore di onde 
quadre che pud essere impiegato in un 
gran numero di applicazioni pratiche(ad 
esempio come generatore di clock). 
Lo schema a lalo rappresenta lo schema 
di base per questo tipo di generatore. II 
circuito non e crilico, pud essere impiega- 
to in una amplissima gamma di frequen- 
ze. non ha problemi d'innesco ed e suffi- 
cientcmente stabile per la maggioranza 
delle applicazioni fatlibili. La frequenza 
non e influenzata dalle variazioni della 
tensione d'alimentazione. 
La frequenza di oscillazione e dctcrmina- 
ta da un sistema RC e dal tempo di propa- 
gazione degli inverlitori (in questo caso le 
tre NAND con i loro ingrcssi collegati in 
parallelo). Poichd il tempo di propagazio- 
ne negli 1C, in generate, e fortemente in- 
fluenzato dalla tempcratura e dalla ten- 
sione d'alimentazione, d necessario assi- 
curarsi che questo fattore abbia il minor 
effetto possibilesulla frequenza di oscilla- 
zione. L'uscita di ciascuna gate cambia di 
slalo due volte per ciascun periodo del se- 
gnale, cosicchd in sostanza, si deve tener 
in conto il doppio del tempo di propaga- 
zione di tutte e ire le'gale. Per essere certi 
che la frequenza di oscillazione fo sia piu 
o meno indipendente dalle variazioni del- 
la temperalura e deiralimentazione, si 

Semplice generatore 

di onde quadre TTL 

as -oi nn N1. .N3 = 7400 _ J t-J L 

100Hz —1MHz 

• vedilesto 

pu6 fare in modo che fo sia piccola, se 
_!  comparata a   

2 . tp . n 
ove tp e il tempo di propagazione ed n d il 
numero di invertitori collegati in serie, 
Nel caso del circuito mostrato, tp d circa 
cguale a 10 ns, ed n d ugualc a 3, quindi 
per ci6 che conccrne fo si puo scrivere: 

fo « 
2 tp 

 1 
2 . 10 . 3 

= 16.6 MHz 

II nomogramma allegato mostra il cam- 
biamento della fo in relazione al mula- 
mento della R. II valore della resistenza R 
non deve mai essere piu piccolo di quello 
mostrato nel grafico; per esempio, se C = 
100 nF, R non deve essere in alcun caso 
minore di I00Q. 
Un oscillalore ad onda quadra dalla fre- 
quenza variabile puo essere ottenuto so- 
stituendo R con un potenziomelro da 
2,5 k posto in serie con il valore resistive 
minimo slabilito. 
Un oscillalore "universale" del genere 
pub essere realizzato impiegando TTL 

'.V 
® 

i 
oj OOn 

/H.I,' ' 

1 

\ \ 

\ 

\ 

Schottky a basso assorbimenlo, oppure 
IC del tipo CMOS; ambedue queste pos- 
sibilita sono trattale nei dellagli in segui- 
to. 

o 

o 

Semplice generatore 

di onde quadre LS TTL 

II progetto di questo generatore di onde 
quadre d identico a quello del circuito de- 
scrilto in precedenza, con I'eccezione che 
s'impiega in questo caso un IC del tipo 
TTL Schottky a basso assorbimento (LS) 
TTL; la relativa famiglia, sta sempre piu 
diffondendosi e guadagnando in popola- 
rita. Siccome le caratteristiche dei sistemi 
LS TTL differiscono da quelle dei TTL 
normali, le relazioni tra le frequenze di 
oscillazione ed i valori di R e di C possono 
divenire critiche, cosicchd serve una se- 
conda resistenza per ottenere un funzio- 

namento soddisfacente del circuito. 
II circuito genera dei segnali quadri con 
delle frequenze che possono andare da 20 
Hz ad 1 MHz. Anche in questo caso, un 
nomogramma mostra le frequenze olte- 
nule con diversi valori di R e di C. Come 
nel caso precedenle, vi e un valore mini- 
mo adottabile per R (680 £2). Per ottenere 
un generatore di segnali quadri dalla fre- 
quenza variabile, R deve essere sostituila 
da un potenziomelro da 5 oppure 10 k, 
posto in serie con una resistenza fissa da 
680 £2, 

20Hz-lMHz 
cJ; -oijin N1...N3 = 74LS00 ^ N1„.N3 = 74LSOO 

-GD- 

sv 
®- 

®- 

IC 

' vedi testo zsoze 
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OK - 
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Semplice generatore 

onde quadre CMOS 

O 

In aggiunta agli 1C TTL oppure TTL 
Schottky, per rcalizzare un generatore 
scmplificalo di onde quadre, e possibile 
Pimpiego di un 1C CMOS. II grafico rive- 
duto della relazione tra la frcquenza dei 
segnali oltenuti in confronto ad R e C e 
nioslrato a fianco del circuito. 
Le frequenze sono indicate per una len- 
sione d'alimentazione nominale di 12 V, 
tuttavia, la tensione delta non i crilica, ed 
alimentatori che croghino da 5 a 15 V 
possono essere impiegali. 
Le gamnie di frequenze che possono esse- 
re generate dal circuito, vanno da 0.5 Hz a 
I MHz. 
II minimo valore ammissibile per R 4 22 k. 
Per ottenere un oscillatore ad onde qua- 
dre dalla frequenza variabile, R pub esse- 
re sostituita da una resistenza fissa dal va- 
lore di 22 k posta in serie con un polen- 
ziometro da IM. Si possono impiegare 
ambedue le versioni dell'IC 4011, munile 
di buffer, o prive di buffer. 

5..15V 

"ir 
IC 

s. 

1 
yoo 

N:i N i 

N1 ,N3i4011(BI 
I 

1. -K- 

0.5H2-1MH2 
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Economico 

amplificatore RF 

E possibile ridurre la dislorsione ncgli 
amplificatori RF impiegando la controre- 
azione. Quando s'impiega questa lecnica, 
tuttavia, e importante che il circuito della 
reazione negativa, non possa causare di- 
sadattamenti Ira ingresso ed uscita, il che. 
di base, implica I'utilizzo di un accoppia- 
mento a trasformatore. 
Con questo sistema, e possibile adattare 
accuratamente le impedenze d'ingresso e 
di uscita, ed al tempo stesso ottenere un 
rumore basso. Un prototipo impieganteil 
transistor BF 199 ha dato i risultali che 
seguono: 
larghezza della banda ( — 3 dB): 0,11 - 
40 MHz. 
guadagno; 11 dB. 
prova dei due toni; Pout = + 10 dBm/to- 
no, intermodulazione (IM) del terzo ordi- 
ne a — 40 dB rispetto ad uno dei segnali 
d'uscita. 
rumore: 15 dB. 

12 V/15mA 
looni (* 

£ I- 2 b L2n 3 3r 
I 

uac 

L 33(1 
BF199 

01 BOG •,011 

IOOUH 

I 1 
KJDfl Don L2a = 2 spire 

L2b = 8 spire 
L2c = 22 spire 

11 rapporto segnale-rumore, che non e 
proprio ottimo, dipende piii che altro dal 
tipo di transistor impiegato. Si possono 
avere dei risultali migliori utilizzando dei 
transistor per CATV (BFW 30, BFW 16, 

BFR 94, BFR 65, BFR 64 ecc.) che hanno 
una figura di rumore piii bassa pur con la 
loro (relalivamente) elevata corrente di 
collettore. 
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Oscillatore 

seno-coseno 

Vi sono numerose applicazioni, nelle 
quali si richicdonoduesegnali sinusoidali 
die abbiano la medcsima frcquenza ma 
uno sfasamento di 90", come dire un se- 
gnale seno, cd un'allro coseno, Questi se- 
gnali sono usualmente impiegati nella 
SSB c nella modulazionc in quadratura, 
nella formazione di ccrchi cd cllissi nei lu- 
bi oscilloscopici e nella trasformazione da 
coordinate polari e retiilinee e viceversa. 
I scgnali di seno e coseno possono essere 
otlenuti da un oscillatore a quadratura 
che consiste di due intcgratori connessi 
come si vede. 
AI i collegato come inlegratorc non in- 
vertenle, mentre A2 i connesso come in- 
tegralore invertente. Come, in tal modo, 
il circuito produca un segnale di seno e 
coseno non salta all'occhio, ma darcmo 
subito le necessarie spiegazioni. 
All'uscila B. appare un segnale che i fun- 
zione del tempo, f (t). Siccome qucsto e 
privo dcirinlcgralc del segnale al punto 
A. t ovvio che il segnale al punto A 4 pri- 
vo del differenziale del segnale al punto B, 

come dire ~ ^ 
dt 

analogamenle, il segnale d'ingresso del- 
I'integratore AI 4 la differenza del segnale 

nel punto A, come dire 
dt; 

C1 -02-03- 

15V 

H 

—II 

hsn HI 
A? 

N 

15K 

I rHurfl 
A, Ai = LF356.V.TL084 
D, ,D, - 1N4I48 

Le condizioni verificate teoricamentc so- 
no soddisfatte dai segnali di seno e cose- 
no. almeno se: f (t) = sin w (uscita B). 

 11 (s'n ^   = cos to l (uscita A) 

Tutlavia, il segnale d'ingresso all'AI 4 il 
segnale d'uscita dairA2, ovvero f (t). 
Si ha quindi 

dt 

d (cos to I) d' (sin to I) —^^ = 5—; l- = - sin m t 
dt dt2 

L'uscita A, di conseguenza, produce un 
segnale coseno e l'uscita B un segnale se- 
no. 
II PI va regolato per ottenere il guadagno 
dell'anello per il circuito in cui scaturisce 

una oscillazione conlinua ed affidabile. 
Se, a causa della tollcranza delle parti, il 
circuito non innesca quale che sia la rego- 
lazione del PI. pub essere necessario au- 
mentare il valore da 4k7 a 10 k. L'ampiez- 
za del segnale 4 stabilizzata da D1, D2 ed 
R4. R5. R7. 
La frequenza di oscillazione puo essere 
regolata e mutata aggiustando la capacity 
dei condensatori Cl e C3, da calcolare in 
base alle equazioni date. 

Bibliografia: Texas Instruments Applica- 
tion Notes. 

nr 

Software per la sirena 

di Kojak 

II numero di applicazioni possibili per il 
microprocessore SC/MP formano ormai 
una legione, tuttavia, grazie all'istruzione 
DELAY 4 particolarmente facile impie- 
gare lo "SC/MP" per generare segnali a 
bassa frequenza. II programmino che se- 
gue, adatto a generare il segnale emesso 
da una sirena, 4 un buon esempio delle 
possibility della specie. Si ottiene un se- 
gnale periodico che tramite il flag 4 ripe- 
luto di continuo. 
L'effetto di sirena 4 prodotto impiegando 
le istruzioni relative al DELAY, per va- 
riare gli intervalli che intercorrono tra il 
"set" ed il "reset". Nel modo indicate, il 
programmino che si vede genera un dop- 
pio effetto di sirena, analogo, in pratica, 
al suono delle sirene della polizia ameri- 
cana. Se si desidera ottenere la simulazio- 

SV 

ison 22011 

(Mai i' 
flag 1 OMiook 

BC 517 
78050 

ne di una sirena "normale", il contenuto 
dell'ingrcsso OF 12 puo essere modificato 
a 90. 
II segnale pub essere reso audibile tramite 
I'interfaccia verso I'altoparlante riporta- 
to. Si tralla di un circuitello estremamen- 
te semplice, che va connesso al flag I dello 
SC/MP. 
II volume pub essere controllato tramite il 
PI. 

0F00 C4FF LDI FF 
0F02 8F00 DLY00 
0F04 C402 LDI 02 
0F06 07 CAS 
0F07 C4FF LDI FF 
0F09 8F00 DLY 00 
0F0B C400 LDI 00 
0F0D 07 CAS 
0F0E B8F9 OLD 
0F10 B8F0 DLD 
0F12 9CEC JN2 ( 
0F14 C400 LDI 00 
0F16 8F00 DLY 00 
0F18 0402 LDI 02 
0F1 A 07 CAS 
0F18 0400 LDI 00 
0F1D 8F00 DLY 00 
0F1F 0400 LDI 00 
0F21 07 CAS 
0F22 A8F9 ILD 
0F24 A8F0 ILD 
0F26 9CEC JNZ 
0F28 9006 JMP 

reset flag 1 
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Gong elettronico 

cr 
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Questo circuito Simula il suono di una 
campana o di un gong e pu6 essere impie- 
galo per sostituire Ic campanelle elettri- 
;he convenzionali, o altri sistemi di ri- 
chiamo per le porte delle abitazioni, o in 
alternativa per le sveglic e simili. 
II circuito si basa su di un fillro risonante 
realizzato con IC2, IC3 cd accessori, che 
oscilla alia frequcnza di risonanza quan- 
do si fornisce un breve impulse all'ingres- 
so. 
L'impulso aH'ingresso, in questo caso 6 
Ibrnito da un timer del tipo 555, connesso 
come multivibratore astabile, ma al limite 
si potrebbero anche studiare altre sorgen- 
ti di trigger, adatte alle varie applicazioni. 
II timbro del suono e influenzato da due 
f'attori; il "Q" del fillro, che pub essere va- 
riato mulando il valore di R2. e la durala 
del trigger, che pub essere aggiuslala tra- 
mite PI. La rapidita di ripetizione degli 
impulsi di trigger, come dire la frequenza 
alia quale il gong e "percosso" pub essere 
regolata impiegando P2. 
II pilotaggio di un altoparlante pub essere 
ottenuto aggiungendo al circuito visto un 
amplificatore audio. 
II livellod'uscita pub essere variatoda ze- 
ro a circa 5V agendo sul P3. 

ar * 
£ 
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M 
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* 
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Supersemplice inter- 

ruttore a sfioramento 

cr 

Anche se vi e una vera e propria pletora di 
progetli relalivi agli inlerruttori a sfiora- 
mento, vi e sempre una chance per realiz- 
zare un progetto piu semplice o piu affi- 
dabile di quelli visti. La grande maggio- 
ranza di questo genere di dispositivi im- 
piega una coppia di gates NAND connes- 
se in forma di flip-flop, mentre il circuito 
che presentiamo impiega unicamente un 
buffer invertente CMOS, un condensato- 
re ed una resistenza. 
Quando 1'ingresso di N1 e portato allo 

3..15V 
© 

£ 100p In 

10 M 

- 78084 
N1 = 1/6 4050 

stato basso loccando la coppia di contatti 
che fanno capo alia massa generale, con 
un dito, I'uscita di NI assume lo stato bas- 
so. Quando si rilrae la mano, I'ingressodi 
NI e mantenuto basso dall'uscita tramite 
Rl, cosicche I'uscita rimane allo stato 
basso all'infinito. 
Quando si locca la coppia di contatti che 
giungono al positive generale, I'uscita di 
N1 diviene alta. Ritraendo la mano dal- 
I'ingresso, I'uscita e mantenula allo stato 
alto tramite RL I 
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Metronomo B. v.d. Klugt 

Quelli, tra i nostri leltori, che hanno spe- 
rimentato la deli/.ia di andare a scuola di 
piano, duranle la loro infanzia (!). senza 
dubbio hanno una buonissima familiarita 
con il suono del metronomo. 
Si tralta di uno strumento che funziona 
ad orologeria, con un pendolo invcrso, 
che pu6 esserc regolato per batlere uno 
specifico numero di tempi al minuto ed il 
relativo forte ticchettio indica la corretta 
velocita alia quale va eseguito un brano 
musicale. 
Anche se s'impiegano ancora dei metro- 
nomi meccanici persino nei conscrvatori, 
quindi universalmcnte, c tuttavia possibi- 
le ottenere I'effctto in qucslione per via 
elettronica. 
II circuito del metronomo elettronico qui 
descritto non i per nulla rivoluzionario, 
ma con la sua eslrema semplicilA e la sua 
eccellente stability si dimostra comunque 
ollimo, Nl, N2 ed N3 formano un multi- 
vibralore astabile. Tramile i PI si pud va- 
riare la relativa frequenza d'uscita Ira 0,6 
e 4 Hz, mentre la lunghezza degli impulsi 
pud essere variata per mezzo del P2. L'ul- 
timo delto, in pratica modifica il suono 
del ticchettio, che va da un secco e brcvis- 
simo "tick" ad una battuta lunga, ampia. 
II P3 serve come controllo di volume, va- 
riando la correnle di picco che atlraversa 
I'altoparlante tra 0,5A e 50 mA. Con i va- 
lori piu bassi per il P3, si ha una corrente 
forte che carica scveramente il transistor 
Tl, e proprio per questo si e scelto unele- 
mento di Darlington. 
Grazie al ridotto periodo di tempi in cui il 
segnale e al livello alto, la corrente media 
assorbita dal circuito e molto bassa, co- 
sicche una comune pila da 4,5V e piii che 
sufficientc per alimenlare il tutto. 

a 
* 

3mA 
5V 

© 

N3 c? N4 03 N5 

t{>H 
I'M, noli 

•■i". 
C1 
O f, = 0.6H; 

h- 4Hz 
BC5I7 N1,N6.101=4049 

La foto riportata in alto, mostra come an- sibile mantenere la classica forma pirami- 
che nella rcalizzazioneelettronica sia pos- dale del metronomo. 

cr 

O 

Voltmetro 

per 

Siccomc e vitale per un impiego soddisfa- 
cente di qualunque veicolo, la batteria di 
bordo e a gran torto ritenuta da laluni in- 
distruttibile e di rado riceve le cure che le 
sarebbero dovute. Man mano che la bat- 
teria invecchia, la sua possibilila di man- 
tenere la carica per lunghi periodi decre- 
sce gradualmente. L'inevitabile risultato 
e che un mattino (usualmente in pieno in- 
verno) la macchina non parte. 
II voltmetro allo stato solido qui descrit- 
to, permette di tenere sotto controllo con- 
tinuo la tensione erogata dalla batteria, 
sicche ogni guasto possa essere predelto 
prima che si evidenzi. 
II circuito indica anche se vi e un difetto 
nel regolatore della macchina, tale da po- 
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ler portare la batteria in regime di super- 
carica e da danneggiarla. 
La tensione della batteria. logicamente, 
pub essere misurata impiegando un con- 
venzionale voltmctro a bobina mobile. 
Tuttavia, siccome la gamma di tensione 
che interessa va da 9 a 15V, in tal caso 
s'impiegherebbe solamente il terzo supe- 
riore della scala dello strumento, a meno 
che Pindicalore non preveda la "soppres- 
sione dello zero", caso piuttosto insolito. 
Gli strumenti a bobina mobile, d'altron- 
de, sono piuttosto delicali, dal punto di 
vista mcccanico. 
Una miglior soluzionc e impicgarc un 
voltmctro allo stato solido, che indica la 
tensione tramke una colonna di LED. 
Vi sono diversi IC che possono compicre 
la funzione delta. Tuttavia, la lettura su 
12 oppure su 16 LED offcrta da intcgrati 
del genere dell'UAA 180 Siemens ed UAA 

170, in queslo caso non serve, e si 6 scelto 
in IC in grado di pilotare solamente cin- 
que LED, il Texas I6889P. 
Questo IC di una indicazionc simile a 
quclla di un terinomclro. 
II circuilo completo del vollmetro impie- 
ga solo queslo IC ed una manciata scarsa 
di altre parti, visto che 1'inlegrato pub pi- 
lotare direttamente i LED. I diodi DI e 
D2 scrvono per la protezione contro le 
tensioni inverse ed i transistor! sulPim- 
pianto clettrico, mcntre il D8 sposta lo ze- 
ro dell'indicazione in modo tale che lo 
strumento inizi le Ictturc solo a circa 
9,5V. II circuilo va calibralo rcgolando il 
PI in modo tale da produrre lo spegni- 
mento dei LED secondo la tabella ripor- 
tata in calcc. 
II LED D7sispegncaldi,sotiodci 15V. Se 
queslo LED e illupiinato con il circuito 
connesso aH'impianto dell'automobile, la 

tensione di carica della batteria e troppo 
elavata, quindi il regolalore di bordo e in 
fuori uso. S'impiega infatti un LED rosso 
per R7, D6 indica che la batteria e perfel- 
tamentc carica, quindi s'impiega un LED 
verde. 
D5 indica che la batteria e piii o meno ok, 
ma la carica non e completa, quindi saril 
bene impiegare un LED giallo, perquesta 
indicazione. D4 e D3 manifestano una 
tensione per la batteria inacccttabilmenle 
bassa, quindi i LED relativi saranno rossi. 

Tabella 1. Tensioni al dl sotto delle quail I LED 
si spengono 

D7 15 V 
D6 13.5 V 
D5 12 V 
D4 11 V 
D3 9.5 V 

Alimentatore simmetrico 

da + 15V/50 mA 

L 

15V/50mA 
o 

BC 5570 

nsi-i or r, 

II b A 15V 400mW C3 
•.Ml' 

lOOOu BC 5470 -"'V 
15 W 50mA 

Q 
ISVX 50mA 

BC557B -o 
47Ur. B=4x 1N400I 1000l» 

25V 

i5ovo mw 
78048 

BC 160 

BC 5476 -i-- BC 140 

Anche se i regolatori IC hanno in gran 
pane messo da parte i progetti che impie- 
gano parti consuete, questo circuito ha 
dalla sua parte un considerevole rispar- 
mio, in riferimento ai sislemi integrali, 
Praticamente, tutte le parti del sistema di 
regolazione, non superano il costo di 
1.200 lire! 
II modo di lavoro del circuito e estrema- 
mente semplice. II trasformatore con pre- 
sa centrale, il rettificatore a ponte, i conden- 
satori di filtro Cl e C2 erogano una 
tensione non regolata di circa +/- 20V, 
II regolalore sul ramo positivo, cost come 
quello sul ramo negative, ha un tipo di 
funzionamento identico e classico e Ira i 
due cambia solo la polarita, sicche descri- 
veremo in deltaglio unicamente il regola- 
lore sul positive. 
La corrente per il ramo positivo, fluisce 
tramite il transistor regolalore serie Tl. 

La tensione di 15V e applicata ai capi del- 
lo zener D5, che ha il terminale superiore, 
catodo, a -I-15V, e quello inferiore a OV. 
Se la tensione di uscita tende a calare, il 
terminale basso del D5 va ad una tensione 
inferiore a OV, ed il transistor T3 assorbe 
una corrente maggiore. In tal modo, il Tl 
vede aumcntare la sua corrente di base, e 
di conseguenza conduce fortemente, sic- 
che la tensione d'uscita del sistema rego- 
lalore cresce. Se la tensione d'uscita del si- 
stema regolalore divicne troppo alta, ac- 
cade I'esatto inverse. 
II potenziale che e presenle al terminale 
"basso" (sempre guardando lo schema) 
del D5. sale, cosicche il T3 assorbe una 
minor corrente. Tl, a sua volta, tende ad 
andare in interdizione ed il valore d'uscita 
decade. II ramo negative del sistema fun- 
ziona in modo streltamente analogo. 
Siccome D5 e D6 ricevono la loro polariz- 

zazione tramite I'uscita del complesso, 
R5, R6 ed R7 devono essere incluse a per- 
mettere che il circuito inizi a lavorare sen- 
za incertezze automaticamente. In prati- 
ca, le parti dette applicano una polarizza- 
zione iniziale di circa 10V che proviene 
dal settore non stabilizzato. Una volta 
che la tensione d'uscita abbia raggiunto il 
suo valore normale, il D7 risulta polariz- 
zato aU'inverso. il che impedisce al ronzio 
residue che proviene dal settore non sta- 
bilizzato di raggiungere I'uscita. 
Impiegando transistori economici per pic- 
coli segnali del genere BC 107/BC 177 o 
di serie similari, equivalenti per prestazio- 
ni, la massima corrente che pub essere ri- 
cavata daU'alimentatore in regime di sicu- 
rezza e di circa 50 mA per ramo. Tuttavia, 
Tl e T2 possono essere sostituiti da delle 
coppie di Darlington per otlenere delle 
correnti d'uscita dell'ordine dei 500 mA. 
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Impiegando un singolo interruttore ana- 
logico CMOS, c facile realizzare un oscil- 
latore a denti di sega funzionantc "a rilas- 
samento", come si vede nella figura I. II 
C1 si carica iramite Rl sinoachclasoglia 
di tensione deH'inlerrutlore i raggiunla 
(il valore relativo i all'incirca 2/3 dell'a- 
limentazione). 
Al punto dctto, rinterrultore "si chiude" 
e C1 si scarica altravcrso SI ed R2, sino a 
die si raggiunge il livello piii basso di so- 
glia, al che SI si "riapre" el'mterociclosi 
ripete. Per evitare il carico sul circuito ge- 
neratore, 1'uscila a denti di sega deveesse- 
re collcgata ad una impedenza che sia 
considcrevolmcnie piii grande di Rl. In 
alternativa, e possibile impiegare un FET 
collegato come source-follower (accop- 
piatore di source) per formare uno stadio 
amplificatore-separatore. 
Poichc ciascun IC 4066 comprende quat- 
iro interruttori analogici, i possibile rea- 
lizzare quattro oscillalori in base al singo- 
lo chip, Una ulleriore possibility e ag- 
giungere un secondo interruttore CMOS 
S2, che si chiude quando S11 chiuso, sem- 
plicemente collegando R3 all'alimentazione 
in modo da gencrare un breve impulse ad 
"ago". 
La frcquenza di oscillazione puo essere 
variala manipolando il valore di Rl, che 
puo andare da Ik a 100k. La tensionege- 
nerale di alimentazione, pu6 andare da 
3V a 100V, e la piii elevata frequenza di 
oscillazione che puo essere ottenuta e di 
circa 12 MHz (con una tensione di 10V), 
Siccome Cl e caricato tramite una resi- 
stenza, il dentc di sega generate dal circui- 
to non puo essere lineare, ma forzalamen- 
te assume un profilo esponenziale. Se si 
desidera un dente di sega lineare, Rl puo 
essere rimpiazzata da una sorgente d'in- 
tensita controllala, come si vede nella fi- 
gura 2a. 
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Una ulteriore possibility, e controllare in In alternativa si puo impiegare una sor- 
tensione la corrente, quindi la frequenza genie speculare d'intensita, mostrata nel- 
delfoscillatore, ottenendo un semplice la figura 2b. nel qual caso il circuito divie- 
VCO, ne un oscillalore conlrollalo in corrente. 

cn 

O 

Allarme antifurto 

Per tutli coloro che sono alia ricerca di un 
sofisticato sislema di antifurto, non va 
bene il Radar? 
Sia la Philips che la Mullard offrono un 
modulo oscillalore di Gunn, modello uni- 
ficalo CL8630S. che oscilla a circa 4 GHz. 
Uno dei circuili d'impiego, descritto in 
una estesa application note, e un semplice 
rivelatore radar Gunn del movimento, 
che riprendiamo qui. 
II principio di funzionamento-base e or- 
mai ben noto; un oggetto mobile immerso 

7-24 — elektor lugllo/agoslo 1980 

nel campo a 4 GHz generato dal trasmet- 
titore, riflette un segnale che ha una fre- 
quenza leggennente diversa (slittamento 
di Doppler). La diversa frequenza puo es- 
sere calcolata con la formula: 
A f = 2 fo v/c, ove, v e la velocity dell'og- 
getto nei confronti del trasmettitore; fo e 
la frequenza del segnale emesso, e c e la 
velocity della luce (3 X 108 m/s). 
La diversity di frequenza, in questi casi, 
ricade nella gamma audio, vale all'incirca 
200 Hz. Tale ondulazione e rivelata ed 

fre- amplificala da un sistema a bassa 
quenza che comprende Tl, T2/ T3. 
L'uscita del T3 serve per dare il trigger ad 
un multivibratorc monostabile costituito 
da T4 e T5, che ha un periodo di tempo di 
10 secondi. 
La combinazione di un transistor bipola- 
re e di un FET puo apparire curiosa, ma 
serve per ottenere in modo piu facile 
prolungato periodo richiesto. 
L'uscita del monostabile e impiegala perl 
portare nello stato di "on" il T6, provo- 0 
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cando 1'allrazionc del rclais. 
La sensibility del circuito pud esserc rego- 
lata atlraverso P2a. Generalmente, si ol- 
liene una portala di rivelazionc di dieci 
metri, die nel tempo si e dimostrata otti- 
male per la maggioranza delleapplicazio- 
ni. fe luttavia nccessario prendere buona 
nota die questo sistema di allarme divie- 
ne un generatore di/alsi allarmi se la sen- 
sibility e troppo spinta. 
In lal caso, non solo I'apparecchio pud ri- 
velare il voloddle fart'alleodi altri insetti, 
ma anche lo spiffero di una finestra soc- 
chiusa! 
A parte la questione dclla sensibility, die 
pud esserc regolata in base a criteri perso- 

nali (se non in base ad error! di funziona- 
mento, c relative amare esperienze), I'uni- 
co punto di calibrazione e il PI. Questo e 
importante, pcrchd regola il punto di la- 
voro dell'oscillatore Gunn. 
All'inizio, PI deve essere posto alia sua 
massima resistenza. La procedura com- 
prende il distacco del terminale supcriorc 
deH'oscillatore di Gunn dal punto A del 
circuito. e I'inserzione di un multimetro 
in serie. 
I puntali non devono essere troppo lun- 
ghi, cd i nccessario avvolgere accurata- 
menle i relativi cavi. 
L'indicalore deve essere commulato su di 
una corrente utile a fondo-scala, e PI de- 

—O 

vc esserc regolato sino a die I'oscillatore 
mostra di assorbire 120 mA. 
A questo punto, I'oscillatore pud essere 
ricollegalo al punto A.cd il luiloe pronto 
per Pimpiego. 
Come nota finale, dircmo die R17, T6, 
D3 ed il relais non semprc sono stretta- 
mentc necessari; sia R11 die R16 possono 
essere rimpiazzalc da un relais reed se 
I'apparecchio non deve commutare dei 
caridii mollo importanti come grosse 
trombe e simili. 

Bibliografia: Application Notes Philips/ 
Mallard per il modulo CL8630S. 

TTL-LC-VCO 

Mr 

0- 

-c* 
7.5 ...9.5 MHz 

NI,N2 = 7400 
01 = MVAM 1 (Motorola) 
LI = 18 spire di lilo 0 1 mm in rame smallalo, su 

supporto da 0 3 mm 

Questo oscillalore comandato in lensione 
(VCO) impiega solamenle due gales TTL 
o due invertitori della specie, ma si dimo- 
stra molto utile, specie in quei circuit! di- 
gital! laddove uno o piu inlegrali TTL 
non sono completamente utilizzati. 
Com'e noto, ogni genere di gate TTL pud 
essere collegata in forma di inverter (per 
esempio le varie NAND/ NOR o gli in- 
vertitori medcsimi). 
Di base, il circuito e una versione estesa 
del ben noto oscillalore a due gates RC. 
In questo caso, tuttavia, la frequenza 
principale e determinata dagli dementi 
del circuito risonante LC che consistc di 
LI. C2 e DI. 
Siccome DI e un varicap, una tensione di 
controllo applicala dalla R3 modifica la 
risonanza del circuito. Una tensione di 
controllo variabile Ira 0 e 5V corrisponde 
ad una frequenza di oscillazionecheasua 
volla varia Ira 7,5 e 9.5 MHz. L'uscita, lo- 
gicamente, e TTL-compatibile. 
Con i valori indicali, il circuito pud essere 
munito unicamenle di gates TTL; occa- 
sionalmente la frequenza pud essere trop- 
po elevata per i CMOS, Tuttavia, il prin- 
cipio di base pud essere sfrutlato anche 
nel campo dei CMOS rielaborando i valo- 
ri diversi. 
Le prestazioni del circuito non sono ecce- 

zionali; la linearila, ad esempio, e medio- 
cre, ma si deve perd considerare come il 
tutlo presenli diversi vantaggi utilitari es- 
sendo economico, semplice, affidabile. 

Una possibile applicazione pratica tra le 
tante, e nel campo dei clock a frequenza 
variabile, per mutare i tempi di commuta- 
zione in un intero circuito servito. 
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Ricevitore a raggi 

infra rossi 
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Questo ricevitore a raggi infrarossi, puo 
essere utilizzato con il trasmeltilore com- 
plementarc descritlo piii avanti, in qucslo 
stesso numero (circuito 31). 
II segnale infrarosso e ricevuto dal foto- 
diodo Dl, 
Tale diodo e inversamente polarizzato (la 
sua tensione di polarizzazione e filtraia 
dai rutnori die possono essere present! 
sulla linea di alimentazione tramite R4, 
R5, C5, C6) e le correnle die lo attraversa 
dipende dalle variazioni della luce inci- 
dente. 
Per rendere molto sensibile il ricevitore, 
senza peraltro sensibilizzarlo anche ai di- 
sturbi. lo si e reso selettivo tramite il cir- 
cuito Ll/Cl. La banda passanle del rice- 
vitore e 100 Hz, con una sintonia a 24 
kHz. 
Non e possibile ridurre la banda passanle 
oltre, perclie la sintonia e influenzatadal- 
la capacita del Dl, che logicamente di- 
pende dalla luce. Se la banda passanle 
fosse troppo stretta, il ricevitore andreb- 
be fuori sintonia a causa di questo effetto. 
Tl e T2 formano un amplificatore casco- 
de munito di reazione negaliva, mentre 
T3 e T4 introducono un maggior guada- 
gno. II segnale amplificato i poi rivelato 
da D2 e D3 e la tensione CC che risulta t 
prima amplificata da T5 e T6 (che pilota- 
no I'indicatore a LED D4) poi da T7 che 
energizza il relais. Con delle piccole mo- 
difiche, lo sladio del T6 pud essere reso 
adatto alia connessione con I'allarme ul- 
trasonico descritlo in questo stesso nume- 
ro per ottenere un sistema multifunzione. 
In tal caso, T7 e parti associate, vanno 
omesse (vedi la figura 2). 
Per allineare trasmellitore e ricevitore, si 
pud adottare la procedura qui di seguito 
dettagliata: 
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1. Acceso il trasmellitore, si deve misura- 
re la corrente che assorbe, nominalmente 
compresa tra 50 e 100 mA. 
2. II C3 del trasmellitore deve essere re- 
golato in una posizione mediana (con le 
piastrine semichiuse) quindi si pud spe- 
gnere I'apparecchio. 
3. II cursore del PI deve essere completa- 
mente ruotato verso R8 ed il cursore del 
P2 completamente ruotato verso RI5. II 
LED D4 ora si deve illuminare, indican- 
do che il primo stadio del ricevitore oscil- 
la. 
4. Si deve regolare il P2 sino a che il LED 
balugina appena. 
5. Si deve regolare i PI sino a che il LED 
spcgne del tutto. 
6. Ora, si deve riaccendere il trasmeltilo- 
re e muoverlo verso il ricevitore sino a che 
D4 inizia a lampeggiare. 
Si regolera C1 nel ricevitore sino a che D4 
risulta completamente illuminato. Si au- 
menlera la dislanza tra il trasmellitore ed 
il ricevitore sino a che D4 ricomincia a 
lampeggiare e si riaggiustera Cl. La rego- 
lazione sara rifatta sino a raggiungere la 
massima portata. Pud accadere che il tra- 
smetlitore sia fuori dalla gamma di sinto- 
nia del ricevitore; in tal caso, il valore del 
C3 dovri essere mutato per poter portare 
in isofrequenza i due apparati con la ma- 
novra del CL 
Se s'impiega il LED modcllo LD241/I 
nel trasmeltilore, ed un BPW34 nel ricevi- 
tore, sard possibile effettuare il teleco- 
mando ad una distanza di circa 10 melri 
senza alcuno speciale sussidio otlico di 
focalizzazione, o senza schermare il foto- 
diodo dalla luce deH'ambiente. Se si vuole 
impiegare un semplice sistema di lenti per 
il trasmellitore, ed uno schermo per il 
BPW34, si pud ottenere una portata assai 

| 122 

I 

124 
icon 

_;806?-2J 

piii grande. 
Si aumentcra la distanza tra il trasmelli- 
tore ed il ricevitore sino a che D4 ricomin- 
cia a lampeggiare csi riaggiustera CL La 
regolazionc sara rifatta sino a raggiunge- 
re la massima portata. Pud accadere che il 
trasmellitore sia fuori dalla gamma di 
sintonia del ricevitore; in tal caso, il valo- 
re del C3 dovrd essere mutato per poter 
portare in isofrequenza i due apparati con 
la manovra del Cl. 
Se s'impiega il LED modcllo LD24I/I 
nel trasmettitore, ed un BPW34 nel ricevi- 
tore, sard possibile effettuare il teleco- 
mando ad una distanza di circa 10 metri 
senza alcuno speciale sussidio ottico di 
focalizzazione. o senza schermare il foto- 
diodo dalla lucedeirambienle. Sesi vuole 
impiegare un semplice sistema di lenti per 
il trasmellitore, ed uno schermo per il 
BPW34, si pud ottenere una portata assai 
piii grande. 
11 ricevitore pud funzionare alimentato a 
12 V, con un assorbimento di 12 mA piii 
quello del relais impiegato. 
Qualunque alimentatore 1C a 12 V offre 
le prestazioni richiesle. 
(Consigliamo anche di vedere il circuito nu- 
mero 31) 
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Amplificatore per 

microalimentatori 

Questo amplificatore, i slato apposita- 
mente progctlato per 1'impiego con le 
"sorgenti alternative di energia" come le 
pile solari, le "fuel cells" e simili. Queste 
sorgenti di energia sono caratterizzate da 
una uscila bassa e variabile, con una resi- 
stenza d'uscita alia. 
L'amplificalore lavora ottimamente con 
tensioni d'alimenlazione compresclra 3V 
e 20 V, anche se le relative sorgenti hanno 
una resistenza alia del tipo 

U alimenlazione(V),[,r,, 
2 (mA) 

La potcnza che ramplificalore pu6 ero- 
garc, logicamente dipende dalla tensione 
di alimentazione e dalla sua resistenza in- 
terna, vedi nella tavola allegata. 
La corrente asorbita a riposo daU'ampli- 
ficatore. e compresa tra I ed 1,5 mA: il va- 
lore esatto dipende dai transistori impie- 
gali. Ove la corrente di riposo sia piii 
grande di quanto detto, i necessario riela- 
borare il valore di R9. 
Come si vcdc nella tavola allegata, i'am- 
plificatore lavora meglio con altoparlanti 
daH'impedcnza elevata. Siccome per6 
non e facile trovaresul mercato degli alto- 
parlanti dal valore piii grande di 200 ohm, 
una possibile alternativa e I'impiegodi al- 
toparlanti daH'impedenza piii bassa, ac- 
coppiati tramite un trasformatore di a- 
dattamento. 
Per esempio, un altoparlante da 8 ohm 
puo essere impiegatocon un trasformato- 
re che abbia un rapporto approssimalivo 
di 5:1. Anche se il livello d'uscita dell'am- 
plificatore non e proprio tale da spaccare 
i timpani, pud comunque essere ulile per 
molte funzioni, specie se s'impiega un al- 
toparlante sensibile in un ambiente abba- 
stanza silenzioso. 
II guadagno in tensione deH'amplificato- 
re e all'incirca 50, menlre la banda pas- 
sante a - 3 dB va da 300 Hz a circa 6 kHz. 

Tabella 1. 

C7 3-.20V 

I 
tup 

IlIN Bb T2 
I I"* I TUN 

TUN 

H14 RIO 
■i;. 

22. 

i 
470p R12 4n7 •* It TUN nip 

"'1 
■i/. 

3" 6 (U i6v m 
78113 

EPS 9558 

1 

nm 
*7 

* 

n n 

□El EE,^ CO 
E3_ 

H 

K 
r v 

* 

■« 
% 

Ub (V) Po (mW) lb (mA) RLS 
20 10 19 8 
20 20 19 16 
20 40 7 200 

9 4 11 8 
9 6 9 16 
9 10 3.8 200 
3 9.2 2.4 8 
3 0.3 2.2 16 
3 0.5 1.4 200 
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Amplificatore RF 

a larga banda 

Questo semplice progcllo di amplificato- 
re RF ha una banda mollo larga ed una 
dinamica molto ampia, che lo suggerisce 
principalmente per rimpiego nei conver- 
titori dei ricevilori ad onde cone. II cir- 
cuito non prevedc la controreazione, per- 
che, se un amplificatore a reazione nega- 
tiva cade nel sovraccarico, i prodolti delta 
distorsione sono riportati alFingresso 
(antenna) cd irradiali. 
Comunque, si otticne una buona linearila 
con Pimpiego di un dispositive che ha una 
spiccala caratleristica di trasferimento li- 
neare. 
Si tratta, in questo caso, di un MOSFET a 
due gates che ha gli ingressi collegati as- 
sicme. 
L'elemenlo c precisamente un 3N2I l.che 
ha una transconduttanza di circa 14 mA/V 
se la corrente di Drain i pifi grande di 12.5 
mA. 

Tabella 1 

Carallerlsllche dell amplificatore RF 

3N211 
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i i CUL i 
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3N211 
A = 17.5 18 V 

20 V 
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20... 25 mA 
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conlenilore 
vislo da sollo 

• vedi lesto 

guadagno 
larghezza di banda 3 dB 
rumore: 
lensione di alimenlazione 
correnle di assorbimenlo; 

aprox 10 dB 
A MHz 55 MHz 
meno di 5 dB 
20 V 
25 mA ca 

II MOSFET i impiegato in una configu- 
razione "commun gate", ed il PI serve 
per situare la correnle del Drain intorno a 
20 mA. La L2 impicgata nel circuito, deve 
esscre avvolta appositamente perchd non 
si trova in commercio. ed impiegherit un 
supporto Philips Milliard del tipo 4312- 
020-31521, ovvero un cilindro in ferrite a 
due gole, spesso definito "Pig's noise fer- 

rite bead" (ferrite anti-grugnito). Nel pri- 
me foro delto anche "gola" si avvolge- 
ranno 14 spire di filo in rame smaltato da 
0,3 mm, nell'altro solo qualtro spire, e 
ciascun avvolgimento giungera, da un la- 
lo. ad una presa comune connessa al C6. 
PI deve essere regolalo in modo tale che 
la lensione al punto di prova mostrato 
nella ligura 1 sia compresa tra 17,5 Ve 18 V. 

Convertitore di un segnale 

quadro in uno triangolare 

.n_rlX> 

■Of "21. P21 

OJ 
U 

un 

roe—c ci CL F F1 ci icz 

a 
LI I 0 Ml S£ uryb 

5 , . . 
12 V 

© 

reore 

11 circuito riportato, serve per generare 
una forma a gradini triangolari in salita o 
in discesa, partendo da un segnale qua- 
dro, con un totale di 512 gradini per ciclo. 
ICi ed IC2 sono dei contatori a quattro- 
bit del tipo avanli-indietro connessi come 
elementi contatori ad 8-bit, con un siste- 
ma scalatore R-2R D-A, collegati alle 
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ICI ,102 = 4029 
FF1 = '/> IC3 = 4013 
R1 ... R23 = 10 k/1% 

uscite per la conversione dal codice bina- 
rio ad un tipo di forma d'onda ad anda- 
mento triangolare in salita o discesa. 
Quando all'ingresso si presenta una for- 
ma d'onda quadra, il circuito inizia a con- 
tare. sino a che si raggiunge il conteggio 
generale di 255, allorche il "carry output" 
va allo stalo basso ed eroga il clock allo 

FF1. Di seguilo, il circuito inizia a conta- 
re all'indietro sino a raggiungere lo zero, 
situazione nella quale il "carry output" 
torna ad eccitare lo FF1 e cosi di seguilo. 
Per essere certi che i segmenti delle onde 
triangolari che coslituiscono la rampa 
siano tutti eguali, e necessario impiegare 
resistenze airi% da Rl ad R23. 



Rivelatore 

passaggio per lo zero 

Questo circuito rivela con la massima 
precisione il passaggio per lo zero con in- 
dirizzo negative della tensione alternata, 
ma necessita di un'alimentazione "singo- 
la" normale, diversamente dai circuili 
analoghi che inipicgano amplificatori o- 
perazionali. NI ed N2 formano un trigger 
di Schmill collcgalo in modo da formare 
un multivibratore monostabile dal perio- 
do di 15 ms circa. PI deve essere rcgolato 
in modo tale, che quando I'ingrcsso giun- 
ge a zero, la tensione all'ingresso di NI sia 
cgualc alia soglia bassa del trigger di 
Schmitt. 
L'uscita di N1 in tali condizioni va allo 
stato alto e l'uscita di N2 a quello basso. 
C1 mantienc il sccondo ingresso di Nl al 
di sotto della soglia posiliva per circa 15 
ms, e durante questo tempo l'uscita del 
circuito rimane bassa, anche se un impul- 
se di dislurbo all'ingresso porta la prima 
entrata di Nl al livello elevato. 
Quando il segnale d'ingresso divienc po- 
sitivo, la prima entrata di Nl eportataol- 
tre al valoredi soglia positiva. Eda notare 
che ci6 avviene dopo che il segnale ha or- 
mai attraversato il livello di zero, a causa 

dell'isteresi del trigger di Schmitt, 
Sequenzialmente, il secondo ingresso di 
N1 divicnc alto a causa della carica del C1 
che si rcalizza per iramile della R3. II cir- 
cuito, a questo punto resetta e l'uscita di 
N2 diviene alia. 
L'uscita di N2 e quindi un'onda quadra 
asimmetrica dal culmine negative che in- 
terviene net momento in cui il segnale al- 
l'ingresso attraversa lo zero, e dal culmine 
positive che interviene durante il semipe- 
riodo positive della tensione d'ingresso. 
II culmine negalivo della forma d'onda, 4 
indipendente daH'ampiezza del segnale 
d'ingresso ed interviene sempre nell'istante 
di altraversamcnto dello zero. Tuttavia, 
si ha una piccola variazione se varia la 
tensione d'alimenlazionc, che di conse- 
guenza deve essere stabilizzata. 
Se 4 necessario impicgare una tensione 
piii grande di 15 V, 4 necessario includcre 
R4 e D2, altrimenti il circuito integrato si 
danneggia. 
Per calibrate il circuito, la miglior cosa 4 
impiegare un oscilloscopio, e con questo, 
il PI puo essere rcgolato in modo csattis- 
simo per lo scatlo al momento del passag- 

Tabella 1. R4* 5„.15V 
-1 "oQl 0 

gio per lo zero. In alternativa, se I'oscillo- 
scopio non 4 disponibile, il Cl puo essere 
temporaneamentc staccato dal circuito, e 
l'uscita di N2 controllalacon un multime- 
tro. 
Nella lavola si osserva la tensione corri- 
spondente al valore RMS d'ingresso e al- 
I'alimentazione, quindi si regola PI sinoa 
che la tensione si scorga sullo strumento; 
per esempio, con 10 V di alimentazione ed 
un ingresso sinusoidale di 5 V RMS, PI 
deve essere regolato sino a che lo stru- 
mento indica 4,47 V. 
R1. DI ed il sistema di prolezione dell'in- 
gresso di NI impediscono che ncl circuito 
avvengano guasti sino ad una tensione di 
220 V (RMS. sinusoidale). A questo livel- 
lo, tramite Nl scorrc la massima intensity 
ammissibile di 10 mA. ed il valore di 1.5W 
4 dissipato nella Rl. Se si devono impie- 
gare delle tensioni d'ingresso piu elevate, 
o si desidera una minor dissipazione, i va- 
lori di R1, R2 nonch4 PI devono essere in- 
crementati, mantenendo gli stessi rappor- 
ti. 

Tensione d'alimentazione 

tensione 

. 'v m M m wa __ 

C1 

Nl N2=y}IC1-4093B 

78074 

* vedlleslo 

dingresso 
15 V (sinusoidale RMS) 5 V 10 V 

2 V 2.24 3.49   
3 V 2.33 4.09 5.18 
4 V 2.37 4.33 5.91 
5 V 2.40 4.47 6.26 
6 V 2.42 4.56 6.48 
7 V 2.43 4.63 6.64 
8 V 2.44 4.67 6.75 
9 V 2.44 4.71 6.83 

10 V 2,45 4.74 6.90 

Preamplificatore VHP O 

J, R2 .. R3 

: 

Ma 

12v/l0mA 
<±) 

T1=BF900 

II progetto di un amplificatore a larga 
banda per VHP (funzionante attorno a 
100 MHz) non 4 cosa semplice. 
II circuito riportato, tuttavia, 4 sia econo- 
mico che relativamente semplice. Presen- 
ta il vantaggio di offrire una banda gii 
piuttosto larga (2 MHz) ed una buonissi- 
ma figura di rumore (2,5 dB). II preampli- 
ficatore ha una dinamica molto ampia ed 
un guadagno di 20 dB alia frequenza di 
144 MHz. 
LI e L2 sono bobine avvolte in aria con 
un diametro inlerno di 6 mm; consistono 
di 4 spire di filo in rame argentato da 1 
mm. La LI reca una presa ad una spira 
dal lato-massa, mentre L2 reca una presa 

BF 900 

ad una spira dal lato di R3 per il C5. Tutti 
e quattro i condensatori che hanno il va- 
lore di In devono essere ceramici. 
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Filtro P.A. P.B. 

da 18 dB per ottava 

II calcolo dci valori corretti per gli ele- 
menti RC che fanno pane del filtri passa- 
allo o passa-basso, i molto spesso visto 
dagli sperimentatori come un gran fasti- 
dio che e bene tenere alia larga. 
Ci6 & parlicolarmente vero per i fillri piii 
complessi, che hanno una pendenza piut- 
tosto ripida. Nel caso che riportiamo, il 
filtro e un Buticrworth del terzo ordine 
(come dire avcntc una pendenza di 18 dB 
per ottava) passa-alto o passa-basso, ma 
non vi 6 nulla da calcolare perche il mo- 
nogramma mostrato da i valori corretti 
sia per R che per C, da impiegarsi per una 
data frequenza d'inlervento. La lavola si 
dimostra in pratica estrcmamente utilc. II 
circuito e disegnato come filtro passa- 
basso, tultavia, se s'invertono le posizioni 
dei condensatori e delle resislenze, si ol- 
liene un filtro passa-alto. II bello del cir- 
cuito, 6 che tutte le resistenze ed i conden- 
satori hanno gli stessi valori reciproci. 
Come elementi attivi, si possono impiega- 
re amplificalori operazionali o emitter 
followers. 

^Oodb 

c 

i i 

Normalmente, per trovare la frequenza 
d'inlervento (come dire il punto nel quale 
la tensione d'uscita del filtro e giA a - 3 dB 
rispetto al response lincare) solitamente 
s'impiega la seguente equazione; 

fo (frequenza d'intervenlo) = l/(2jt R C). 

Come abbiamo delto, in qucsto caso, si 
pub dimenticare ogni calcolo da farsi ed 
impiegare direttamente il nomogramma. 
La frequenza d'inlervento b mostrata lun- 
go I'asse orizzonlale, mentre il corrispon- 
dente valore per il C 6 mostrato lungo 
I'asse verticale. Diversi valori di resisten- 

za sono indicati nelle linee diagonal! che 
attraversano il nomogramma. 
Per impiegare correttamente il nomogram- 
ma. prima di tuttosi traccia una linea im- 
maginaria verticale sul punto desiderate 
per rintervento, Un'altra linea immagi- 
naria orizzonlale sara lirata attraverso il 
punto in cui la linea verticale attraversa la 
resistenza desiderata. 
L'intersezione della linea orizzonlale con 
I'asse x da il valore corretto per il C, al fi- 
ne di poler sceglicre la frequenza deside- 
rata. Nell'esempio mostrato con le linee a 
traltcggio, si sccglie una frequenza di 720 
Hz, ottenuta con R = 10 k e C = 22 n. 

• Hsnsssx::: inuau m:: ~ "     —-    
liJHKiliKqihWKHBU'Hi^HlblillHlli/TOillil 

Hir 

mor 

SiBISKtt 
iBBIiR 
illBI 

2?n _ 

10n 

k^taaak -aaia. tiiuna. IIII«B « 
R«|K 

ilriiiiiilili-i ik-, 

SSSM!!SB.MK!:a;;'Sai;'!!!!!Sk.'-S is::;:!!!!!!!,:'!!!;::.;!!!!,,'!!!!;!-: 
sffliailiiKafiliSiliqa 

M7 
ill 
? \mm k ■' 

10k 

7201 1000 100 100 k 
f ^ Hz) 

7-30 — elektor lugllo/agosto 1980 



Semplice generatore di 

sincronismi video 

o 

O 

II, 1 - 1U1U | 
IC2 = Ml ... N3,N9,N10 = 4049 

D 0 
IC3 = N4,N5 = 4012 1 ... ICS 
104 - N6 ... N8 - 4000 -l FF1 
105 = 4013 s n 

4. 

(Consigliamo di vedere anche C JHS 
il circuito numero 74). y 7B048 

RESET 

CL IC! 
N,'; o, 02 03 O? Ofl O9 0,2 

N3 1001 M7 

B2M 

N2 N*1 

Alimentatore migliorato 

con il 723 

©— r—\ 

77'A ^ : 1 ^ -1. 

1N4001 X 

U 

M O* 
& 

T 

o 

Queslo semplice circuito genera gli im- 
pulsi di sincronismo a 15625 Hz e 50 Hz 
che servono per le applicazioni video. Un 
segnale da 125 kHz, proveniente da un 
muhivibrutore asiabilc e diviso da un con- 
netlore del lipo 4040 a 12-bil, e le uscite Q 
del conlaiore sono collegate tra di loro 
mediante un sistema di NAND in modo 
da avere gli impulsi di linea da 4 ps e gli 
impulsi di quadro dalla durata di 512 ps. 
Impiegando il mixer video che appare al- 
trove in questo numero gli impulsi posso- 
no essere combinati con le informazioni 
relative aH'immagine in modo da avere 
un segnale video composito e completo; 
in tal caso, tutti i circuiti possono funzio- 
nare con un'alimentazione a 5V. 
L'oscillatore di clock deve essere regolato 
a 125 kHz impiegando un frcquenzimetro 
digitale, se disponibile. 
In alternativa, si pu6 regolare il tutto a 
connessioni effcttuate semplicemenle per 
otlenerc un raster stabile neH'apparec- 
chio TV che lunge da monitor. 

II 723, e un regolatore IC molto impiega- 
to. II circuito riportato, consenledi ridur- 
re la dissipazione superflua quando il 723 
lavora con un Iransistore di polenza e- 
sterno, sistema molto noto per impiegare 
ITC. In base alle specifiche del costrutto- 
re, si nota che I'alimentazione del 723 de- 
ve essere sempre di almeno 8,5 V per assi- 
curare un buon funzionamento, visto che 
la sorgente interna di riferimento lavora a 
7,5 V e cosi I'amplificatore differenziale 
interno. 
Se s'impiega il 723 in un alimentatore a 
bassa tensione ed elevata corrente, con un 
transistor esterno poslo in serie che lavo- 
ra con la stessa alimentazione del 723, in- 
variabilmente si ha eccesso di dissipazio- 
ne nel transistor. 
Per esempio, in un alimentatore per siste- 
mi TTL che eroghi 5 V e 2 A, circa 3,5 V 
cadono sul transistor posto in serie ed alia 
massima corrente di lavoro si ha una dissi- 
pazione di 7 W. In piii. il condensatore di 

filtro deve essere piii grande del necessa- 
rio, a prevenire che I'alimentazione del 
723 scenda a meno di 8,5 V tra le ondula- 
zioni. 
In pratica, la tensione d'alimentazione 
per il transistor posto in serie non ha ne- 
cessita d'essere piii grande di 0,5 V rispet- 
to alia tensione regolata d'uscita. 
La soluzione e impiegare un'alimentazio- 
ne separata da 8,5 V per il 723 ed una ten- 
sione piu bassa per il transistor esterno. 
Invece d'impiegare due avvolgimenti se- 
parati per il trasformatore, I'alimentazio- 
ne per il 723 e semplicemenle ricavata con 
il rettificatore di picco formato da Dl/Cl. 
Siccome il 723 assorbe solamente un'in- 
tensita modesta, il Cl si carica vinual- 
mente alia tensione di picco che proviene 
dal rettificatore a ponte, ovvero a 1,414 
volte la tensione RMS del trasformatore 
meno la tensione di caduta sul ponte. 
La tensione che serve per alimentare il 
723, da parte del trasformatore, deve es- 

Vref 

1 
•flN 

\ vKy out 

Iv- 1 

723 

sere quindi di almeno 7 V per raggiungere 
8.5 V, 
Tuttavia, tramite una scelta attenta del 
condensatore di filtro C2, il ronzio del 
primo alimentatore non regolato pud a- 
vere dei cali di 0,5 V rispetto alia tensione 
regolata, tra le ondulazioni delta tensio- 
ne. 
La tensione media che alimenta il transi- 
stor posto in serie in tal modo e inferiore a 
8,5 V, e la dissipazione, e grandemente ri- 
dotta. 
II valore del Cl e determinato dalla mas- 
sima corrente di base che il 723 deve for- 
nire al tansistor d'uscita. Una regola det- 
tata piii che altro dall'esperienza, sugge- 
risce d'impiegare 10 pF per mA. 
La corrente di base pud essere individua- 
ta dividendo la massima corrente d'uscita 
per il guadagno del transistor. Un valore 
utilizzabile per il condensatore C2 saril 
1500 oppure 2200 pF per ciascun A della 
corrente d'uscita. 
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Misuratore del (3 

un transistor 

II guadagno in correnie di alta frequcnza 
di un transistor, dipende dalla polarizza- 
zione in CC die gli viene assegnata, ed il 
massimo guadagno ^ ricavato solo ad un 
valore particolarc dclla sua corrente di 
collettore. 
Questo semplice drcuito serve per deter- 
minare, appunto. la corrente ottimale di 
qualunque transistore NPN per RF, 
II transistor in prova (TUT) i inserito in 
uno stadio amplificalore die e pilotatoad 
ampiezza costante con un segnale da 100 
MHz che provienc da un oscillatore che 
ha come elemento altivo il Tl. 11 segnale 6 
amplificato dal TUT, reltificato dal DI e 
filtrato da RIO e C9 peroltencre una ten- 
sione CC proporzionale al segnale RF. 
La tensione, logicamente, e proporziona- 
le al guadagno del TUT. 
La corrente di collettore del TUT puo es- 
sere variata Ira 1 mA e 10 mA tramite PI, 
c la manopola di questo pu6 esscre corre- 
data di una scaletla marcata in niodo line- 
are con questi valori intermedi. Come si 

5 ,15mA 
<+)l2V I ioon| 

I 

w.V, B20n 

I'"' 

I TUT 

iL BP 494 M.p 0 1mA lOOp 
0 iv DUG 

T 
IOr> 

CaB "P Cl» "'M 
; J.0' 1^1 Jcop [jj y 

LI = 5 Wdg. 0,8 mm Cu « 6 mm 
L1 = 5 spire 0.8 mm (21 SWG) Cu 6 mm 

vede, e assai semplice ruotare PI sino a mento, poi controllare qual'fi la corrente 
die si legge il massimo valore sullo stru- di lavoro sulla scala del PL 

Trasmettitore 

a raggi infrarossi 

Questo trasmettitore 1R (a raggi infraros- 
si) pu6 essere impiegalo con il ricevilore 
descritto in precedenza in questo numero, 
per ottenere un semplice telecomando in- 
frarosso, II segnale IR b modulaload im- 
pulsi di 24 kHz che mettono in grado il ri- 
cevitore di differenziare le sorgenti spurie 
di raggi che sono "continue"; ad esempio 
la luce del sole e Pilluminazione della ca- 
mera. Per ottenere una gamma operativa 
regionevolmente ampia, il ricevitore deve 
essere sensibile ed anche selettivo, mentre 
ad evitare possibili errori di l"unzior\a- 
mento dovuti ad uno slittamento del se- 
gnale trasmesso che esca dalla banda pas- 
sanle del ricevitore, anche la tras-missione 
deve essere ben stabile. 
Allo scopo, s'impiega un oscillatore LC 
che e la versione transistorizzala deU'o-" 
scillatore Franklin comunemente usalo 
con le valvole. 
A causa del Q del circuito oscillante, la 
tensione ai capi della LI puo essere piu 
elevata di quella di alimentazione. In tal 
modo, la giunzione collettore-base del Tl 
potrebbe essere polarizzata direttamente, 
il che porlerebbe allo smorzamento del 
circuito oscillante. 
L'inclusione in circuito del DI previene 
questa possibilita. 
La frequenza di oscillazione puo essere 
variata all'incirca tra 23,7 kHz e 25,9 kHz 
impiegando il C3, che permette di effet- 
tuare Pallineamento Ira il trasmettitore 

6V/100mA 

£ 

I •<;V 

iN4148 

j-GEJ 
'tM; 

lOOmH-TT., 7. 0Op 

23,7..,25.9kHz 

T1 = BC 5578, BC 177B 
12 = BF 494, 8F 194 
13 = BC 140,2N2219 
D2 = LD241, LD242, LD271. 

ed il ricevitore. Considerando la stretla 
banda passanle del ricevitore. e la possi- 
bilita di allineamento non molto ampia, e 
essenziale che le parti impiegate in questo 
circuito siano a bassa lolleranza (convie- 
ne impiegare elementi al 5%). 
Per il LED emiltente. si possono utilizza- 
re diversi modelli, ma il tipo LD27I e il 
piu efficiente e da luogo alia portata mag- 
giore. Quale che sia il tipo di LED impie- 
gato, le prestazioni del circuito possono 
essere ottimizzate regolando il valore di 

* vedi testo 

R3 in modo che la corrente che atlraversa 
il LED sia di 100 mA. 
Due o piii LED possono anche essere col- 
legati in serie, nel qual caso, il valore di 
R3 deve essere aggiustato per ottenere 
una corrente complessiva di 100 mA per i 
LED. Se s'impicgano piii di due LED in 
serie, la tensione generale d'alimenlazio- 
nedeve essere incrementata di 1,5 percia- 
scun LED in piii. 
(Consigliamo di vedere anche il circuito nu- 
mero 21) 
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Convertitore da 

analogico a digitate 

I®. 

Ingresso 
analogico 

0O 1 """> 

"..l l*J 2 O40V 5 15V 

1 - I-,I 

- \ m,,. | 

1 
'• 40«fi ^ 0 

U. 

parallel out 

M I I I I I I M I I ^ S 0.0,0. o, 0,0, Q^Q,, 
L 'C» 4040 HS) 

I M I I I I I I I 

" 
I 3 J 4 04 Q6 0» ''a 0» 010 >« 1J 

X ic« 4040 

u ,,, 
inizio 

conver- 
o 3 one 

- 5 :i 0 

FF1,FF2 - IC2 • 4013 
S1.S2 IC3 ■ 4066 
NI,N2(N3«IC4 4023 

uscita 
seriale 

9i 000 

00 

r* 

(ofl^pm 
•5 

f 
0-0 

000000b 

J. '»CI» 

La realizzazione di an efficace convertito- 
re analogico-digitale non b certo sempli- 
ce. anche perche spesso il circuito necessi- 
ta di componenli ad alia precisione. 
Tuttavia, vi sono circuiti, come quello che 
descriviamo, nei quali la precisione del 
funzionamento non dipende dalla lolle- 
ranza delle varie parti, ed e unicamente 
determinata dalla stabilila della tensione 
di riferimento, singola. 
Nel circuito, I'lCI funziona da compara- 
tore. Sino a che la tensione che appare al 
suo ingresso invertente e inferiore alia 
tensione analogica che fa capo all'ingres- 
so non invertente, I'uscita e allo stato al- 
to. FFI riceve gli impulsi daU'oscillatore 
di clock realizzato tramite Nl ed N2, 
Mentre I'ingresso D e mantenuto alto dal- 
I'uscita dell'ICl, I'uscita Q rimane alia. 
L'inlerruttore CMOS SI e chiuso, mentre 
S2 i aperto, cosicche C2 si carica tramite 
la tensione di riferimento (Uref) via SI ed 
R2. 
Quando la tensione ai capi del C2 egua- 
glia quella dell'ingresso non invertente, 
I'uscita dell'ICl diviene bassa. Comun- 
que, C2 continua a caricarsi sino a che 
non interviene il prossimo impulso di 
clock; quando I'uscita Q dello FFI divie- 
ne bassa, SI si apre ed S2 si chiude. C2, a 
questo punto si scarica tramite R2, R5 ed 
S2 sino a che la tensione ai suoi capi si ri- 
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duce al di sotto di quella dell'ingresso 
analogico, allorche I'uscita dell'ICl torna 
di nuovo al valore alto. In corrisponden- 
za del prossimo impulso di clock. I'uscita 
Q della FFI diviene nuovamenle alta, e 
I'intero ciclo si ripete, 
Siccome C2 si carica e si scarica in modo 
esponenziale, ne consegue che piii alto e il 
valore della tensione analogica d'ingres- 
so, piii lungo e il periodo di carica, e piCi 
piccolo e quello di scarica. II risullato e 
che I'uscita dell'ICl e un'onda quadra, 
che ha un periodo proporzionale alia ten- 
sione analogica d'ingresso. E da notare 
che cio vale solamente quando il circuito 
e perfettamente equilibrato. La funzione 
non e ancora valida nella fase iniziale, 
mentre C2 si carica dallo zero. 
Quando si preme il pulsante "inizio con- 
versione" il flip-flop FF2 commuta. Cio 
permelte ai contatori ICS ed IC6d"inizia- 
re il lavoro. Ambedueconlanogli impulsi 
di clock, ma mentre IC6 conla ciascun 
impulso di clock, ICS conta gli impulsi di 
clock solo mentre I'uscita Q dello FFI e 
allo stato alto. Quando I'uscita Ql2 dello 

IC6 diviene alta, FF2 e resettato e la con- 
versione cessa. 
II contcggio raggiunto da ICS i quindi 
proporzionale al tempo di lavoro dell'u- 
scila Q dello FFI, che e a sua volta pro- 
porzionale al livcllo analogico d'ingresso. 
Se la tensione di riferimento i esatlamen- 
te 2,048 V, il conteggio effettuato dall'ICS 
e di 1.000 per un ingresso di I V. La linea- 
rita del prototipo era deiri% ma tale pa- 
ramctro puo essere probabilmente mi- 
gliorato impiegando uno LF 357 come 
ICI, sebbene in tal caso occorra un'ali- 
menlazione simmetrica. E anche possibi- 
le variare la frequenza di clock variando il 
valore del C3 (minimo: 390 p per 50 kHz), 
Per la regolazione del circuito, I'ingreso 
Per la regolazione del circuito, I'ingresso 
sara cortocircuitato a massa e PI sara re- 
golato sino a che il conteggio proveniente 
dall'ICS sia zero. 
Per provare la funzionalita del converti- 
tore, la tensione di riferimento sarii appli- 
cala all'ingresso analogico sino a che tut- 
te le uscite dell'ICS siano giunle allo stato 
alto (conteggio 2047). 
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Regolatore 

dell'ampiezza stereo 

Anche se 1'idea non e nuova, almeno, 
questo circuito che rcgola I'ampiezza ste- 
reo, si distingue per la sua semplicitS. 
Un controllo di ampiezza stereo, s'impie- 
ga per rcgolare I'ampiezza di un'immagi- 
ne stcreofonica dal mono allo stereo nor- 
male allo stereo eslero o "super stereo". 
L'cspansione deH'immagine stcreofonica, 
si ottiene tramitc una modulazione nega- 
tiva incrociata tra i due canali, come dire 
che una porzione del segnale sinistro ap- 
pare in controfase sul canale destro, e vi- 
cevcrsa. 
La modulazione incrociata posiliva, su di 
un canalc e sull'altro, i sommata in fase, 
cd in lal modo si ha la riduzione dell'im- 
magine stereo, o il contrario. 
Come il circuito funzioni, e semplice. Due 
amplificatori operazionali, con le resistenze 
R2, R2' ed R4 danno il 60% (- 4,4 dB) 
della modulazione incrociata alle uscite 
di ICl/lCl", mentre R3, R3' c PI servono 
per variare la modulazione positiva in- 
crociata. 
Con il PI posto al suo massimo valore di 
resislenza, la modulazione incrociata ne- 
galiva alle uscite e di circa il 50% (- 6dB). 
Quando il PI e regolato al minimo (con il 
suo alberino ruotato completamenle in 
senso antiorario) i segnali d'uscita sini- 
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stro e destro sono identici (e si na quindi 
una sorta di funzionamento monofoni- 
co); se il PI e portato nella posizione cen- 
trale, la modulazione incrociata positiva 
e negativa si cancellano a vicenda, e si ha 

il normalc funzionamento stereofonico. 
II normale funzionamento stereo pu6 es- 
sere ottcnuto con ancor maggiore sempli- 
cili inserendo un deviatore a due vie. SI, 
in serie con R4/PI, 

Filtro antironzio 

impiegante una induttanza simulata 
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In moltissimi casi, e assai utile avere la 
possibilita di cancellare il capo spurio ir- 
radiate dalla rete-luce (50 Hz). 
II piu semplice sistema per oltenere la 
funzione, e impiegare un filtro apposita- 
mente concepito per la frequenza di 50 
Hz, che lasci passare tutli gli altri segnali 
inalterati, come dire un filtro selettivo, 
detto dagli anglofoni "notch filter". II cir- 
cuito tipico per il filtro detto appare nella 
figura 1. 
Siccome un filtro centrato su 50 Hz e mu- 
nito di un Q di 10 richiede una induttanza 
di circa 150 Henry, la miglior soluzione 
per realizzarlo consiste nel sintetizzare 
per via elettronica I'induttanza necessaria 
(vedi la figura 2). 

I due amplificatori operazionali, assieme 
ad R2 ... R5, C2 e PI, offrono unasimula- 
zione quasi perfetta di una induttanza av- 
volta convenzionale, posta tra il termina- 
le 3 dell'ICl e la massa generale. 
II valore deU'induttanza ottenuta in tal 
modo, e uguale al prodotto dei valori di 
R2, R3 e C2 (come dire: L = R2 X R3 X 

C2). Per le regolazioni, tale valore puo es- 
sere variato in una certa misura tramite il 
PI. Se il circuito e correttamente tarato, 
fattenuazione ad un segnale di 50 Hz, va 
da 45 a 50 dB. 11 circuito pub essere impie- 
gato come filtro antironzio in un misura- 
tore della distorsione armonica, cosi co- 
me in un settore audio TV e simili. 
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Campanello che produce 

due segnali 

* vedo teslo 
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Diversi modelli di avvisatore acustico da 
porta del lipo che emette un "ding-dong" 
sono progettati in modo da dare un suono 
diverse se sono comandati da due pulsan- 
ti diversi (dalla porta di casa e dal citofo- 
no per es. o per i pochi forlunati, per la 
porta principale c quclla di servizio). 
Tuttavia, la maggioranza di questi dispo- 
sitivi non ha tale comoda caratlcristica, e 
questo articolo descrive un circuito che 
rende possibile ad un comune avvisatore 
di produrre due segnali diversi, uno a 
"ding-dong" per la porta d'ingresso. e 
I'altro solo monotonale per il citofono. 
Nel circuito i incorporalo un sussidio che 
impedisce agli impazienti di ripetere in 
breve tempo la chiamata. Quando il cam- 
panello della porta anteriore e premuto, il 
segnale ding-dong, suona per una volta e 
poi e inibito per cinque secondi circa. II 
segnale "dong" che e meno stridente,pu6 

esserc ripctulo dopo due secondi, 
II circuito funziona come oraspieghiamo: 
quando il primo campanello (SI) 4 pre- 
muto, C1 si carica rapidamente attraver- 
so D2, RIO e legiunzioni base-emettitore 
del T3 e del T4. Questi transistor! sono 
portati nella conduzione per un breve pe- 
riodo, il che provoca il movimento del 
battacchio del campanello altraverso ed 
in basso, cosicchi si ha il "ding-dong". 
Ovviamenle, la campana non pu6 piit 
suonare dopo che il Cl si e scaricato tra- 
mite Rl e R2, e trascorrono allora alcuni 
secondi prima che la pressione sul pulsan- 
le abbia un esito. Se si ripcte I'azionamen- 
to subito, non avviene nulla. 
Quando si preme il secondo pulsante, S2, 
il monostabile che comprende T1 e T2 ^ 
sottoposto a trigger, T1 divienecondutto- 
re e T2 passa in interdizione. C4 ora si ca- 
rica lentamente via R8 ed R9, 

T3 e T4 vanno in conduzione lentamente, 
portando il battacchio sula campana 
molto a rilento, sicche il "ding" prodotto 
non si ode. Quando il monostabile resct- 
ta, dopo circa un secondo e mezzo, C4 si 
scarica rapidamente tramite D3 c T2. T3 e 
T4 s'intcrdicono ed il battacchio del cam- 
panello lorna indielro con rapidity, pro- 
ducendo il suono "dong". 
Se per i campanelli s'impiegano pulsanli 
luminosi, Rl ed R3 possono avere valori 
compresi tra 10 e 33 ohm con potenze di 2 
W per adeguarsi alle necessity delle 1am- 
padine impiegate. Se non s'impiegano 
pulsanti luminosi, le resislenze delte pos- 
sono avere un valore qualsiasi compreso 
tra 4k7 e 47 k. 
Per ralimentazione generale, si pub reim- 
piegare il trasformatore da campanelli di 
origine, II reltificatoreapontedeveessere 
in grado di erogare perlomeno 1 A. 

Vi sono diversi sistemi per ottenere una 
tensione negativa e ed una positiva, con lo 
zero comune, da un trasformatore muni- 
to di un solo secondario. II circuito qui ri- 
portato, vuole essere un ulteriore contri- 
buto. 
11 circuito, oltre al ponte normale, ne im- 
piega uno secondario (D1 ... D4) che, tra- 
mite Cl e C2, e accoppiato capacitiva- 
mente al trasformatore, Poiche la tensio- 
ne risultante e isolala in CC dal trasfor- 
matore. al quale e connesso I'altro ponte 
(D5 ... D8), il terminale positive del C3 
pub essere collegato direttamente allo ze- 
ro generale; in tal modo si ottiene un ali- 
mentatore simmetrico con positivo e ne- 
gative isolati. 
Siccome (a causa dei CI e C2) C3 e carica- 
to tramite un'impedenza piu alta di quella 
del C4. questo condensatore deve avere 

speculare 

un valore piit grande, rispetto al C4, altri- 
menti, I'impedenza interna e la tensione 
di ronzio residue, sul ramo negative, sa- 
rebbero diversi in modo notevole, rispet- 
to al ramo positivo. 
La tensione di lavoro dei condensatori 
deve essere almeno uguale a quella della 
tensione di picco del secondario del tra- 
sformatore. 
Con i valori dati a schema, il circuito ero- 
ga all'incirca 0,1 A con una tensione di 15 
V per il trasformatore ed un ronzio resi- 
due di 1 V. 
Naturalmente, si possono elevare tulti i 
valori di capacity al fine di ridurre il ron- 
zio residue, ma I'aumenlo deve essere 
proporzionale. 
Per quanto riguarda i ponti da impiegare, 
questi devono avere delle caratteristiche 
tali da sopportare sia le tension! di picco, 

o 
(H. Springer) 

che le massime correnti di carico. 
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Rettificatore veloce 

I rettificatori di prccisione che impiegano 
un diodo neH'anello di reazione di un am- 
plificatore operazionale, sono ben noti. 
Simili arrangiamenti circuilali eliminano 
virtualmente la tensione di caduta diretla 
del diodo. c consentono I'accurata rettifi- 
cazione di segnali anche molto piccoli. 
Tuttavia, siccome un amplificatore ope- 
razionale funziona ad anello aperto fino a 
che il diodo risulta polarizzato direila- 
menle, la massima frequenza di lavoro 
del rettificatore c limitata dalla pendenza 
deiramplificatore operazionale impicga- 
to. 
La retiificazionc precisa dei piccoli segna- 
li anche a frequenze audio piuttosto ele- 
vate, richiede I'impiego di un op-amp con 
un slew-rate alquanto elevato, c questi 
operazionali sono tutt'altro cheecononii- 
ci. Fortunatamente vi sono altrcsoluzio- 
ni per costruire un rettificatore di prcci- 
sione, c ne esponiamo qui una che ha il 
pregio d'impiegare dei transistori econo- 
mici per piccoli segnali. 
In questo circuito idiodi DI e D2sonopi- 
lotali in corrente, cosicche le lensioni d'u- 
scila che si sviluppano sulle resistenze di 
carico R10 ed R11 sono proporzionali al- 
le correnli che atlraversano i diodi e sono 
indipendenti dalle cadute di tensione che 
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si veriflcano nel senso diretto. 1 segnali da 
rcttificare sono portati al Tl, e le correnli 
di pilotaggio per i due diodi sono ottenute 
collegando in "bootstrap" remeltitore 
del T2 al punto di riunione di Rl ed R2. 
Una versione positiva rettificata a mezza 
onda del segnale all'ingresso, e presente 
su RIO. e I'altra semionda su Rl 1, 
Sc il segnale i visto con un oscilloscopio. 

015 V 

non vi sono deviazioni di sorla da una ve- 
ra semionda rettificata sino a frequenze 
oltre i 400 kHz c per segnali cheecccdano 
i 2 V da picco a picco(ingressosinusoida- 
le). L'unica regolazione richiesta dal cir- 
cuito i quella che serve per il PI; con que- 
sto, si deve far si che senza segnale all'in- 
gresso. la tensione di collet tore del Tl sia 
esattamente zero. 

o 
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Rivelatore-awisatore 

del livello dei liquid! 
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II progetto descritto impiega solamcnlc 
un circuito Iniegrato del lipo National Se- 
miconductor LM 1830 e pochc altre parti. 
L'lC detlo puo essere impiegato in lutla 
una gamma di avvisatori con diversi tra- 
sduttori, come delle LDR, dei termistori, 
o. come in questo caso, delle sonde per li- 
quidi. 
Quando gli elettrodi del probe sono im- 
mersi nel liquido, che logicamenle deve 
essere conduttore, ITC genera un segnale 
che scorre attraverso il liquido medesimo. 
L'impiego di un segnale invece che di una 
tensione CC, minimizza I'effetto di corro- 
sione degli elettrodi. 
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Allorche il liquido cala ad un punto tale 
da scoprire gli elettrodi, logicamenle la 
corrente alternata non puo piii scorrere. 
Questo fatto, e rivelalo, all'interno del- 
ITC, da un comparalore, ed un segnale di 
avviso e in viato al circuito che aziona I'al- 
toparlante. 
II miglior materiale da impiegare per gli 
elettrodi e I'acciaio inossidabile, visto che 
e tra ipiiiresistentiallacorrosione. II pro- 
be, puo essere facilmente costruito impie- 
gando un paio di spiedini per carni in ac- 
ciaio inossidabile, che in genere si trova- 
no presso le ferramenla. 
(National Semiconductor Applications) 
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Amplificatore audio 

con FET di potenza 
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I iransistori FET di potenza sono gia im- 
picgati in un gran numcro di amplificatori 
audio giapponesi. 
Impicgando i V-FET di potenza costruiti 
dalla Siliconix, ora e possibile presentare 
un amplificatore audio che si presta an- 
che alia costruzione casalinga, basato sul- 
le application note della Casa. I vanlaggi 
offerti daH'impiego dei V-FET negli am- 
plificatori audio, sono considcrevoi. II 
modello 2N6658 impiegato in questocir- 
cuito, ha una frequenza di taglio di 600 
MHz, eppure e complelamente privo di 
quei difetti di breakdown secondario che 
sono la dannazione dei transistor bipolari 
per elevate frequenze. II guadagno in cor- 
renle di un V-FET e virtualmenle infini- 
to, le caratteristiche di trasferimento sono 
estremamente lineari, per una corrente di 
Drain di 600 mA, ed il coefficientedi tem- 
peratura della corrente di Drain e negati- 
ve, cosicche ogni problema legato alia va- 
langa termica, e annullato automatica- 
mente. La massima lensione Drain-Sour- 
ce del 2N6658 e 90 V. quindi piu che 
adeguata per gli impieghi negli amplifica- 
tori audio. Ovviamente, la massima in- 
tensita per la corrente di Drain e di soli 
2A e la massima dissipazione 25 W. cosic- 
che, se si desidera una potenza elevata, £ 
necessario connettere piu V-FET in pa- 
rallelo, nello stadio finale: nel nostrocaso 
s'impiegano gli elementi indicati come T8 
... TI3. 
Nei due rami delTamplificatore s'impie- 
gano FET dalla medesima polariti, quin- 
di per il pilotaggio dei due gruppi si vede 

impiegare un segnale che sia in controfa- 
se. Cid e piu facilmente oltenuto se un se- 
gnale in controfase d giil disponibile mol- 
to in precedenza, nel circuito, e nel noslro 
caso e disponibile addirittura dopo gli 
stadi d'ingresso, che consiste nella coppia 
differenziale T1/T2. II segnale in contro- 
fase preso ai collettori di questi transistor, 
pilota una seconda coppia, owero T3/T4, 
e la relativa uscita in controfase T6/T16/ 
TI7, ciascuno dei quali comprende una 
sorgente d'intensitd ed uno stadio casco- 
de. 
Per oltenere la polarizzazione in CC at- 
traverso tutlo Tamplificatore, s'impiega- 
no dei diodi a corrente costante di Nor- 
ton. 
Si deve notare che, anche se e possibile 
impiegare qualunque tipo di diodo di 
Norton, dal CR390 al CR470, D3, D6 e 
D7 devono essere eguali. 
Con 1'alimentatore mostrato, che eroga 
una sufficiente potenza per la versione 
stereo deH'amplificatore, il circuito eroga 
40 W per canale su di un carico di 8 ohm 
con una distorsione armonica dello 
0,04% ad I kHz. La tosatura dei segnali 
non si verifica sino a 55 W su 8 ohm, ma 
sopra ai 40 W la distorsione cresce gra- 
dualmente. Lo slew-rate deU'amplificato- 
re e 100 V/ps e Tuscita e protetta dai cor- 
tocircuiti. 
Per concludere, alcune note sulla regola- 
zione del circuito e sul montaggio. 1 sei 
FET d'uscita, devono essere montati tutti 
assieme ed accostati su di un singolo ra- 
diatore che abbia una resistenza termica 

inferiore a soli 2'>C/W, Le resistenze dei 
Gates, da R15 a R16 devono essere mon- 
tate il piu vicino che si pub rispetto ai reo- 
fori di Gate dei FET. 
Per regolare I'amplificatore, lo si deve 
collegare temporaneamente ad un alimcn- 
tatore stabilizzato, con il relativo limita- 
lore di corrente poslo tra 500 mA ed I A. 
In alternativa, si deve collegare una resi- 
stenza da 100 ohm e 10 W in serie a cia- 
scuno dei collegamenti di Drain di T8 ... 
T10. e di Tl I ... TI3 per limitare le corren- 
li in circolazione. 
Prima di applicare lensione, PI e P2 devo- 
no essere regolati al massimo valore e si 
deve connettere un milliamperometro in 
serie al ramo posilivo dell'alimcntazione. 
Acceso Talimentatore, i'assorbimento 
deve essere di circa 40 mA. P2 deve essere 
di seguito regolato sino a che la corrente 
assorbita s'impenna bruscamente, dopo 
di che Tamplificatore deve essere lasciato 
a scaldare per circa cinque minuti. Tra- 
scorso tale periodo, la corrente pub essere 
regolata tra 200 e 350 ma impiegando il 
P2, Infine, PI deve essere regolato in mo- 
do da ottenere la minima distorsione ad 
una potenza di uscita di 10 W su 8 ohm. 
con una uscita sinusoidale di 1 kHz. 
Se non sono disponibili gli strumenti indi- 
cati. per le misure dette, PI pub essere po- 
sto a meta corsa, o regolato ad orecchio. 

Bibliografia: 
Siliconix Application note AN 76-3. 
e Design Aid DA 76-1. 
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Trasmettitore 

ultrasonico per cuffie 

Considerando il progctlo di un sislema di 
ascollo in cuffia "senza fili", si presenta- 
no tre possibili soluzioni pratiche: I'im- 
picgo di un "vero" trasmettitore RF con il 
rclativo ricevitore; un sislema a raggi in- 
frarossi die impieghi in emissione dei dio- 
di IR cd in ricezione dei fotodiodi, infine, 
un ricctrasmcttitore ultrasonico, Consi- 
derato che il primo metodo e illegale e die 
il secondo e alquanto complicato, nonchc 
dispendioso, noi abbiamo scelto I'ultra- 
suono, desiderando di otlenere un tra- 
smcttitore/ricevitore ragionevolmente 
semplicc ed economico. 
Sempre in base alia massima semplicita. 
abbiamo scelto la modulazione in am- 
piezza (AM) invece di quella superiore da 
un punto di vista qualitalivo, FM. 
Tullavia. con un progclto abbastanza in- 
gegnoso per il ricevitore, e pur sempre 
possibile ottenere una qualita piii accetta- 
bilc anche dal funzionamenlo in AM. II 
circuito di un interessante ricevitore. ede- 
scritto in seguito; nel prosieguo e trattato 
il trasmettitore. 
A parte ralimenlatore, il circuito consta 
solo di due settori: un amplificalore audio 
(Tl, T2) impiegante una reazione negati- 
va, ed un multivibratore astabile (ICI). 
II transistor T2 e commutato in conduzio- 
ne e nell'lnterdizione daH'asiabile ad una 
frequenza ultrasonica. Quindi, al collet- 
tore di questo transistor vi e un segnale la 
cui ampiezza varia in relazione con il se- 
gnale audio all'ingresso, e la cui frequen- 

Resistenze 
R1,R6,R12 = 22 k 
R2,R3 = 100 k 
R4 - 330 il   
R5 = 2k2 
R7,R9 = 1 k 
R8 = 4k7 
RIO = 3k9 
Rll* = 120 n 
P1 = 4k7 Trimmer 
P2 = 10 kTrlmmer 
Condensaton 
C1 =560 n 
02 = 47 p 
03 = 22 n 
04 = 470 p/63 V 
05 = 47 M/6 V 
06 = 2n2 
07 = 100 n 
08.09 = 100 M/35 V 
Semicondutlon: 
DI ,D2 = 1N4001 
D3 = 5V6/400 mWdiodo zener 
D4,D5,D7 = 1N4148 
D6 = LED 
T1 ,T2 = BC107B, BC546B 

o equiv 
T3 = BO 177B o equiv 
ICI = 555 
Varie: 
LI = 100 mH 
DS Trasdultore ultrasonico 

(vedi testo) 

za e determinata dal' multivibratore asta- 
bile. II segnale £ irradiate da un trasdulto- 
re ultrasonico. II progelto dello stadio 
amplificalore audio e concepito in modo 
(configurazione con massa virtuale) die il 
multivibratore astabile abbia un effetto 
trascurabile verso la qualit;) del segnale c 
che la distorsione sia minima. 
La sensibiliti d'ingresso deiramplificato- 
re audio e di circa 60 mV. La profonditA 
di modulazione del segnale d'ingresso 
puo essere variata tramite il PI. mcnlre la 
frequenza del multivibratore astabile, quin- 
di quella del segnale ultrasonico irradia- 
lo, puo variarc da 15 a 35 kHz regolando 
il P2. 

La frequenza di trasmissione oltimale, va 
cercala impiegando anche il ricevitore, e 
per il tipo di trasdultore impiegato. 
L'alimentatore i estremamente semplice. 
Sul circuito stampato, vi e unospaziopre- 
visto per una sorgente d'intensita control- 
lala (T3), che pu6 essere impiegata per ri- 
caricare le batterie al nichel-cadmio del 
ricevitore, se s'intende usarle. La corrente 
di carica va da 6 a 7 mA, anche se tale pa- 
rametro pu6 essere aumentato modifican- 
do Rl I come serve. Si possono impiegare 
diversi modelli di trasdultore ultrasonico, 
Circa questi ultimi, altre note saranno 
espresse nell'articolo sul ricevitore che se- 
gue. 
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Iniettore di segnali 

Queslo semplice inieltore di segnali trova 
moltissimi impieghi nel campo delle ripa- 
razioni, nonchi dcgli allineamenti. Pro- 
duce un inviluppo di uscita con la fonda- 
menlale a 100 kHz ed una serie di armo- 
niche ehe si eslendono sino a 200 MHz, ha 
una impedenza di usciia di 50 ohm. 
N I, N2 ed N3, formanoun muliivibralore 
aslabile che eroga un'onda quadra vir- 
lualmente simmetrica, con una frequen- 
za. come abbiamo detto, di 100 kHz. 
L'uscita deH'oscillatorc i separata dal re- 
sto del circuito tramile la quarta gate 
NAND, N4. 
Siccome I'onda quadra e simmetrica, 
conticnc solo armoniche dispari dclla frc- 
quenza fondamentale, e le armoniche piii 
altc divengono abbastanza deboli a causa 
del tempo di salita, relativamente rallen- 
lato, dell'IC CMOS ches'impiega, Poiche 
invece e neccssario chc le armoniche piii 
alle abbiano un livcllo ragionevolmente 
elevato, visto che il circuito dimostra la 
sua utilitA anche su frequenze del pari al- 
le, l'uscita di N4 e portata al differenzia- 
lore R2/C2. Queslo, attenua la fonda- 
mentale in relazione alle armoniche, pro- 
duccndo un'onda aghiforme che e ampli- 

T1.T2sTUN 
N1 N4bIC1S4011 

J N3 yO- 

A R1 
ft ■ 

1 
lOOp 

U— 
PI V 

N4 

M 1 r-1 Cf 1 "1 

!■ 78030 

ficata da T1 e T2. In tal modo si ha un 
segnale ricchissimo di armoniche, ed a 
causa del piccolissimo tempo in cui il se- 
gnale raggiunge lo stato alto, la potenza 
consumata dallo stadio finale, T2. e pic- 
cola. 
La frequenza d'uscila pud esscrc regolata 
tramite il PI. Se e necessario ottenere un 
segnale d'uscita dal valorc assolutamenle 
precise, il segnale ricavato dall'iniettore 
pud essere falto "batlere" con quello di 
uno standard primario di frequenza. o 
con una delle emissioni-campione dell'i- 

' son , 
IK* 

<2) 

stituto Galileo Ferraris, o di altre stazio- 
ni-campioni. 
La stabilita in frequenza delfapparccchio 
dipende in larga misura dal tipo di coslru- 
zione adottato. Per minimizzarc gli effetli 
della capacitd della mano che lo impiega, 
conviene montarlo entro una scatolina 
metallica schermante, munita di una usci- 
ta unica rclativa al probe che porta il se- 
gnale all'esterno. Volendo, si pud aggiun- 
gere un trimmer potcnziometrico da I k 
in serie al PI per ottenere una sintonia piCt 
fine. 

Spia acustica per i 

lampeggiatori di direzione 

Sebbene molto ulili, gli indicatori di dire- 
zione che si autoazzerano quando I'auto 
riprende a procedere in linea retta, non 
sono infallibili. 
Per esempio, non tornano a riposo quan- 
do il volante ruota solamcnte per poco, e 
continuano inutilmente a lampeggiare. 
Un indicatorc acustico della mancata 
cancellazionc dei lampeggiatori e ceno 
preferibile a quello visivo normalmente in 
dotazione perche piu avvertibile, senza 
che il guidatore debba distogliere lo sguardo 
dalla via. 
II circuito che presenliamo consiste sem- 
plicemente di un timer 555 collegato co- 
me multivibratore astabile ad I kHz. L'u- 
scita del 555 e piii che sufficiente per 
pilotare un piccolo altoparlante. Quando 
il commutatore dei lampeggiatori (S) e 
posto sulla destra o la sinistra, la tensione 
della batteria e applicata al multivibrato- 
re tramile DI oppure D2. Di conseguen- 
za, il dispositivo produce dei richiami ca- 
denzati con lo stesso ritmo dei lampeg- 
giatori. Se lo si desidera, il volume puo 
essere ridotlo aumentando il valoredi R3. 
La frequenza del "piip" e determinata dal 

izv 

1N400' 1N4001 
30mA 

C!C±3 '0'1 
16V 

Lr, TLR2 

Cl. Per le automobili che hanno il positi- 
ve a massa, DI e D2 devono essere inver- 
si, ed il circuito del multivibratore "rove- 
sciato", come dire che il collegamento tra 
Cl il terminale I dell'IC e 1'altoparlante 
devono essere collegati agli anodi riuniti 
dei diodi, mentre Rl, il terminale 4 del- 
l'IC, il terminale 8 dell'IC devono essere 
portati tutti a massa. 

elektor lugllo/ago«lo 1980 — 7-39 



Monitore dello stato 

della batteria 

Nei mesi invernali, quando ravviamento 
e difficile ed i fari devono cssere impicgali 
piu di frequente, e sin troppo facile che la 
batteria dell'auto sia scaricata sino ad un 
livello pericolosameme basso, special- 
mente sc non s'incontra qualche giornala 
screna successiva. 
Da tale constatazione ^ nato il progetto 
che presentiamo, un monitor continuo 
dello stalo della batteria, che in pratica si 
e dimoslrato estrcmamente utile. 
II sistema indica se la batteria e scarica, in 
buono stato, o evcnlualmenle troppo ca- 
rica. 
II circuito si basa sull'IC Siemens modello 
TCA 965. Questo IC e un comparatore a 
finestra completo tre Led pilotali diretta- 
mente dall'lC indicano se le tensioni d'in- 
gresso sono comprcse tra due livelli previ- 
sti di riferimento, se cadono a valori piii 
piccoli del riferimento, o se sono ad un li- 
vello piii grande del riferimento. L'lC 
prevede anche un'uscita della tensione di 
riferimento, che pub essere impiegata per 
stabilire le soglie alte e basse delle "fine- 
stre". 
11 circuito e alimentato con la batteria a 
12V della vetlura, e la tensione della bat- 
teria i anche inviata, tramile il divisore di 
potenziale RI/R2, all'ingresso monitor 
dell'IC. 

let i;'v TCA 
x.!, 

01: verOe 

jk y 

La tensione di riferimento e portala agli 
ingressi di soglia tramite i trimmers PI e 
P2, che servono per calibrare il circuito. 
La tensione ammissibile piii bassa, per la 
batteria dell'auto da 12V nominali e di 
circa 11,5V e PI deve essere regolato in 
modo tale che D2 s'illumini quando I'in- 
gresso cala al di sotto di tale valore. Se la 
tensione della batteria sale al di sopra del 
valore di 14,5V vi b una chiara situazione 
di super-carica, il che dimostra che il re- 
golatore & andato fuori uso. P2 deve esse- 
re allora ruotato in modo tale da produr- 

(t j I (-'I 
le 02,03: rosso 

re I'accensione del D3 per valori d'ingres- 
so superior! a 14.5V. Tra 11 5V e 14,5 si 
deve accendere solo il LED verde che in- 
dica lo stato otlimale della batteria. 
Si deve notare che i LED non si accendo- 
no o si spengono esattamcnte-allo stesso 
valore di tensione. Ci6 deriva da una iste- 
resi di 60 mV che e incorporala nel circui- 
to per evitare che i diodi elettrolumine- 
scenti inizino a lampeggiare, quando la 
tensione della batteria si avvicina ad uno 
dei livelli di soglia. 
Application note Siemens 

Trasmettitore per sistemi 

ultrasonici 

Molti trasduttori ultrasonici debbono o- 
perare a livelli d'ingresso di picco dell'or- 
dinc di 50...80V. Ci6 implica la necessita 
d'impiegare un oscillatore ultrasonico se- 
guito da un amplificatore (che abbia una 
alimentazione di 50...80V) per il pilotag- 
gio del trasdullore. Tali stadi funzionanti 
a tensione elevata non possono che creare 
delle complicazioni tanto piii che gli altri 
settori del sistema d'allarme, con ogni 
probability devono essere previsti per la- 
vorare a tensioni mollo piii basse (per 
esempio 12... 15V). La soluzione allerna- 
tiva e far funzionare il trasduttore allo 
stesso livello di tensione limitalo, ma in 
tal caso, logicamente si ha una riduzione 
nella portata conseguente. 
L'oscillatore qui descritto, peraltro, pur 
impiegando un solo transistor, funziona 
tra 12 e 15 V, ma eroga un segnale di 60V 
da picco a picco per il pilotaggio del tra- 
sduttore. II circuito, basilarmenle e un 

12... 15 V 
12... 15 mA 

<±) 

ra LJ JllmHl 
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' Vedi testo R2 

"*■ Ks) 

± 

 Jc? 

T1 = BC 5478; BC 107B 

oscillatore di Pierce (vedi la figura 2). II 
trasduttore e collegato in parallelo all'av- 
volgimento che determina la frequenza. 

L1, e la tensione sviluppata ai capi di que- 
sto e moltiplicalo a causa del Q del circui- 
to risonante. 
La frequenza nominate di lavoro dell'o- 
scillatore e 35 kHz. ma puo essere variala 
modificando il valore di LI ed del Cl. 
Tuttavia, il quoziente Ll/Cl deve rima- 
nere entro il 10% del rapporto impiegato 
in origine (lmH/27 nF). 
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Ricevitore per sistemi 

d'allarme ultrasonic! 

Questo ricevilore ulirasonico pu6 essere 
impiegato in coppia con 11 trasmettitore 
descritto in precedcnza. per rcalizzarc un 
sistema di allanne funzionanle sul princi- 
pio di Doppler. I segnali ultrasonici irra- 
diali dal trasmettitore sono riflessi dal- 
I'oggetto che si muove ncll'area di sorve- 
glianza ed i ricevuto da questo apparec- 
chio. Le riflcssioni che giungono da 
qualunquc oggctto in movimento, come 
un ladro, manifcstano un leggero slitta- 
mento in frequenza, dovulo all'effetto 
Doppler, Miscelando i segnali slittati a 
causa dcU'effetto Doppler con quelli nor- 
malmente riflessi da oggelti fermi, si ha 
una ciclica variazione nell'ampiezza del 
segnale ricevuto a frequenze molto basse, 
che dipendono dalla velocilA deH'oggetto 
in movimento. Queste variazioni sono ri- 
velate dal circuito del ricevilore cd impie- 
gate per eccitare I'allarme. 
II ricevilore impiega il principio di base 
reflex. I segnali ultrasonici sono amplifi- 
cati dal T1 e dal T2. II circuito oscillante 
Ll/CI, collegato in parallelo al trasdut- 

R2|il B3[5 
Ul U. 

tore migliora la sensibility. A causa del 
filtro passabasso R9/C'7, i segnali ultra- 
sonici amplificati non possono raggiun- 
gere la base del primo sladio amplificato- 
re di bassa frequenza, T4, Di conseguen- 
za. attraversano C5 e sono rettificati allo 
stadio rivelatore del lipo "ad impcdenza 
infinila" che utilizza il FETT3. Un filtro 
passabasso che compredc R7 e C2 toglie 
le componenti ad alta frequenza del se- 
gnale. mcntre C3 funge da blocco per le 
tensioni CC. 
II segnale che appare ai capi del C2, rap- 
presenla quindi I'inviluppo a bassa fre- 
quenza del segnale ultrasonico ricevuto. 
che logicamenle proviene dalla variazio- 
ne deH'ampiezza generata dallo slittamento 
Doppler. II segnale a bassa frequenza 
passa allraverso ad LI, che6 virtualmen- 
le un corlocircuito per dclle frequenze 
tanto basse a da questa giunge a T1 e T2. 
I transistori ultimi, detti. amplificano 
quindi al tempo slesso i segnali ultrasoni- 
ci e quelli a frequenza bassissima, cosi co- 
me avviene in certi ricevitori per i segnali 

di media frequenza cd audio. 
Dopo I'amplificazione, i segnali a fre- 
quenza molto bassa attraversano il filtro 
passabasso formato da R9/C7 giungendo 
agli stadi finali T4/T5. 
In relazione a come ^ regolato P2. gli stadi 
detti possono funzionare sia linearmenle 
che in forma di trigger di Schmitt. Ncl 
funzionamento a trigger, T5 e normal- 
mente nella conduzionc ed in tal modo la 
sua uscita e alta, Quando un segnale giun- 
ge alia base del T4.1'uscita diviene bassa. 
Nel funzionamento lineare il segnale a 
frequenza bassissima puo essere reso udi- 
bile tramite un paio di cuffie o un piccolo 
altoparlantc collegato aH'uscila. 
Per regolare il ricevitore. il P2 deve essere 
ruotato (senza segnale ultrasonico all'in- 
gresso) sino a che I'uscita pervenga al li- 
vello alto. Subito dopo, si accendc il tra- 
smettitore c si regola il PI sino a che si 
raggiunge la sensibility richiesta. 

(Vedi i circuiti 44 e 47). 
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Circuito anti-rimbalzo O 

Diversi circuili a microprocessore pongo- 
no dei requisiti particolari per quel che si 
riferisce alia durata di determinati segna- 
li. Se questi segnali sono generati da un 
normale interruttore a pulsanle azionato 
a mano, o a leva (del genere con rilorno 
automalico), s'impiega un circuito anti- 
rimbalzo normalmente coslituito da un 
flip-flop del tipo RS, ma questo non sem- 
pre e del tulto sicuro, perche vi e sempre 
la possibility che Pinterruttore sia rila- 
sciato prematuramente. 

v .1 
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II circuito esposto, assicura che il livello 
del segnale sia mantenuto per un cerlo 
tempo dopo che Pinterruttore e lascialo 
tornare a riposo. L'esatta durata del tem- 
po e delerminata dai valoridi Rl, R2eCl 
per Pinterruttore S1, e da R3, R4 e C2 per 
Pinterruttore S2. Se si preme SI, Puscita I 
diviene bassa, mentre se si preme S2. ana- 
logamenle Puscita 2 diviene bassa. Sicco- 
me il 556 ha gli stadi d'uscita a collettore 
aperlo, lo si puo facilmente collegare in 
una configurazione "OR". 
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Indicatore per allarme 

uitrasonico 
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Questo circuito pu6 essere impiegato per 
collegare 1'un I'altro diversi ricevitori ul- 
irasonici (vedi i circuiti 44 e 45) e quest! ad 
una centralina. Pu6 anche essere impiega- 
to in unione aH'allarme infrarosso de- 
scritto altrove in questo stesso numero. II 
circuito eroga un'indicazione acustica ed 
una visiva (a LED) deirallarmc che e 
scaltato. 
L'indicatore consiste in un certo numero 
(nello schema se ne vedono Ire) di flip- 
flop, ciascuno dei quali i connesso all'u- 
scila del ricevitore inleressato. I flip-flop 
sono derivati dal circuito del "Supersem- 
plice interruttore a sfioramento" descrit- 

10 in precedenza. II flip-flopecommutato 
da un livello logico "0" all'iiscila del rice- 
vitore, che diviene appunto basso quando 
e nello stato di allarme, ovvero al suo in- 
gresso. 
11 LED corrispondentesi accende, e rima- 
ne acceso sino a che il flip-flop lorna allo 
stato originale premendo il pulsante di re- 
set. 
Uno o piu degli ingressi che giungono allo 
stato logico basso, danno anche il trigger 
al monoslabile realizzato attorno ad N4. 
Quest'ultimo, a sua volta, pilola il gene- 
ratore ad onde quadre che utilizza Tl e 
T2. II segnalequadrorisultante, cportalo 

all'altoparlante tramite uno stadio finale, 
T3. 
Tiamiteil Pl.sipudvariareladuratadel- 
1'allarme da uno o due a diverse decine di 
second!; il controllo di volume e ottenuto 
tramite il P2. 
II numero degli ingressi pud essere au- 
mentato all'infinito, semplicemente ripc- 
tendo il circuito del primo flip-flop per 
tulle le volte che si desiderano. 
Impicgando un 4050, e possibile realizza- 
re un circuito di allarme per cinque siste- 
mi d'ingresso. 

o 

O 

Filtro selettivo 

passabanda 

Vi sono un certo numero di applicazioni 
pratiche, come ad esempio nci fillri degli 
analizzatori di spettro audio in tempo re- 
ale, nei quali si richiede un filtro passa- 
banda che abbia una elevata seleltivita, 

ed al tempo stesso un responso virtual- 
mente piatto alia frequenza che deve at- 
traversare. I semplici filtri selettivi riso- 
nanti, non possono adeguarsi alle specifi- 
che dette perche la seletlivita richiede un 

allo Q (fattore di qualita) mentre la piat- 
tezza nella risposta puo essere otlenuta 
con un Q basso. 
Un solo filtro, non puo certo soddisfare 
tali necessita contraslanti. 0 
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Una soluzione al non facile problema, e 
conncttere in cascata due filtri selettivi 
con il eenlro-frequenza di ciascuno leg- 
germente slittato. Ciascun fillro ha lo 
stesso guadagno (A) alia frequenza cen- 
tralc, ed il mcdesimo fattore di quality Q. 
ma la frequenza centrale e di versa (fol ed 
fo2). La frequenza centrale della corhbi- 

nazione in cascata e fo, la frequenza alia 
quale le due curve di response si sovrap- 
pongono. Assicurandosi che il guadagno 
dei filtri individuali sia A \J2 aH'inter- 
sezione. il guadagno combinato alia fo e 
A, ed il rcsponso ha la massima pialtezza 
per la frequenza da lasciar passare. 
Un circuilo pratico per questo arrangia- 

mento di filtri e mostrato nella ftgura 2. 
Poslo il valore desiderato per la frequen- 
za centrale fo, ed il Q necessario per la 
banda passante B, i valori per i compo- 
nenti RI. R6 e da C1 a C4 possono essere 
calcolati traniite leequazionitracciateac- 
canto alle curve e sopra al circuilo. 

Generatore di onde 

quad re del tipo stop-start 

O 

Nei circuiti digital! ch6 devono convertire 
le informazioni parallele in dati seriali, si 
usa sovente un generatore "stop-start", 
ovvcro ad azione periodica. 
Uno dei sistemi piu in uso, e impiegare 
Poscillatore come clock di un contatore 
che ha ruscitacomparataaidati paralleli. 
Inizialmente, il contatore b reseltato; di 
conseguenza Poscillatore eslerno inizia a 
lavorare. dando il clock al contatore; 
quando il conteggio giusto e raggiunto, 
Poscillatore si blocca. II nsultato e un ire- 

no d'impulsi (clock), la lunghezza del 
quale corrisponde al numero binario 
espresso nei dati paralleli. 
In questo tipo di applicazione, non e suf- 
ficiente fornire una intcrruzione periodi- 
ca (gale) all'uscila di un oscillatore libero, 
autoeccitato, vislo che il segnale "enable" 
o di inizio, normalmentc non e sincroniz- 
zato con Poscillatore. 
II circuito ora descritto e veramente azio- 
nalo e posto a riposo tramite un segnale 
di sincro, e si e dimostrato altendibilissi- 

mo in pratica, nonche molto stabile per 
frequenze di uscita che giungono a 10 
MHz. 
Sino a che Pingrcsso di controllo (N3) ri- 
mane alia logica 0, tulto il complesso 
oscillatore e bloccato; di conseguenza, 
Puscita di N4 rimane nello stato logico 0. 
Se all'ingresso giunge uno stato logico 1, 
Poscillatore inizia immediatamente a la- 
vorare con un ritardo che dipende unica- 
mente dal tempo di propagazione altra- 
verso N3 ed N4. 
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Ricevitore ultrasonico 

per cuffie 

Prima ili tleserivere il drcuilo di qucsto ri- 
cevitore, vi e un punto da ponderare. An- 
che se si tratla di un dispositive progetta- 
to per il funzionamento con i sistemi di 
trasmissione ultrasonici, in pratica il tut- 
to c assai piu flessibile di ci6 che polrebbe 
sembrare. Se per esempio il trasduttore 
ultrasonico e sostituito con un sistema 
LC adaito (sintonizzabile), si ottienc un 
"convenzionalc" ricevitore che lavora in 
AM. II circuito pu6ancheessereimpiega- 
to come radiobussola (direction finder) 
nelle frequenze che sono comprese Ira 10 
kHz e 30 MHz. 
II ricevitore opera sccondo il funziona- 
mento definito dagli inglesi "exalted car- 
rier", non molto diffuso, odiernamcntc, 
Lo schema a blocchi di figura I mostra il 
funzionamento di un dispositive del ge- 
ncre. 
1 segnali ultrasonici ricevuti, sono ampli- 
ficati (blocco A) prima di giungere ad uno 
stadio limitatore, che rimuove ogni trac- 
cia di modulazione in ampiezza e lascia la 
sola portante. 
La portante, e quindi moltiplicata con il 
scgnale non limitato in AM nel blocco X. 
Come prodotto si hanno due segnali; il 
primo e quello di modulazione, cd il se- 
condo e un scgnale che ha una frequenza 
doppia rispetto a quello d'ingresso. 
L'uscita del moltiplicatore i inviata ad un 
filtro passabasso che rimuove le frequen- 
ze piii elevate dclla modulazione, in tal 
modo, si ricava il segnale audio, che pub 
essere invialo ad un semplice amplificato- 
re (blocco ALF) e da questo alle cuffie. 
Per assicurarsi che ledifferenze nel segna- 
le aH'ingresso abbiano un effetto il piu 

Elenco componenll ^ 
Resistenze 
R1,R2,R18, 
R19,R20 = 560 k 
R3 ■ 4k7 
R4,R17 = 27 k 
R5,R6 = 1k8 
R7 = 18 k 
R8 = 8k2 
R9 = 1k5 
RIO = 560 il 
R11 - 220 n 
R12,R13 " 3k9 
R14.R16 = 15 k 
R15 = 1 k 
R21 = 390 n 
PI = 10 k trimmer 

Condensaton 
C1 ,C2,C3,C4,C5,C6, 

C11 =0.22^/16 V Tanlalio 
C7,C8,C9,C15,C16 = 0.47 a/16 V 

Tanlalio 
C10,C18,C19 = 22 p/16 V 

Tanlalio 
C12 = 22 *i/3 V Tanlalio 
C13 = 1 n 
C14,C20 = 4n7 
C17 ■= 15 p 

Semiconduttori 
D1.D2 = 1N4148 
T1 - BF 2568 
T2,T3 = BF 494 
T4 = BC 179C, BC 559C o equiv 
T5 = BC 109C, BC549C o equiv. 
IC1 = S041P 
IC2 ■= 741 (MiniDipl 

Vane: 
Trasdutlore ultrasonico 
(vedi leslo) 
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piccolo possibile suH'audio. un circuito e 
provvisto di un semplice controllo auto- 
matico di guadagno (AGC). A quesio fi- 
ne, 1'uscita del moltiplicalore eamplifica- 
la, liliraia, rettificata e ri-inviata Iraniile 
un filtro passabasso all'amplificalore d'in- 
grcsso in forma di CC di controllo. Di 
conseguenza, piii grande e Pampiezza del 
segnale aN'ingresso, minorc e il guadagno 
dello stadio d'ingresso. 
Lo schema elettrico del ricevilore appare 
nella figura 2. L'amplificatore d'ingresso 
c formato da un FET modello BF256B 
(Tl) connesso in cascatacon un transistor 
convenzionale per RF (T2). II segnaleam- 
plificato d'ingresso e inviato tramite un 
emitter follower T3 ad un integrato S04IP 
(ICI), chc combina un limitatore ed un 
moltiplicalore. 
L'uscita del moltiplicalore (terminale 8) e 
a sua volta applicata, tramite un filtro 

passabasso attivo che comprende T5, ad 
uno stadio d'uscita audio formato da 741 
(IC2). II potenziometro PI serve come 
controllo di volume. 
II circuito AGC comprendente I'amplifi- 
calore T4. nonche i diodi rettificatori DI 
e D2 che erogano la lensione negativa di- 
rettamente proporzionale al livello del se- 
gnale d'ingresso; questa tensionc e appli- 
cata al gate del FETTI, L'alta impedenza 
in gioco (500 k£2) e la bassa capacita del- 
I'ingresso (5 pF) rendono possibile I'im- 
piego di una moderna capsula microfoni- 
ca ad elettreto come trasduttore. I model- 
li AKG CK40/33, CK40/36 danno i mi- 
gliori risultati. Un po' meno sensibili, ma 
ancora acccttabili, sono i modelli CK40/37 
e CK40/38. 
Per il trasduttore del trasmettilore, si pos- 
sono sceglierc i modelli AKG CK50I1, 
CK50I5, e se non e proprio necessaria 

una ponala mollo importante, il modello 
CK5013 e il migliore di lutli. 
Oltrc ai modelli delti, vi e un numcroso 
gruppo di trasduttori Valvo e Murata che 
sono piii o meno altrettanlo validi. sia per 
il ricevilore che per il trasmettilore. Se il 
sistema serve solamentc per la ricelra- 
smissione del parlato. il trasduttore MA 
40L1R della Murata rappresenta un'otti- 
ma scella. 
Se si montano tutli i componenli "in ver- 
ticale" il circuito stampato pud risultare 
estremamenle compatlo. Siccome il cir- 
cuito pud esscre alimentato con una pila 
da 9V, si pud a ragione parlaredi ricevilo- 
re minialurizzato. 
Tenendo presentc la larghissima banda 
passantedcl ricevilore, il trasduttoredeve 
esscre collegato direttamente all'ingresso 
del circuito; tra i due non vi devono essere 
fili prolungati! 

Melodie a 

denti di sega 

Come avviene per la maggioranza dei ge- 
neratori di melodie autoeccilanli, qucsto 
circuito consiste di un oscillatore control- 
lato in correnle, e del relative sistema di 
controllo. Un sistema per realizzarlo.'sa- 
rebbe slalo adottare un PEL (sistema ad 
agganciamento di fase), 
Vi e perd una variante del PEL che e il 
PEL "sample-and-hold", chc ha il van- 
laggio di essere sensibile per quanto ri- 
guarda la frequenza, ad un segnale in len- 
sione a dente di sega. II circuito presen- 
lalo si basa su questa disposizionc, salvo 
che il funzionamento PEL e prevenutoda 
una connessione dalla polarita volula- 
mente erronea dell'oscillatore, che impe- 
disce Pagganciamento stabile. 
La figura I mostra il circuito a blocchi, e 
la figura 2 lo schema elettrico completo. 
L'o.scillalore controllato in corrente, 
comprende la coppia differenzialc Tl + 
T2, ed il generatore unigiunzione T3. II 
multivibratore cosi ottenuto, genera delle 

onde a dente di sega chc sono amplificate 
dal T4, che ha anchc la funzione di scpa- 
ratorc, II T5 con il T7, forma il ben noto 
circuito campionatore, per il quale gli im- 
pulsi di sclezione sono gencrati da un al- 
tro transistore unigiunzione, T8, e pas- 
santi allraverso il T6 per raggiungere il 
gale del T5. 
Quando il circuito e azionato con 1'inter- 
ruttore SI aperto ed S2 chiuso, produce 
un segnale che rassomiglia al suono della 

"sega cantante" che adoperano i clown 
dei circhi, perchi non lo conosce,unasor- 
ta di acutissima chitarra awayiana. Quan- 
do S2 e aperto. ed SI e chiuso, il suono e 
"sallcllantc". Con ambeduc gli inlerrut- 
tori chiusi, il circuito produce una sorta di 
gracidio da pappagallo, strillante. 
II potenziometro PI pud essere impiegalo 
per variare sia il tempo che 1c "frasi melo- 
diche". 
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Caricabatterie 

automatico 

La ricarica delle comuni batterie alpiom- 
bo. e ritenuto un lavoro tra i piii elemen- 
lari, Se la si pensa cosi, perb, non convie- 
ne fare molto conto sulla vila operativa 
dcllc batterie. Volendo far durare al mas- 
simo le batterie, al contrario, si deve limi- 
tarc appropriatamente e piii volte il ciclo 
di carica. 
La figura I illustra il ciclo di carica ideale 
e la relativa corrcnte di ricarica per una 
normale batteria al piombo da 12V che si 
assume come complelamenle scarica. 
Durante la prima fase (tratto A-B), si de- 
ve impiegare una intensity di carica limi- 
tata, almeno sin che la scarica raggiunga 
approssimalivamente il valorc di 10V. 
Qucsta limitazione nclla corrente di cari- 
ca i necessaria per esserc ccrti che il cari- 
batterie non sia soltoposto ad una ecces- 
siva dissipazione. Durante il periodo suc- 
cessive (tratto C-D), raccumulatore e 
caricato con la "corrente di carica per 5 
ore". La grandezza di questa corrente 6 
determinata dividendo la normale capa- 
city della batteria in ampcre-ora (Ah) 
per 5. 
Al termine di questo periodo, la batteria 
dovrebbe essere caricata a 14,4V, cd allo- 
ra pu6 avcre inizio la fase terminale (E - 
F). La batteria, in questa fase, deve essere 
caricata con una corrente molto debole 
tendente a zero allorche la lensione del- 
raccumulatore raggiunge i 16,5 V. 
II circuito qui descritto (vedi la figura 2) 
serve per erogare un ciclo di carica che se- 
gue la curva commentata in precedenza. 
Se la batteria e complelamenle scarica 
(eroga una lensione < 10V), una piccola 
corrente scorre tramite D3. quindi Tl e 
interdetto. 

L'uscita dell'ICl rimane allo stato basso, 
cosicchc la corrente di base dei transistori 
T2 e T3, e di consegirenza I'intensity di ca- 
rica, y unicamente determinata dalla po- 
sizione del PI. 
Se la lensione della batteria e compresa 
tra 10 c 14V, il D3 risulta polarizzato nel 
senso diretto e TI quindi conduce. L'usci- 
ta dell'ICl rimane bassa, quindi la cor- 
rente della batteria i ora determinata da 
PI e P2 assieme. Se la lensione al cursore 
del P31 piii grande della lensione di zener 
del DI, a causa della reazione positiva che 
si realizza tramite la R4, la lensione d'u- 
scita dell'IC I va allo stato alto, con un va- 
lore che c determinato dalla tensione di 
zener del D1 e dalla caduta di tensione di- 

retta sul diodo D2. Come risultato il Tl ^ 
posto nello stato d'interdizione e la cor- 
rente di carica e ancora una volta deter- 
minata dalla regolazione del PL Peravere 
I'adeguamento alia fase di carica A-B, 
l'uscita alta dell'ICl i limitata tramite il 
PI cosicchc la corrente di carica e ridotta. 
Siccome il D2 d polarizzato dircttamente, 
I'effetto dcllc rcsistenze R2 ed R3 e di riu- 
nirc gradualmente I'inlensity man mano 
che la carica della batteria continua a 
salire. 
Per calibrare il circuito, P3 deve essere re- 
golato in modo tale che l'uscita dell'ICl 
divenga elevata quando l'uscita (come di- 
re la tensione della batteria) giunge a 
14,4V. 
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Elenco componenti 

Resislenze 
R1 = 12 k 
R2= 10 k 
R3 = 82 k 
R4 = 1 M 
R5,R6 = 8k2 
R7 = 100 n 
R8 = 3k9 
R9 = 4k7 
PI = 100 k trimmer 
P2 = 220 k . . . 250 k trimmer 
P3 = 10 k trimmer 

Condensatori, 
C1a = Gib = 4700 m/40V 

Semiconduttori: 
T1 ■TUN 
T2 = BD138. BD140 
T3 = TIP2955 
D1 = 6V8, 400 mW diodo zener 
D2 = DUS 
D3 = 5V6. 400 mW diodo zener 
IC1 = 741 

Vane; 
Tr = 16 V, 8 A traslotmatore 
B = BSOClOOOO'etlilicalore di ponte 
fusibile = 0.5 A slo-blo 

Tramite il PI la corrente del tralto termi- 
nale va regolata in modo che sia quella da 
erogare per una carica di 20 ore (la capa- 
city delta battcria in Ah divisa per 20), al- 
lorche I'uscita raggiunge i 14,5 oppure 
15V. Inline, con una tensionc per la battc- 
ria compresa Ira 11 e 14V, il P2 va regola- 
lo per ottenere I'intensila che si userebbe 
per una carica di 5 ore. 
La corrente iniziale di carica (tralto A-B 
della curva), i regolato sulla base del va- 
lore di quella terminale, c dipende piiiche 
altro dalle caratteristiche dei transistor! 
impiegati, Per tale ragione, pud essere piii 
grande dell'altra di un 30%, e sino ad un 
100%. 

Siemens Components Report. 
Volume XIII. N" /, marzo 1978 

Ammutolitore 

R. Vanwersch per disc-jockey 

Quando questo progetto lit presentalo 
sulla raccolta estiva di circuiti dello scor- 
so anno, neU'edizione britannica della Ri- 
vista, con il commento che trattavasi di 
un circuilo sludiato appositamente per 
evitare Pascolto dei disc-jockey Ira un di- 
sco e I'altro, nei programmi radiofonici, 
pochi avrebbero potulo immaginare I'eco 
che avrebbe suscitato. II progetto fu per- 

sino menzionato da un celebre quolidia- 
no. che interpello i piii noti disc-jockey 
persenlire il loro parere in merito! Consi- 
derata la popolarita raggiunta daH'am- 
mulolilore (se non proprio tra i disc- 
jockey, almeno tra gli ascoltatori di pro- 
grammi radiofonici) fu deciso di dolare il 
progetto della pianta di un adatto stam- 
pato, che non appariva in origine, e che 

invece e qui nportata. 
Ricapiloliamo brevemcnte il funzionamen- 
to del circuilo: e possibile distinguere il 
parlato dalla musica grazie al fatto che tra 
le parole vi sono dclle pause distinte, 
menlre la musica c piii o meno continua. 
II circuilo ammutolitore di disc-jockey ri- 
vela queste pause e tronca il segnale men- 
lre il presentatore sia parlando, 
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I segnali del canale desiro e Sinistro sono 
portali ai rclativi ingress! del dispositivo, 
e sono sommati al punto di riunione tra 
RI4, RI5 ed R16. Per Timpiegocon unra- 
dioricevitore monofonico, si impiegher;\ 
un ingresso solamente. Ilsegnalc sornma- 
to. e amplificato e limitaloda due sladiad 
alto guadagno. ICI ed IC2. cd e quindi 
porlato a due trigger di Schmitl post! in 
cascata, Nl ed N2. L'uscita di N2 serve 
per pilotare un monostabile retriggcrabi- 
le, IC4a, l'uscita Q del quale e portata al- 
I'ingresso di un secondo monostabile retrig- 
gerabile, IC4b. 
Sino a che il segnale e prescnte di conli- 
nuo all'ingresso, riC4a e retriggerato di 
continuo dal segnale d'uscita di N2 e la 
sua uscita Q rimane allo stato alto. II pe- 
riodo di IC4a i rcgolato, impiegando P2, 

in modo tale che la durata media dellc 
pause possa resettare IC4a, In lal modo 
IC4b sar^ sottoposto a trigger, troncando 
il segnale per un periodo che pub essere 
regolato tramite P3.1 LED D1 c D2 indi- 
cano lo stato dell'uscita dell,IC4a e del- 
riC4b e piii che altro servono per la rcgo- 
lazione del complesso. 
Per la regolazionc, primadi lutloil P2do- 
vra essere posto alia minima resislenza. II 
radioricevitore sarii quindi sinlonizzato 
su di una stazione che trasmctta un pro- 
gramma parlato, cd il PI sara impicgato 
per la renolazione della sensibility, sino 
ad ottenere lo spegnimentodel DI duran- 
le le pause. Se la sensibility e troppo ele- 
vata, il D1 rimarra acceso di continuo. e 
cib stara a dimostrare che il circuilo e sot- 
toposto a trigger anchedal rumore di fon- 

do; se al contrario la sensibility e troppo 
bassa, il diodo di spegnera anche durante 
i passaggi a voce normale o bassa del disc- 
jockey. Effettuata questa regolazionc, il 
radioricevitore sara sintonizzalo su di 
una stazione che trasmetta musica e P2 
sary regolato sino a che DI s'illumina di 
continuo. 
Infine, il radioricevitore sara nuovamente 
sintonizzalo su di un programma parlato 
e P3 sara regolato in modo da produrrc 
I'accensione permanente menlrc il discor- 
so precede. 
6 da notare che il circuilo sopprime sola- 
mente le parole; solo queste. Non e possi- 
bile, ad esempio, sopprimere la voce del 
disc-jockey che parla sulla musica, ma 
forse questo c un inconveniente seconda- 
rio. 
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Elenco component! 

68 k 
Resislenze 
R1,R2.R8,R11.R12 
R3,R5 = 10 k 
R4,R6 = 1 M 
R7,R10 = 6k8 
R9,R13 = 1 k 
R14,R15,R16 = 100k 
PI ,P2,P3 = 1 M 

Condensatori: 
C1 =100 n 
C2.C3 = 820 n 
C4,C8 = 1 n 
C5 = 1 m/16 V 
C6 = 47 (j/16 V 
07 = 100w/16 V 

Semiconduttori: 
DI ,D2 = LED 
D3 = 1N4148 
101,102= 741 
103= N1.N2 . . . = 4093 
104 = 4528 
T1 ,T2.T3 = BO 547B 

Vane 
relay 12 V/50 mA 
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J. Naudts 

Frequenzimetro per 

sintetizzatori 

II frequenzimetro i uno strumento estrc- 
mamenle utile per metlere a punto gli 
oscillatori controllati in tensione (VCO) 
die appartengono ai sintetizzatori, senj- 
plicemente e eon la massima precisione. 
Per talc ragione, I'autore ha progcttato 
un moltiplicatore ili frcquenza.alloscopo 
di misurare le frequenzc comprese tra 30 
Hz e 10 kHz con un tempo di conleggio e 
di gate inferiore. Con un tempo di gate di 

Is la lettura massima i 999.9 Hz, mentre 
con un tempo di gate di 0.Is la massima 
frcquenza 4 9999 Hz. 
II circuilo ha due ingressi; I'ingresso I ha 
una sensibilita di 1.3 Vpp (la massima 
tensione 4 di 50 Vpp); I'ingresso 2 ha una 
sensibiliu) di 130 mVpp (massima tensio- 
ne, 5 Vpp). II primo ingresso serve per la 
connessione diretta con I'uscita del VCO. 
mentre la seconda pub esscre impicgata 

con I'uscita monitor di un amplificatore. 
Lo stadio d'ingresso del circuilo 4 forma- 
to da due amplificatori operazionali con- 
trollati in corrcntc. 
AI attenua il scgnale presenleall'ingresso 
I per un fattore di 2, cd amplifica il segna- 
Ic dcH'ingresso 2 con un fattore di 5. Un 
rivelatoredi picco (DI. C2)ed un compa- 
ratore (A2) convcrtono il segnale d'in- 
gresso in un'onda quadra, chc giunge ad 
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Elenco component) 

Resistenze: 
R1,R6,R7,R8= 220 k 
R2,R3.R9 = 1 M 
R4,R10 = 470 k 
R5,R13 = 100 k 
R11 = 33 k 
R12= 560 n 
R14 = 1 k 
R15 = 10k 

Condensatori: 
C1.C5= 100 n 
C2 = 1 ji/16 V tantalio 
C3 = 47 p 
C4 = 22 (i/16 V 

Semicondullori: 
IC1 = LM 3900 
IC2 = 4013 
103 = 4046 
104 = 4518 
T1 = TUN 
DI = DUS 
D2= LED 
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un trigger di Schmill (A3). 
II flip-flop FFI. assicura che I'onda qua- 
dra sia simmetrica. 
La reale moltiplicazione di frequenza e ef- 
fettuala tramilc un sislema ad aggancio di 
fase (IC3). un contatore a doppia decade 
che divide per cento (IC4), ed un flip-flop, 
FF2. 
Un segnale quadro che alia metit della fre- 
quenza del segnale d'ingresso e portalo 
ad un ingrcsso del comparatoredi fase del 
PLL, mentre il segnale d'uscita del VCO, 
diviso per 200 (tramite IC4 cd FF2)e por- 
tato all altro ingresso, II VCOerogaalPu- 
scita un segnale dalla frequenza che assi- 

in a 
■^1 l(.t 
ikrlJLlU 

cura che gli ingressi del coniparatore 
mantengano una rclazione di fase costan- 
te. come dire che hanno la slcssa frequenza. 
Per tale ragione, la frequenza del VCO 
PLL sarik sempre cento volte di piii di 
quella d'ingresso (come dire la frequenza 
di clock del PLL). La costanle di tempo 
data da RI4/C4 determina la velocity alia 
quale il VCO risponde ai mutamenti nella 
frequenza all'ingresso. 
Quando il circuito non e "agganciato", il 
display ottenuto non e preciso. Per talc 
ragione, e previsto il LED D2; quando il 
VCO si e agganciato, tale LED si spegne, 
indicando che la lettura e corretta. 

L'uscita del circuito puo essere collegata 
direttamentc all'ingresso di clock dell'ICI 
del minicounter, ed in tal modo lo stadio 
d'ingresso, Tl ed acccssori, di quell'appa- 
recchio, pud essere omesso. 
L'alimentazione del lutto puo essere deri- 
vata da quella del minicounter. 
Per essere cerli che la posizione del punto 
decimale nei display 1 e 2 (vedi la figura 2) 
corrisponda alia gamma d'ingresso, oc- 
corrono alcune modifiche nel pannello 
del minicounter; queste sono indicate nel- 
la figura 3. 

Quizmaster P. Wendt 

Nl.,, N4 = 4011 

Nl N'.> 
TUN 

N li 

L ii us 

70110 1 

In molti giochi a quiz, la velocita di rispo- 
sta ha un ruolo essenziale; il contendente 
che preme per primo un pulsante, ha la 
possibilita di rispondere per primo ad una 
domanda. II circuito commentato. serve 
proprio per vedere quale concorrente "e 
piii rapido a premere". II progetto e mo- 
dulare, quindi puo essere duplicato per 
tutle le volte che si vuole, e per ogni nu- 
mero di contendenti, mentre percontene- 
re il consumo daH'alimentazione a pila. 
s'impiegano degli 1C CMOS, sicche I'uni- 
co assorbimento significative si ha dai 
LED indicatori. 
Come si vede nella figura I, ciascun mo- 
dulo, di base consiste in un flip-flop a set- 
reset N2/N3. con una gate NANDsull'in- 
gresso set. I diodi D6 nell'uscita Q di 
ciascun flip-flop assieme alia N4 di figura 
2 formano un gate NOR a molti ingressi. 
Sino a che ciascuna uscila Q e bassa, l'u- 
scita. di N4 e alta. quindi I'ingresso 2 di 
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Nl in ogni modulo e alto. 
Allorche si preme uno qualunque tra i 
pulsanti, l'uscita della corrispondente Nl 
diviene bassa e l'uscita Q del flip flop as- 
sociate diviene alia, portando nellasitua- 
zione di "ON" Tl ed illuminando il LED 
relative. Tramite D6, I'ingresso di N4 di- 
viene alto. L'uscita di conseguenza giun- 
ge allo stato basso, portando gli ingressi 
di Nl (dei diversi Nl) allo stato basso ed 
inibendo I'impiego dei pulsanti, sicche 
nessun altro flip-flop possa essere com- 
mutato. 
II flip-flop che ha commutato per primo. 
puo essere resettalo per la successiva do- 
manda tramite il pulsante SR. Collegan- 
do dei moduli addizionali, come si vede 
nella figura 2, il circuito puo essere esteso 
pressoche all'infinito. Se lo si desidera, 
l'uscita di N4 puo essere impiegata per pi- 
lotare un cicalino tramite un transistor 
amplificatore di corrente. 
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Linea di 

ritardo digitale O 

Vi sono moltissime applicazioni praiiche 
per un circuito the rilardi i segnali digiia- 
li. e le varie linec di ritardo riporlate ncl 
nostro numcro di ottobrc 1979. pagine 
10-24 c seguenli. sono solo alcuni escmpi 
di cid chc si pud (arc. 
II melodo pii'i comune per riiardare i se- 
gnali digitali. e impiegare un registro a 
scorrimenio. II circuho mostrato nella fi- 
gura I. pud di conseguenza sembrare in 
qualche modo eccenlrico, in quanto le 
due parii principali nonsonodei registri a 
scorrimenio ma delle memoriead accesso 
cusuale(RAM; IC2ed 1C3). 11isultati pe- 
rd sono conservali nella RAM per la du- 
rata del tempo di rilardo necessario, 
quindi richiamali e preseniati all'uscita 
"delay data" (dati ritardali), 
Siccome s'impicgano dclle RAM a 1024 
bit (del modello 2102) che sono rclaliva- 
mentc poco dispendiose, non vi e necessi- 
ty di lesinare sullo spazio di memoria di- 
sponibile; se serve un ritardo maggiore, il 
circuito pud cssere esteso come sara detto 
in scguito, 
II circuito funziona come ora diciamo. 
Un segnalc di clock c porlalo a tre conja- 
lori binari a 4-bit perottenerc un contato- 
re a 12-bii. 
I primi dieci bit che provengono dal con- 
tatore sono applicati agli indirizzi d'in- 
gresso di ambedue le RAM. 
L'undicesimo bit e impiegato perpilolare 
il controllo d'ingresso "scrittura-lettura" 
dclle memorie; I'inclusione di N3 nella li- 
nea di alimentazione dell'IC3 assicura 
che quando 1C2 e letta (logicamente nel 
modo di letlura), IC3 accumoli i dati, e vi- 
ceversa. In altre parole, le due RAM sono 
impiegale alternativamentc; quando il 
contenuto di una e letto, ed inviato all'u- 
scila, I'altra memoria accumola i dati; 
quando il ciclo i completo, la prima 
RAM e impiegata per accumolarc i dati 
che giungono dalla seconda. 
Non occorre formare un complesso di ga- 
le per trattare i segnali d'ingresso ed av- 
viarli correttamente alia RAM: tutti i dati 
hanno la presentazione corretla ai corri- 
speltivi ingressi delle RAM. La memoria 
che lavora ncl modo di scrittura accumo- 
la i dati, menlre I'altra semplicemente li 
ignora. La slessa cosa, non e vera per gli 
ingressi dei dati, tultavia: le gales Nl ed 
N2 servono appunto per selezionare I'in- 
gresso corretto, per ogni tempo prefisso. 
Come e slato detto prima, la linea di ritar- 
do puo essere estesa aggiungendo altre 
RAM. 1 cicli di opcrazione allernati di 
scrittura e lettura impiegati in questo si- 
stema comprendono I'impiego di una 
coppia eccezionale di RAM per ogni pas- 
so di eslensione. 
Comunque, vi sono ben poche aggiunle 
necessarie: gli ingressi d'indirizzo di cia- 
scuna RAM addizionale vanno semplice- 
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mente collegati in parallelo con la linea 
d'ingresso esistente, e si puo impiegare il 
medesimo segnale di letlura-scrittura. Le 
gales NI...N3 debbono essere duplicate 
per ciascun paio di RAM in piii, Le uscite 
"dati ritardati" della prima coppia saran- 
no collegate agli ingressi della successiva 
coppia, e via di seguito lungo la linea. 
La linea di ritardo puo essere impiegata 
per uno dei sistemi di riverbero indicati in 
prccedenza. Ciascuna coppia di RAM so- 
slituisce un IC registro a scorrimenio. 

Siccome pero i livelii non sono esatta- 
mente identici, e necessario impiegare 
una semplice interfaccia a tutte e due le 
uscite della linea digitale di ritardo. La fi- 
gura 2 mostra il principio: I'uscita del- 
riC3 del circuito originale, e seguila da 
uno stadio monotransislore e portata al- 
I'ingresso dei dati della linea di ritardo 
qui descritta; I'uscita della linea di ritardo 
e di nuovo seguita da uno stadio mono- 
stransistore e portata all'ingresso dell'IC 
4 del circuito originale. 
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Mixer audio digitate 
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In queslo circuito s'impiega una nuova 
tecnica che permette di miscelare due se- 
gnali audio e di sfumarli ad incrocio. In- 
vece d'impiegare dei conven/.ionali po- 
tenziometri, come attenuatori analogic!, 
con un amplificalore-sommatore, il cir- 
cuito funziona campionando i due segnali 
alternativamente a frequenza elevata. 
1 segnali d'ingresso sono inviati ad una 
coppia d'interruttori elettroniei, ciascuno 
dei quali comprende due element! dcll'IC 
4066, un intermllore analogico IC CMOS. 
L'impiego di interruttori che sono sia in 
parallelo al segnale che in serie, permette 
di ottenere una elevata impedenza d'in- 
gresso (per una bassa distorsione) mentre 
al tempo stesso si mantiene un buon isola- 
mento del segnale quando gli interruttori 
sono in "off". 
1 due interruttori sono aperti e chiusi al- 

ternativamente alia frequenza di 100 kHz, 
II segnale relativo, a due fasi, e ottenuto 
dal clock realizzato con NI ed inverter se- 
guenli, sino ad N6. Quando SI & chiuso, 
S2 6 aperto ed il segnale A scorre atlraver- 
so ICI. Frattanto, logicamente S3 ^ aper- 
to ed S4 i chiuso. quindi il lerminale B e 
bloccato. Quando S3 6 chiuso ed SI e 
aperto, il segnale dall'ingresso B trascor- 
re, mentre quello proveniente dall'ingres- 
so A e a sua volta bloccato. 
PI consente di variare il duty-cycle degli 
impulsi di clock, come dire la proporzio- 
ne di ciascun segnale sul tempo gcnerale. 
Ci6, a sua volta, varia I'ampiezza di cia- 
scun segnale. Con il PI nella posizione in- 
termedia ambedue i segnali hanno la stes- 
sa ampiezza, mentre ai due estremi un 
segnale e completamente bloccato mentre 
I'altro passa senza interruzioni. 

II filtro passabasso realizzato con I'ICI 
toglie i component! della frequenza di 
clock dall'inviluppo d'uscita. 
Anche se questi non sono audibili, se non 
fossero filtrati. potrebbero danneggiare 
gli amplificatori di potenza o gli altopar- 
lanli tweeter; in alternativa potrebbero 
anche produrre dei batlimenti con gli 
oscillalori di polarizzazione nei registra- 
tori a nastro, dando luogo a dei segnali 
tcrzi aculissimi o intervallati. 
L'aiimentazione, che deve csscre stabiliz- 
zata e priva di ronzio, puo andare da 9V a 
15V. Sopra ai 15V si pud incappare nel 
danneggiamento degli IC CMOS ed al di 
solto dei 9V il 741 non funziona conve- 
nienlemente . La massima lensione-se- 
gnale d'ingresso che il circuito accetta 
senza inziare a dislorcere, e di circa 1 
VRMS. 

o 

O 

Filtro a cristallo 

economico 

Considerando il clamoroso calo nel costo 
dei cristalli impiegati negli apparecchi TV 
a colori, si pud dire che questi rappresen- 
tino delle parti economiche per realizzare 
un filtro SSB. II circuito proposto e ap- 
punto un filtro con una pendenza di —6 
dB a circa 2,2 kHz. 
La figura dello stampato che accompa- 
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Sgna il circuito elelirico mostra come si 
possa realizzare praiicanienie 11 filiro, II 
lipo di basetta indicata ha il vaniaggio 
chc ingresso ed usciia sono diametral- 
mcnie opposti, cosicche la reie/ione al di 
fuori della frequenza centrale c la massi- 
ma otienibile. Terminando ingresso ed 
usciia su resislenze da I k in parallelo a 
trimmer da 18 p. la banda passanle pub 
essere risiretta, aumentando di 2 dB la 
reiezionc al rumore. 
Lc spccifiche piii importanti per il filiro 
appaiono nclla tavola riportata; come si 
vede, la reiezionc ai scgnali fuori banda c 
di ben 90 dB, 

Elenco componentl 

Resislenze; 
R1 ,R2 = 1 k 

Condensatori: 
C1 ,C2,C4,C5 = 82 p 
C3= 15p 
C6,C7 ' 100 n ceramici 

Varie: 
XI ,X2,X3,X4, 

X5,X6 = 4.433,618 kHz 

Tabella 

'o 
'-6 dB (f' 
'—6 dB <0 
'-60 dB <r) 
'-60 dB ft) 
fallore di pendenza (r) 
tatlore di pendenza (I) 
rumore 

4432,03 kHz 
4433,06 kH2\ „ 0 , 
4430,70 kHz/ B-6 dB 2,26 kHz 
4435,30 kHz-\ , „ 
4427.40 kHz/ -60 dB 7,90 kHz 

1:3,17 
1:3,48 

2 dB 

Controllo a sensori 

O 

Questo semplice controllo a sfioramenlo, 
eroga una tensione d'uscita CC che puo 
essere variata toccando una coppia di 
contatti e pud essere impiegata per pilota- 
re una importante variety di circuiti in 
tensione. cosi come oscillatori, sempre 
comandati in tensione, ed anche attenua- 
tori ed amplificatori VCO. 
II circuito consiste di un integralore in- 
vertente basato sull'ICl. Quando il cir- 
cuito e alimentato, I'ingresso non inver- 
lenle dell'lCl giunge ad un valorc che i 
pari alia mela della tensione d'alimcnta- 
zione, tramite R2 ed R3. 
L'ingresso invertentc giunge allo stesso 
potenziale e siccome C1 inizialmente e 
scarico, I'uscita dell'lCl assume a sua 
volta un valore che i di circa meta della 

alimentazione. 
Sc la coppia di contatti raffigurata nella 
parte bassa del circuito & chiusa dal dilo 
che vi si appoggia. scone una certa inten- 
sity a massa tramite la Rl. 
Poiche nell'ingresso inverlente dell'lCl 
pub scorrere solo una corente trascurabi- 
le, tale intensity pub essere fornita dall'u- 
scila dell'lCl e C1 si carica manlenendo 
l'ingresso invertente dell'lCl allo stesso 
potenziale dell'ingresso non invertentc. 
Sc si tocca, ora, la coppia di contatti supe- 
riore, la correnle scorre dal positive tra- 
mite Rl eCl cosicche la tensione d'uscita 
dell'lCl decade. 
L'uscita dell'lCl pub essere impiegata 
per pilotare virtualmente ogni circuito 
controllalo in tensione. 

H. de Grauw 

Un semplice sistema di controllo per il 
guadagno di apparali audio, controllabi- 
le in tensione, apparc nclla figura 2. Con- 
siste di una lampada, pilolata dall'uscita 
dell'IC 1 tramite un transistor, dalla lumi- 
nosity che varia in proporzione alia ten- 
sione d'uscita dell'IC I, influenzando la 
resistenza della LDR, che e pane di un 
circuito atlenuatore. 
A causa della correnle di polarizzazionc 
d'ingresso dell'lCl, la tensione d'uscita 
tende a slitlare nel tempo. Seb necessaria 
una stability a lungo termine della tensio- 
ne d'uscita. e quindi meglio sostituire PIC 
741 con un amplificalore operazionale 
munito d'ingresso a FET, come un 3130, 
un 3140 oppure uno LF356. 

5 30V 

2 * 1u MKM 

O 
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Gli amplificatori operazionali a FET, 
hanno un guadagno alto, un basso offset 
d'ingresso e sopraitutto una impedenza 
d'ingresso estremamente elevata. Queste 
tre earatteristiche, li rendono veramente 
adatti aU'impiego in un millivoltmetro. II 
circuito che presentiamo misura sia le 
tensioni che 1c correnti. 
Le figure la c I b mostrano i circuili di ba- 
se per le misurazioni delle tensioni e delle 
correnti, rispeltivamente. Nella figura la, 
ramplificatore operazionale i impiegato 
nella configurazionc con massa virtuale, 
ed il guadagno d quindi detcrniinato dal 
rapporto di Ra/Rb, nonchc dal divisore 
di tensione Rc/Rd. La formula esatta i 
data in calce al circuito. II circuito che mi- 
sura le correnti, figura lb, e a sua volta di 
base, un sislema con la massa virtuale; 
ramplificatore operazionale manliene una 
tensione d'uscita tale che I'ingresso (lato 
sinistro della Ra) ha un potcnziale zero e, 
siccome la corrente d'ingresso deve scor- 
rere atlraverso questa resistenza, la cadu- 
ta di tensione su Ra cquivale I x Ra. 
Di conseguenza, la tensione d'uscita deve 
essere -1 x Ra. 
II circuito completo (figura 2) combina 
queste due funzioni. II selelloredi portata 
S3 commuta la resistenza di controrea- 
zione che serve (Ra della figura l)ed il di- 
visore di tensione (Rc cd Rd) se cio e ne- 
cessario. Le portate risultanti appaiono 

Millivoltmetro a FET 

nella tavola 1. La polarila dello strumcn- 
10 pud essere invertita per tramite di S2. 
Per lo slrumento, occorre un alimentato- 
re in grado di erogare +/— 16V. 
In tutto lo slrumento. e molto consiglia- 
bile impiegare resistenzc all'1% e PI non- 
che P2 devono essere dci trimmers dalla 
qualitd molto elevata. 
R1, R2 ed R3 possono risultare un po' dif- 
ficili da reperire in commercio, ed il tal ca- 
so, saranno semplicemente sostituite da 
serie di resitenze, ciascuna delle quali da 
1M. 
11 trimmer PI serve per la compensazione 
dell'offset. 
Con I'ingresso dello slrumento in corto. 
questo trimmer sara regolato sino a che 
Pindicatore mostra esaltamente il valore 
di zero. P2 i il potenziometro di calibra- 

zione: una tensione nota (o una corrente 
nota) va connessa con la giusta portata, e 
P2 deve essere regolato sino ad avcre la 
esatta leltura. 
La figura 3 mostra un'aggiunta opziona- 
le: lo "shunt universale". Non si tralla di 
all t o che di una serie resistiva che pud es- 
sere collegala ai terminali d'ingresso per 
le misure in tensione dello slrumento. 
Se la corrente atlraversa una delle resi- 
stenz.e indicate, si ha una proporzionale 
caduta di tensione suU'elemenlo. Siccome 
non vi e caduta di tensione sulle altre resi- 
tenze, il valore i indicate dallo slrumen- 
to. 
La Tabella 2 mostra le portate in corrente 
che risultano. Come d stalo dello prima, 
per la serie e necessario impiegare resi- 
slenze airi% (da RI9 ad R24). 

Tabella 1 Tabella 2 

c 
10MA 

100 uA 
1 mA 

10 mA 
100 mA 

1 A 

li (f.s.d. 
1 nA 
5nA 

10 nA 
50 nA 

100 nA 
500 nA 

1 jiA 
5 MA 

10 MA 
50 aA 

100 uA 

posizione di S3: 
la (f.s.d.) 
Ih (f.s.d.) 

(f.s.d. 
1 MA 

10 MA 
100 MA 

1 mA 
10 mA 

100 mA 

5 liA 10 mV 
50 uA 50 mV 

500 w A (f.s.d. 100 mV 
Iq (f.s.d.) 
le (f.s.d.) 
If (f.s.d.) 

5 mA 500 mV 
50 mA 1 V 

500 mA 5 V 
10 V 
50 V 

100 V 
500 V 

1000 V 

la 

Oo DOdH- R12 M1M 
Ol R11 

21 lo Do >1 21 12 
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Trigger per misurare 

sistemi digital! O 
Willem V. Rooyen 

Quando si ripara un sistcma digilale com- 
plcsso, come un microprocessore, e molto 
difficile ottenere un trigger csalto ncll'o- 
scilloscopio, pcrche il circuito di trigger 
oscilloscopico 6 progetlato in modo da 
dare una traccia stabile sullo schermo fa- 
cendo partire la base dci tempi nel punto 
stcsso d'inizio di un segnale periodico, e 
ci6 si ottiene controllando sia I'ampiezza 
chc la polarita del segnale. 
In un sistcma digilale, tutti i segnali han- 
no la stessa ampiezza c polarita, ma fre- 
quentemente aperiodic!, consistendo in 
un flusso casuale di "zcri" e di "1". 
Di conseguenza, c difficile ottenere una 
traccia stabile ncN'oscilloscopio, cd S vir- 
tualmente impossibile I'agganciamento di 
trigger sulla forma d'onda. 
La soluzione e impiegare il dispositive 
prcscniato, che consisle in un comparato- 
re digilale ad otto bit caricato da una pa- 
rola binaria preselezionala. 
Gli ingressi del comparatore sono collc- 
gati a diversi punti del circuito sotloposlo 
a misura. per esempio ai bus di indirizzo 
ed ai data bus in sistema a microprocesso- 
re. Quando le uscite del sistema scatiiri- 

scono la parola prescelta, le uscite diven- 
gono "alle" ed il conseguenle impulso e 
inviato aU'ingresso del trigger csterno fa- 
cente parte deU'oscilloscopio. In tal mo- 
do, Tingrcsso Y deU'oscilloscopio puo cs- 
sere impiegato per esaminare le condizioni 
present! nei vari punti di misura nel tem- 
po d'intervento della parola prescelta. 
II Comparatore consiste di un sistema di 
gale NAND ad otto ingressi costiluito da 
NI7. NI8, ed NI9. L'uscita di questo si- 
stema di gate va allo slato alto solo sc tutti 
gli ingressi sono allo slato allo. I bits chc 
sono bassi nclla parola preselezionala, 
devono esserc invertiti ed allo scopo s'im- 
piegano appunto gli inverters da Nl a 
Ml5, mentre i bits che sono gid alii sono 
portati al circuito da due buffer non in- 
vertenti. 
Le condizioni dettc sono scelte dai com- 
mutatori che vanno da SI ad S8. Se la lun- 
ghezza della parola non raggiunge gli otto 
bits o il valore di certi bits non interessa, i 
commutatori non utilizzali saranno posli 
al centro, o posizione che si potrebbe defi- 
nirc "di disinlcresse", che consente di 
mantcnere allo stalo alto i corrispondenti 

ingressi di N17 e di NIB. 
Per prevenire il trigger falso negli impulsi 
corti e spuri, l'uscita di NI9 c portala ad 
una linea di ritardo chc consiste di N21 cd 
N26, e pu6 esserc variata da zero ad ap- 
prossimativamenle 72 ns in passi succes- 
sivi di 12 ns. Sebbene un ingresso di N20 
vada allo stato allo quando l'uscita di 
NI9 diviene alia, il secondo ingresso non 
puo andare allo stalo alto sc non dopo il 
ritardo. 
II segnale di conseguenza sara indipen- 
dente dal tempo di ritardo dcH'impulsodi 
trigger che appare all'uscita di N20. 
Per permetlere al circuito di lavorare sia 
nei sistemi TTL chc CMOS, s'impicgano 
elementi Low-power-Schotty TTL in tut- 
to il complesso. Quest! sono piii rapidi dei 
normali TTL, e possono anche esserc pi- 
lotati diretlamenlc dai circuiti CMOS 
(operanti a +5V). II.sistemadescrittopuo 
essere alimentato dal circuito in esame, se 
la relativa tensione i di 5V, e perevitare la 
connessione accidentale a tensioni troppo 
elavatc o inverse, s'impiega uno zener da 
6,8V. 

■O ■O O ■O O ■o o -o- 
© O O 

N16 NIB N '■ NU- NS N13I I N6 N14 N7 n;.- NIO Nil N4 

41 LO 

N18 N17 

N19 
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N21 N23 N24 N2S N2b N?2 

100n 22m ru *48 nl >60 ns +72 ns •12 • 36 6.8 V/l W WV 
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LO \ no HI 
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Nl . . . N8 = 101 = 74LS240 
N9 . . . N16 = IC2 = 74LS241 
Nl 7,N18 = ICS = 74LS21 
N19 . . . N22 = IC4 = 74LS08 
N23 . . . N26 = IC5 = 74LS08 
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Condensatore 

elettronico variabile 

I condensatori variabili convcnzionali. 
non sono facilmenle rintracciabili con dci 
valori piii grandi di 500p. quindi non pos- 
sono cssere impiegali nelle frcquenze audio 
c molio basse in genere. Tuttavia, impie- 
gando due ampliflcaiori opera/ionali con- 
nessi in forma di "voltage follower", un 
polcnziometro ed un condensatore fisso, 
c possibile ottcnere una sorla di variabile 
dalla grande capacita. 
II modo di lavoro del circuito e facile da 
coinprenderc se si assume che una tensio- 
ne CC. Ui e applicata all'ingresso. Sicco- 
me ICI e connesso come voltage follower, 
questa lensione appare alia sua uscila. PI 
atlenua tale valore, sicche la lensione kUi 
appare aH'uscita deiriC2. dove il k e una 
costante inferiore ad I. che dipende dalla 

15 V( + 15 V 

C1 ic? 

15 V 15 V V- 
C1 t-K 

o /111,, .1 

rica data dalla sorgente d'ingresso e C1 (I 
— k)Ui, reffettiva capacita vista dall'in- 
gresso e 

Cl(l — k)Ui 
Ui 

Cl(l - k). 

, come dire 

IC1,IC2 - LF 356, % TL 084 

regolazione del PI. Una lensione che vale 
(I — k)Ui. di conseguenza appare sul Cl, 
La carica 0 del Cl. e quindi C( 1 — k)Ui. 
(siccome Q = CU). 
Poiche la lensione d'ingresso c Ui e la ca- 

Regolando PI, la capacita cffetliva pud 
essere variata dallo zero (salvo alcuni pF 
di capacity parassitaria). sinoal massimo 
valore del Cl. 
Quali ICI ed IC2. si possono impiegare 
divcrsi modelli di IC. ma i tipi FETdall'e- 
levata rcsislenza d'ingresso sono sen/a 
dubbio da preferire, spccialmente se si 
prcvedc rimpiego di una capacita limita- 
ta per CI. 
II valore del PI pud andare da 10 k a 50 k. 

o 

Moltiplicatore 

di capacita variabile 

Questo circuito funziona in modo inolto 
simile al precedente. cioe al condensatore 
variabile elettronico, tuttavia. il secondo 
"voltage follower" e sostiluito da un am- 
plificatore invertente, con il risultato che 
con il PI al massimo. la lensione svilup- 
pata sul condensatore c piii grande della 
lensione d'ingresso con un rapporto di (I 
+ A), dove A e il guadagno di A2. che c 
uguale a R2/RI. La sorgente d'ingresso, 
di conseguenza applica una lensione Ui 

C=CU1-* 
A=-Ei 

fl? 

M. 

o 

ma da anche la carica Cl(l + A)Ui, con 
I'effetlo che la capacita che appare e Cl( I 
+ A). Si tratla, logicamente, di una dcri- 
vazione del noto effctto Miller. 
Regolando PI verso il basso, si ha reffet- 
tiva riduzione di A. sino a che con il PI al 
minimo A vale zero, c la capaciltl cguaglia 
quella del Cl. 
PI offre quindi la possibilita di variarela 
capacita complessiva da Cl a Cl( I + A). 

o 

Rilevatore 

di doccia fredda 

Tutti coloro che aprendo il rubinello del- 
I'acqua calda nella doccia o nel bagno, si 
sono sentili investire da un fiolto di acqua 
gclata tremando o scuotendosi sino alle 
ossa, non hanno certo una grande neces- 
sita d'essere convinti deH'ulilita di questo 
circuito. 
Molto spesso negli scaldabagni s'impiega 
un bruciatore a gas. e molto spesso questo 
si spegne, lasciando accesa la sola fiam- 
mella di guardia. Se cio accade, il flusso 
d'acqua che scaturisce dal rubinetto del- 
I'acqua calda e da quello dell'acqua fred- 
da coincide perfettamente, come lempe- 
ratura. 
In tale sfortunalo evenlo, puo trascorrere 

un notevole periodo prima che I'acqua sia 
ben calda. 
Per evitare la traumatizzanic esperienza 
delta prima, e necessario cssere avvisati 
dello spegnimento del bruciatore princi- 
pale. Cio pud essere oltenulo misurando 
la temperatura di scarico della cappa. 
Si tratta usualmente di una sorta di cami- 
no in lamiera, che raggiunge rapidamenle 
delle temperature basse, se il bruciatore 
non funziona. Per evitare la doccia gelala, 
e possibile impiegare un NTC (termistor) 
che riveli i ire possibili stali; cappa fredda 
- bruciatore spento; cappa liepida - bru- 
ciatore con pochc fiammelle accese; cap- 
pa calda - bruciatore acceso in pieno. 

II sistema detto non vale, logicamente. 
per gli scaldabagni eleltrici; in tal caso, si 
puo pero sostituire il termistor (R2) eon 
una resistenza fissa ed impiegare I'altro 
termistor per la misura del calore dell'ac- 
qua sistemandolo lungo una tubazione. 
NeH'impiego originale, Rl ed R2 parago- 
nano la temperatura dell'acqua con quel- 
la dell'ambiente interno, deH'appanamenlo. 
11 valore reale per i termistori non e molto 
critico. si possono usare elemenli dalla re- 
sistenza compresa tra Ik e lUk, Se possi- 
bile, e meglio impiegare degli elemenli 
con il moniaggio a vile. Sequesti non so- 
no reperibili. serve un pochino d'ingegno- 
sita meccanica, semprc tenendo a mente 0 
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le temperature in gioco. Per esempio, il 
fissaggio irainite nastro adesivo non serve 
a nulla mentre un collante epossidico va 
gi& meglio; logicamente, un montaggio 
irainite cavaliere e piii consigliabile in as- 
soluto. 

Una volta che sia montato Rl sulla cap- 
pa, ed R2 neH'aria libera (per esempio sul- 
la stcssa scatola che ospila il circuito), 
I'assieme va calibrate come ora diremo, 
Inizialmente. P2 va portato a zero (curso- 
re ruolalo verso il comune)e PI deveesse- 

12 V 
© 

«-im ii-ir-i 
v,„l 

Ok ICl 
TCA 

N Ur. 

ff 

l»KI 1 

78035 

re regolato in modo tale da far illutninare 
il LED verde (D2). ma appena-appena. 
A questo punto, se il bruciatore pilota e 
portato in off (o Rl d staccato dalla cap- 
pa) il LED rosso (Dl) deve accendersi do- 
pe un minuto o due. Se cib non si verifica, 
PI deve essere riaggiustato leggermente. 
Una volta che si sia trovata la miglior ta- 
ratura per il PI, e facile regolare P2. 
Con la fiamma complctamcnle accesa, il 
trimmer deve esscr ruotato sino a che il 
LED giallo (D3) rimanga illuminalo sta- 
bilmenle. Quesl'ullimo aggiustamcnto 
non deve influire su quello del PI. 
L'assorbimento in corrente del circuito i 
aH'incirca 25 mA. e si pub impiegareogni 
sorgente di alimentazionc che fornisca da 
10 a 15V. Un alimenlatore stringato al- 
I'osso (trasformatore, retlificatore a pon- 
te, condensatore elettrolitico) serve bene, 
vislo che il vero ponte di misura, riccvc la 
sua alimentazionc da una tensionedi rifc- 
rimenlo che scalurisce dal terminate 10 
dell'IC, 

Trasmettitore per i 

due metri O 

Questo trasmettitore che opera sulla ban- 
da dei due metri (144... 146 MHz), eroga 
una potenza d'uscita di IW su 50 ohm. 
II circuito va pilolato con due segnali. 

Bobina Diamelro int. Filo Sf 
Lla 6 mm 21 SWG (1 mm) 4 

Lib 6 mm 21 SWG 4 
L2 vedl II testo 
L3a 6 mm 21 SWG 4 
L3b 6 mm 21 SWG 4 
L4 avvolta su di una 33 SWG 4 

perla di ferrite (0.3 mm) 
L5 6 mm 21 SWG 3 
L6 avvolta su di una 

perla di ferrite 33 SWG 4 
L7 6 mm 21 SWG 2 
L8 8 mm 21 SWG 2 
L9 8 mm 21 SWG 7 
L10 avvolta su dl una 

perla di ferrite 33 SWG 4 
L11 6 mm 21 SWG 5 

uno a 10,7 MHz dalla potenza inferiore 
ad I mW, ed un altro proveniente dall'o- 
scillatore locale di conversione del ricevi- 
lore che fa coppia per formare la slazione, 

Note 
una press ad una 
spira lalo massa 

Nota: per lutte le bobine s'impiega lilo di rame smallato. 

che pud andare da 133,3 a 135,3 MHz. I 
due sono miscelati in un mixer Scholtky 
doppio bilanciato. II guadagno necessa- 
rio per giungere alia potenza d'uscita del- 
ta. e oltenuto tramite tre stadi; il primo 
impicga un MOSFET a doppio gate, la 
corrente di riposo del quale deve essere di 
circa 10 mA. La polarizzazione in CC del 
gale 2 del MOSFET (che detemina il gua- 
dagno dello stadio) deve essere rcgolata 
tramite PI a 4V. La corrente di riposo dei 
T2 e T3, deve essere di I mA e 10 mA ri- 
spettivamente. 
L2 e in pratica una perla di ferrite inserita 
sul drain del Tl. I dettagli di avvolgimen- 
to per le rimanenti bobine sono esposti 
nella Tabella I. Se non vi e una nota con- 
traria, ogni bobina deve essere avvolta in 
aria. 
Impiegando il trasmettitore, si rende ne- 
cessario un filtro passabasso posto tra I'u- 
scita e 1'antenna per limitare le armoni- 
che; in partieolare la seconda e la terza, 
devono essere ridotte ad una misura ac- 
celtabile. 

" 82 

10.7 MH/ £2* 

£ 
rn IHO C1 CM CM 

HH 133.3 iff"5 1.3 b »■ Kil, '! MM; 
rr.. 

Oo- 

i 
SBLl IMCL) 

MD108 Tl = BF 900.3N211 
T2 = 2N4427 
T3» 2N3553 

13.8 V 
^ {12V) 
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Regolatore 

per "Glowplug" 

La maggioranza dei modellidi automobi- 
le da competizione, battclli, cd aeroplani, 
impiegano un motore a combustione in- 
terna, che devc esserc fatlo partite tramitc 
un glowplug, o "candeletta". Suecedeab- 
bastanza spesso che tali glowplug si spor- 
chino o si bagnino (che siano bagnati dal 
carburante), con il risultato che il motore 
non si acccnde. Aumentando temporane- 
amente la dissipazione della candeletta e 
possibile "bruciar via" i deposili che non 
consentono un funzionamento regolare, 
11 circuilo che dcscriviamo, e basato sul 
fatto che il glowplug ha un coefficiente 
positivodi temperatura, II circuito realiz- 
zato tramile IC3, produce un segnale a 
forma di triangolo che ha un frcquenzadi 
I kHz. 
Una tcnsione che varia da 1/3 a 2/3 del- 
ralimenlazione si sviluppa ai capi del C3. 
Quando la candeletta e fredda, la sua resi- 
stenza 6 relativamente piccola. Di conse- 
guenza, la tcnsioneal terminale2deiriCl 
& piii grande di quella al terminale 3. con il 
risultato che I'uscita e bassa ed il termina- 
le 3 deiriC2 6 a sua volta basso. La varia- 
zione della CC menzionata in preceden- 
za. e presente al terminale 2 di queslo IC. 
cosicchd la sua uscita e bassa, provocan- 
do la messa in funzione dei Tl e T2. e lo 
scorrere di Una intensity tramite il glow- 
plug che & detcrminala dal valore della 
Rl. Se la candeletta e in pane bagnata, vi 
e il rischio che la pane secca bruci, pulen- 
dola in tal modo. E quindi necessario li- 
mitare la corrcnte al doppio di quella nor- 
male. 

Data la correnle abbastanza alta che cir- 
cola, il plugsi scalda rapidamentcegrazie 
al cocfficienc positivo di temperatura, la 
lensione ai capi di Rx crescc. 
Quando la tcnsione al terminale 3 supera 
quella presente al terminale 2. la lensione 
di uscita neiriCI sarii all'incirca 220 volte 
piii grande della differenza di lensione ri- 
scontrabile ai suoi ingrcssi. Cid provoca 
la carica del CI, cd una parallela lettura 
tramitc lo strumento indicalore. Allorche 
al teminale 3 deiriC2 la lensione supera il 
valore di 1/3 deiralimenlazione, I'uscita 
di queslo comparatorc segue la lensione 
ad onda quadra, da I kHz, presente al ter- 
minale 2. mcntre il duty-cycle del segnale, 
e tuttavia determinalo dairammontare 
della tcnsione al terminale 3. Piii grande 6 
questa lensione, piii piccolo e il duty- 
cycle. 
Se la tcnsione supera i 2/3 deH'alimcnta- 
zionc, I'uscita di 1C2 rimanc alia in per- 
manenza e Tl e T2 cnlrano neH'interdi- 
zione. 
In tal modo, dopo una breve lensione di 
acccnsione in CC, al glowplug subentra 
una corrente ad onda quadra dal valore 
"alto" che dipende dalla sua temperatu- 
ra. 
Se il plug e sporco o bagnalo, la sua resi- 
stenza cala, aumentando laduratadal va- 
lore "alto", il che si osserva sullo stru- 
mento che dellette leggermenle. 
La lensione al terminale 2 dell'ICI pud 
essere regolata (R2, Rx. R4, R5 e PI for- 
mano un circuito a ponte) in modo tale 
che la temperatura del glowplug possa es- 

sere variata a sua volta. Cid e ottcnuto co- 
me ora diciamo: P2 e regolato per la mas- 
sima resistenza (se non e disponibile uno 
strumento di misura si porlera il cursore 
al terminale che fa capo allo strumento). 
La temperatura desiderata per il plug, di 
seguito pud essere stabilita tramile il PI, 
dopodiehe P2 sara regolato per la massi- 
ma detlessione letta nello strumento. 
Se il plug a queslo punto e raffreddato 
(per esempio soffiandoci sopra) c possibi- 
le ottenere una indicazionc di relazionc 
tra la sua temperatura e I'indicazjoncdel- 
lo strumento. 

Come estato dcllo in precedenza. il valo- 
re di R1 determina la correnle che fluisce 
nel glowplug. Con il valore dalo, la cor- 
rente sara di circa 4A. Ses'impiega un co- 
sidetlo glowplug "freddo" il valore di RI 
deve esserc ridotto indicativamenle ad 
ID. 
Siccomc non si trovano mai due glowplug 
identici, la corrcnte impostata tramitc PI 
deve essere dcterminata separatamente 
ed in modo precise per ciascun clemento. 
Per praticita, conviene marcare la posi- 
zione migliore del PI caso per caso. 
H possibile proteggere completamenle il 
glowplug da ogni cccessivo surriscalda- 
menlo incrementando il valore di R4sino 
alia determinata temperalura-limitecoin- 
cidente con il PI regolalo al massimo. 
La funzione del circuito. in sostan/a ha 
ire diversi aspetli; prima di lutto regola la 
temperatura del glowplug. in secondo 
luogo consente di ripulire la candeletta 
con una buona sicurezza, ed inline si ha 
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"indicazione ottica della dissipazionc e 
della Icmperalura del glowplug. 
E da notare che il 2N3055 deve essere 
provvisto di un radiatore abbastanza am- 
pio. 
II circuiio pud essere alimcntalo direiia- 
menteda una batleria per automobile (ad 
esempio, prelevando la tensione alia pre- 
sa dell'accendisigaro) sempreche la ten- 
sione presente superi i l)V. 

Elenco componenll 

Resislenze: 
R1 = m5/17 W 
R2 = 0,47 17/9 W 
R3,R4 = 100 H 
R5 = 47 Si 
R6,R7.R11 ,R13,R 16, 

R17,R18,R20 = 10k 
R8=4M7 
R9 = 2M2 
R10,R14,R15 = 1 k 
R12 = 1 M 
R19 = 68 k 
P1 100 Si potenziometro lineare 
P2 ^ 50 k trimmer 

Condensalorl: 
C1 = 1p5/16 V 
02 = 220 p/16 V 
03= 10 n 

Semicondultori: 
T1 = 2N3055 
T2= BD 140 
DI = 1N4148 
101 = 3140 
102,103 = 741 

Varie; 
1 manopola cahbrala per il 
Un microampcrometro 
da 100 ... 500 pA, 

Pt 
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Termostato allo 

stato solido 
O 

L'integrato Philips/MullardTDA 1024, e 
stato progettalo per controllare il funzio- 
namento dei triacs e comprende un com- 
paratore differenziale, nonchi un trigger 
che funziona al passaggio per lo zero della 
tensione alternata. La figura 1 mostra un 
impiego tipico di tale IC; un termostato a 
stato solido che serve per controllare un 
elemento riscaldante. 
La temperalura e valutata da una resi- 
stenza a coefftciente negativo di tempera- 
lura. ovvero un termistor, R2. 
Sino a che la temperalura si mantiene al 
livello previsto, la tensione al punlo di 
riunione di R1 ed R2 risulta piu elevala di 
quella che s'imposta tramite il PI, ed in 
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lal modo, il iriac rimane aiiivalodi conti- 
nuo dai transistori appena superiori allo 
zero della lensione di rele. 
Non appena la temperatura sale, la resi- 
stenza di R2 decade, e cosi la lensione al 
punlo comune di R1 e R2. Quando tale 
valore diviene pifi piccolo di quello pre- 
senie al cursore del PI; il comparatore 
cambia di stalo, ed il iriac si spegne; di 
conseguenza Pelemento riscaldatore non 
e piu alimentato. 
La temperatura alia quale il termostato 
taglia Paliinentazione, pud essere slabili- 
ta per mezzo del P2. 
L'ampiezza degli impulsi di controllo pud 
essere regolata, mutando R3, da 150 pS 
(R3 = 180 k) a 650 pS (R3 = 820 kl. 
Cid c di particolarc importanza se si de- 
vono conirollare carichi mollo piccoli, 
poiche la correntesul carico nel momenio 
in cui la lensione attraversa lo zero pud 

essere infcriore a quella di tenuta del 
triac. 
L'impiego di impulsi-trigger prolungaii, 
mantengono il triac anche quando la cor- 

rente sul carico non avrebbe piii il valor^ 
tale da mantenere il triac in conduzione. 
Application notes per il TDA 1024 
Philips/Milliard 
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O o Vettorscopio stereo 

Impiegando I'lC voltmetro a LED UAAI70, 
e possibile realizzare tin nuovo tipo d'in- 
dicatorc stereo chc offre un display deter- 
minalo dall'ampiczza e dalla relazione di 
fase di due segnali d'ingresso. IC1 e pilo- 
lato da segnali che provengono dal canale 
sinistro, e pilota la matrice di 4 X 4 LED 
relativa alle sue uscile, mentre iC2 e pilo- 
tato dai segnali che provengono dal cana- 
le destro e pilota a sua volta le colonne 
della matrice. In ogni momento, vi sono 
di conseguenza dei LED accesi, nella ma- 
trice, che dipendono dall'ampiezza istan- 
tanca dei due segnali. 
Poiche i segnali alternati d'ingresso muta- 
no di continue, anche il display subisce 
continue mutazioni, ed il disegno lumino- 
so prodotlo, non e dipendente solo dal- 
l'ampiezza, ma anche dalla Case dei segna- 
li. Per esempio, se due segnali d'ingresso 
hanno la medesima frequcnza, la matrice 
s'illumina a forma di figura di Lissajous. 
Se i segnali hanno la medesima ampiezza 
e la stessa fase, la figura sara una linea 
diagonale. 
11 circuito ha cinque punti di regolazione. 
PI e P5 stabiliscono la polarizzazione di 
riposo dei due IC, quindi determinano 
quali LED nel display devono rimanere 
accesi anche in mancanza di segnali. 
Normalmente, quesli eontrolli saranno 

^ 

IC1 

2 V 

I 12 IS 

w: 

2 V/85 mA 

—© 
DI ., , D16 - LED 

IC1.IC2 » UAA 170 

A = 1 V,., 
B = 4 V,., 

regolati in modo chc i quattro LED cen- 
trali si accendano appena. P2 e P4 regola- 
no le sensibility degli ingressi verticali ed 
orizzonlali, rispettivamentc, mentre il P3 
gradua la luminosity del display. L'assor- 
bimcnto di corrente di picco e di circa 100 
mA. 
La sensibility ai due segnali d'ingresso e 
diversa. 
Per ottenere il massimo livello di uscila 
dall'IC2, serve un segnale di I V da picco a 
picco presente al cursore del P4, mentre 

IC2 

12 15 

40- 22K •I./ 

servono 4 V da picco a picco al cursore del 
P2 per ottenere la massima uscila dal- 
rici. 
Tutlavia, regolando P2 e P4 e/o variando 
il valore di Rl ed R3, la sensibility ai due 
ingressi puo essere eguagliala, sia pure ad 
un livello allo. Per piccoli segnali d'in- 
gresso. RI ed R3 devono essere omesse 
del tutto, ma si deve mettere buona cura 
per assicurarsi chc la lensione di picco 
d'ingresso che fa capo al terminale 11 di 
ciascun IC non possa superare i 6V. 
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Servo 

amplificatore 

O 

O 

E possibile realizzare un servo amplifica- 
tore dall'alla qualita, inipiegando solo un 
IC ed una manciata di altre parti passive. 
L'lC, uno SN28654 dclla Texas Instru- 
ments, comprende un modulatore in am- 
piezza ad impulsi ed uno sladio d'uscita in 
grado di controllare il servomotore (Vedi 
la figura 1). 
Un impulso d'ingrcsso chc giunga sul ler- 
minale 3, i comparato con un impulso ge- 
nerato dal multivibralore monostabile (il 
"monoflop"). L'impulso risullante e ri- 
slretto (impicgando un sistema RC ed un 
trigger di Schmitt), quindi passato allo 
sladio d'uscita c da questo al motore. 
II circuito completo si vcde nella figura 2. 
A parte il sistema RC (R5/C4 ed R8/C5) 
piii qualche condensatore di disaccoppia- 
mento, I'unico componente eslerno di 
qualche importanza c il servomotore con 
il servopotenziometro unito. 
Tale potenziomelro, controlla la tempo- 
rizzazionc del monoflop interno, cosicchc 
il motore gira solamente se la lunghezza 
delfimpulso ihlcrno corrispondca quclla 
dell'impulso eslerno. prescntalo aU'ingres- 
so: sempreche il motore siaconncssoesat- 
lamente, com'^ owiol 
II circuito stampato del disposilivo si ve- 
de nella figura 3 ed offre I'opzione di po- 
ter includere un inverter (tra i lerminali 1 
e 2) nel caso che sia necessario. Ci6 signi- 
fica, che all'ingresso si possono applicare 
impulsi negalivi o posilivi di controllo. 
I vantaggi di questo servo-amplificatore 
sono i seguenti: 
- elevala corrente d'uscita: 400 mA senza 

transistori esterni di potenza. 
- possibilita di far ruolare il motore in 

ambcdue le direzioni con un'alimenta- 
zione singola. 

- "zona morta" regolabile (questa i de- 
terminata dal C3). 

- assorbimento minore di 800 mW, 

Elenco componenli 

Reslstenze 
R1 ,R5.R8 = 100 U 
R2 = 8k2 
R3 = 1 k 
R4 = 1 k2 
R6.R7 = 33 k 
R9 = 22 k 

Condensatori 
C1 = 33 p/6 V 
C2,C4,C5 = 0.47 n/6 V 
C3 = 2n2 

Semiconduttori: 
IC1 = SN 28654 
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SI S2 S3 S4 rapporto di 
0 0 0 0 10° 
0 0 0 1 101 

0 0 1 0 101 

0 0 1 1 103 

0 1 0 0 104 

0 1 0 1 105 

0 1 1 0 106 

0 1 1 1 107 

1 0 0 0 108 

1 0 0 1 6 x 107 

1 0 1 0 36 x 108 

1 0 1 1 6 x 108 

1 1 1 0 2 x 104 

0 = interruttore chiuso 

Base del tempi 

per contatore IC 

Un nuovo intcgrato Moslek, il modello 
MK 5009. riunisce in se una complcia ba- 
se dci tempi per frequenzimctri ed altre 
applicazioni analoghe. Lo schema a bloc- 
chi dell'IC e riportalo nclla figura I. II di- 
spositive) incorpora un circuito di clock 
(che pud essere impiegalo con una fre- 
quenza eslerna di riferimento, con un cir- 
cuito tcmporizzatore R/C, ed anche con 
un cristallo) ed un divisore programmabi- 
le, Applicando rappropriatocodicebina- 
rio agli ingressi programmabili, il rappor- 
to di divisione pud essere mutato in suc- 
cessivi passi a decadi. da 10° a I08. 
possibile ollenere allri rapporti di divisio- 
ne, c forse il piit inlercssante e la divisione 
2 X 104 che da una uscita a 50 Hz, con un 
cristallo da I MHz, ovvero una frcquenza 
di clock di I MHz, nonche 60 Hz con una 
frcquenza di clock di 1,2 MHz, 
Un circuito pratico che impicga il Mostek 
MK 5009, c mostralo nella figura 2. men- 
tre nella tavola I appaiono i rapporti di 
divisione che possono essere ottenuli con 
le diverse combinazioni di SI e D4, Nel 
circuito, s'impiega un cristallo da 1 MHz 
nella connessione di riscuianza parallela; 
il quarzoda impicgare deve essere del tipo 
che risuona in parallelo con 30 p. 
L'uscita suddivisa e reperibile al termina- 
le I dell'IC. Tale uscita pud pilotare dclle 
logiche CMOS oppure TTL direttamen- 
le. Tultavia. siccorae TIC e abbastanza 
dispendioso, c raccomandabile che sia 
impiegato con unostadio divisoresempre 
connesso alia sua uscita. 
Tale stadio pud avere la forma di un gale 
o buffer lanto TTL. quanto CMOS, e pud 
essere anche basato su di un transistor 
FET cost come bipolare. La frcquenza di 
clock che fuoriesce al lerminale 10 dell'IC 
deve essere analogamcnte separata dal re- 
sto del circuito. 
La taratura fine del circuito per la massi- 
ma precisione nell'uscita, pud essere cse- 
guita tramite C2. Con il rapporto di divi- 
sione impostalo su 10, C2 deve essere 
regolato per il ballimento zero dell'uscita 
con una emissione-campione, come quel- 
la dell'lstituto Galileo Ferraris, o la WWV, 
che risulla ben caplabile in Italia, o altre 
trasmissioni-standard. 
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Gate sempre inclusive) 

mai esclusivo 

Con il circuiiino stampato che si osserva, 
e possibile realizzare un "gale sempre in- 
clusive" collegando il ponticello "a", op- 
pure un "gate mai esclusivo" collegando 
il ponticello "b", II circuilo funziona in 
modo soddisfacente con mollissimi IC 
(vedi elcnco componenli). Per ragioni di 
coslo, sarebbe suggeribile I'im pi ego di un 
IC che abbia un settore difettoso, ma il 
circuilo non se ne ha troppo a male se 
s'impicga un IC nuovo e perfetto. 

Elenco componenli 
Semicondultorl: 
IC1 - 7400,7401,7402,7403,7404,7405, 

7406,7407,7408,7409,7410,741 2,7413, 
7414,7415.7416,7417,7420,7422,7425, 
7426,7427,7428.7430.7432,7433,7437, 
7438,7440,7450.7451.7453,7454.7460, 
7470,7472,7474,7480.7481,7486.7487, 
7495,74104.74105.74107,74110,74115, 
74121,74122.74125,74126.74128, 
74132,74164,74176,74177,74178, 
74180,74183,74196,74197,74278 
(or equ.l. 

Varie 
Cavallotti in filo (vedi testo) 

79B 7S 

m 

V. 
* 

* 
* 

H.W. Braun 

Modulatore 

CMOS FSK 

05V 5V(* 
^ © 

IC2.IC3 IC4 

50088UI)-0 SI 
 11 111 " 

^4 
ORe»pt 

Q9 
® NJ C1 

p| N1 ij illl Nl, 407(1 i Sin 

i,Ml 
FSK out 

± ■ t.il 

24576MM* 

Nl...N6=IC2.IC3-l/240H 
FFlrslC4= 1^4013 aoek 

FF1 Data in 

Per poter inciderc delle informazioni digi- 
tali su nastro, o per Irasmetterle a grande 
distanza su di una linea telefonica, s'im- 
piega sovente un modulatore che conver- 
te gli impulsi digilali in segnali del lipo 
FSK (Frequency Shift Keyed), in pratica 
modulati in frequenza. Lo schema dato, 
mostra un scmplice ma affidabile modu- 
latore FSK che ha anche il vantaggio di 
non richiedere alcuna calibrazione. 
Un oscillatore a cristallo fornisce degli 
impulsi di riferimento all'ingresso di un 
contatore, ICI. All'uscita QIO del conta- 
tore, il scgnale ha una frequenza di circa 
2400 Hz, mentre un segnale dalla meta 
esatta della frequenza, come dire 1200 
Hz, e disponibile all'uscita QI1. Siccome 
s'impicga un oscillatore a cristallo, la fre- 
quenza di ambedue questi segnali & stre- 

mamente stabile. In riferimento al livcllo 
logico dei segnali d'ingresso, una delle 
frequenze dette & avviata all'uscita. 
La commutazione tra 1c due frequenze si 
effettua per tramite del flip-flop FFI, le 
uscite del quale pervengono alle gates N3 
ed N4- Siccome il flip-flop riceve il clock 
dal segnale a 1200 Hz, il scgnale FSK con- 
siste sempre di un ciclo "completo" di se- 
gnali a 1200 e 2400 Hz. Tale arrangiamen- 
to e necessario per facilitarc la demodula- 
zione del segnale FSK. Con il doppio 
devialore SI nella posizione che si vede 
nelio schema, il modulatore eroga i dati 
alia velocita di 300 Baud (bit per secon- 
do). Cambiando la posizione di S1 si puo 
ottenere una velocity di trasmissione di 
600 Baud, ed in questo caso, la frequenza 
impiegata passa da 2400 Hz a 4800 Hz, 

Siccome il numero dibits per ogni ciclo ri- 
mane comunque la stessa, I'attendibilita 
del modulatore non risulta peggiorata. 
L'ampiezza del segnale all'uscita puo es- 
sere variala tramite il PI. Se il modulatore 
e impiegato con un registratore a cassette, 
pu6 essere necessario includere un filtro 
passabasso tra I'uscita del modulatore ed 
il registratore. 
Un semplice sistema RC cha abbia una 
frequenza di taglio di circa 5 kHz serve ot- 
timamente allo scopo. Anche se in effetti 
il quarzo da 2,4576 MHz puo essere rin- 
traccialo in commercio, in cerli casi il re- 
perimento puo risultare difficile ed in lal 
caso conviene sperimentare con quarzi 
che abbiano altri valori e che siano dispo- 
nibili, scegliendo altre uscite per il conta- 
tore. 
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Saldatore a controllo 

elettronico 

Un semplice regolatore per saldatori da 
40V puo essere realizzato impiegando ap- 
pcna un amplificatore operazionale, un 
transistor ed una manciala di altri com- 
ponent!. 
L'amplificalore operazionale va impiega- 
to come comparatore. L'uscita del senso- 
re della tempcratura sul saldatore e dolle- 
gato aU'ingresso invertenle e comparala 
con la tensionc di rifcrimento aU'ingresso 
non-invertente, stabilita dal PI. Quando 
l'uscita del sensore di temperatura b piii 
bassa di quclla del rifcrimento in tensio- 
nc. l'uscita deirampiificatore operazio- 

nale b alta ed il transistor TI e portato nel- 
la conduzione. 
In lal modoilreiaissi chiudeedilsaldato- 
re e alimentalo. Ad un certo punto, il sal- 
datore si scalda ed allora l'uscita dal sen- 
sore oltrepassa quclla del rifcrimento. 
cosicche l'uscita deirampiificatore opera- 
zionale diviene ncgativa interdiccndo il 
Tl. R6 introduce una certa isteresi per 
evitare cite il relais "ronzi" dando un con- 
tatlo iniermittente. DI c D2 sono inclusi 
per stabilizzare la tcnsionedi riferimento. 
La proccdura di calibrazione b relativa- 
mentc semplice. Molti sensori di tempcra- 

tura impiegati nei saldatori a 40V hanno 
una sensibilita di circa 5 mV/100°C. PI 
inizialmcnte sari posto al massimo. Quan- 
do si applica I'alimentazione il relais quin- 
di si chiude, L'uscita del sensore della 
temperatura va misurata con un milli- 
voltmctro. e P2 deveessere poi regolato in 
modo tale die il relais cada a riposo quan- 
do la tensione giungc a 20 mV, valorecor- 
rispondcnte a 400°C. In allernativa, il P2 
pu6 essere regolato in modo die il relais 
vada a riposo quando il saldatore siascal- 
dato abbastanza per sciogliere immedia- 
tamente lo stagno non appena lo tocca. 

B 4 x IN4002 
RE = 12 V, 50 mA 
IC1 ' 3130 
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Semplice mixer video 

Questo mixer video puo essere impiegato 
per combinarc segnali video digilali (al li- 
vello TFL) con gli impulsi di sincro TV 
vertical! ed orizzontali per ottenere dei se- 
gnali video composili. 
II circuilo e piutlosto insolito. in quanto 
impiega un buffer IC del lipo 74(LS)I25 a 
ire stali. 
Le informazioni relative aM'immagine so- 
no portatc al sislema di N1 ed R2. In as- 
senza di sincronismo, le uscite di N2. N3 
ed N4 rimangono nel loro stalo ad alia 
inipedenza, cosicche la tensione al punto 
comune di Rl ed R2 varia con il segnale 
video tra i livelli del bianco e del nero. 
Se un segnale di riga (HS) e presente al- 
I'ingresso di controllo di N2 o un impulse 
di sincronismo vcrticale (VS) e presente 
allo N3, quindi le uscite di N2 ed N3 assu- 
mono il loro stato atlivo e vanno allo sta- 
lo basso essendo posto a massa 1'ingrcsso. 
Cio porta la tensione al punto di riunione 
di Rl ed R2 al livello del sincro. 

5 v 
© video HS VS 

video -O 
t sincro 

O o □ 
oi DI 02 T, 
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/NZN /N3\ 

DUS DUS 
Cl 
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© 

cancellazione 
(se impiegata) 

N1 ...N4 = 74(LSI125 
N5 = 1/64049 

E previsto anche un ihgresso per la can- 
cellazione; quando questo va allo stalo al- 
lo. l'uscita di Ml e inibila menlre l'uscita 
di N4 diviene bassa, portando la tensionc 
tra Rl ed R2 al livello del nero. L'uscita 
del mixer e amplificala e separata dal ca- 

rico tramite Tl. ed in lal modo puo essere 
connessa direttamente ad un modulatore 
UHF o agli stadi video di un televisore. 
(Consiglianw di rivedere anche il progeiio 
N'28, pubhlicaio in precedenza in questo 
siesso numero). 
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Preamplificatore per 

incisioni discografiche 

II detiaglio piii insolito di ciuesto pream- 
plificatore e che lo siadio d'ingresso e un 
cascodc a due transistor!, invecc che il so- 
lito stadio monolransislore. 
La figurazione delta e assai meno penaliz- 
zata dagli effetti del rumore, ed ha altri 
vantaggi. La reazione ncgativa colleltorc- 
base che occorre con il singolo transistor 
puo essere quasi del tutto trascurala con 
un amplificatore cascode. Ci6 significa 
che I'impedenza della sorgenle (come dire 
la cartuccia) ha un effetlo Irascurabile in 
relazione alle carattcristiche dell'amplifi- 
catore. II cascode offre inoltre un mag- 
gior guadagno. 
Un guadagno ulteriore e dalo da T3 e da 
T4. Questi stadi hanno una bassa impe- 
denza d'uscita, che e necessaria per pilo- 
tare il sistema di equalizzazione RIAA, la 
cui impedenza cade a bassissitni valori 
per la frequenze piii elevate. 
II guadagno dell'apparecchio c di circa 34 
dB (X 50) ad I kHz e I'uscita segue lacur- 
va d'incisione RIAA (IEC) entro 0,5 dB, 
II guadagno del circuito pu6 essere au- 
mentato riducendo il valore di RI4 o ri- 
dotto regolando il PI, La massima tcnsio- 
ne d'uscita ^ approssimativamente 9V da 
picco a picco ad I kHz per una tensione- 
segnale all'ingresso di 180 mV da picco a 
picco. I massimi segnali d'ingresso che il 
preamplificatore accetta alle altre frequen- 
ze, prima di sovraccaricarsi, sono in pra- 
tica i valori inversi della curva RIAA. 
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Lampada ad accensione 

pseudocasuale 
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• vedl testo 

Se un certo numerodi uscitedi un registro 
a scorrimento sono collegale in controre- 
azione all'ingresso dei dati allraverso una 
gale EXOR. le uscile Q del registro lavo- 
rano con il massimo possibiledi slati logi- 
ci reciprocamente diversi. Impiegando le 
uscite Q si possono pilotare i LED in for- 
ma di prcsentazione visiva della lavola 
della verita, se si fa ricorso ad un sistema 
EXOR che realizzi la controreazione. Ad 
ogni impulso di dock uno stato logico 
"1" (LED acceso) oppure uno stato logi- 
co "0" si sposta di una posizione, ed in 
pratica si ha una luce che circola. 
In questo circuilo, le uscite Q di un regi- 
stro a scorrimento (IC2). che hasettebits, 
sono fatle rigirare traniite un sistema di- 

gitale EXOR (NI...N4)sinoal ritornosul 
lerminale 7, I'ingresso dei dati del regi- 
stro. 
Gli impulsi di clock sono erogali dal- 
I'lCl. La frequenza di clock, quindi la ve- 
locita di scorrimento delle luci. puoessere 
regolata tramite PI. Le resistenze da R4 
ad R17, nonche i transistori TI...T7 sono 
inclusi in circuito per poter pilotare i 
LED. RI8, R19. C3 e D8 assicurano che 
quando il circuilo e alimentato, un livello 
logico "1" appaia all'ingresso dei dati, ed 
in tal modo le uscile del registro non pos- 
sano essere tutte al livello zero in alcuna 
occasione, 
II circuilo pud essere esteso per essere im- 
piegalo come organo luminoso. I LED 

possono essere sostituili da altrettanti ac- 
coppiatori otlici che, con i necessari com- 
plemcnti (triac ecc.) danno la possibilita 
di controllare delle lampade ad incande- 
scenza. 
Una vcrsione rettificata di un segnale 
audio pud essere presentala alia R3 per 
controllare I'ingresso dell'ICl e per mo- 
dulare la frequenza di clock del registro 
nonche la velocita della luce circolanle. 
In tal caso. il condensatore C2 pud essere 
omesso. Variando la tensionedicontrollo 
tra 0 e 15V si avra una mulazione del 
clock tra il 50% ed il 150% del valore che 
si ottiene lasciando non connessa la R3. 

Alimentatore regolato 

da 0 - 30 V 

Questo alimentatore per il laboratorio of- 
fre eccellenti regolazioni sia nei confronli 
della rete che del carico, e la tensione rica- 
vata pud variare conlinuamente da 0 a 
30V. con una corrente d'uscita continua 
di I A. L'uscita e limitata e protetta con- 
tro i piu vari incident!, una tensione inver- 

se o anche una tensione elevata che giun- 
ga daU'esterno. il complesso si basa sul 
ben noto IC 723. regolatore. Come sanno 
tutti i lettori che hanno avuto occasione 
d'impicgare tale IC, la minima tensione 
d'uscita normalmente otlenibile dal di- 
spositive e + 2V relativamente al lermi- 

nale — V, che di norma i collegalo alia 
massa generale: OV. II problema di come 
eliminare questo minimo, pud essere ri- 
solto collegando il lerminale + V ad un 
polenziale negative di almeno 2V. in mo- 
do tale che la tensione si abbassi da + 2V 
relativi a zero V. 0 
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Ad eviiare la necessita dell'impiego di un 
trasformalore munito di secondari multi- 
pli, il negativo ausHiario puo essere oite- 
nuio impiegando un sislema duplicatore 
die nel nostro caso comprende Cl, C2, 
DI e D2 ed e stabilizzalo a -4.7V tramile 
RI e D4, L'impiego di - 4,7V invece di - 
2V dice che Pamplificalore differcnziale 
die fa parle del 723 lavora bene con quc- 
sta lensione "common mode" se anchc 
I'usciia in lensione e zero, 
L'alimentazionc avviene logicamcnle a 
rele, cd il posiiivo c oitcnuto dalla solila 
catena "trasformalore-ponte retlificatorc 
RI - condensatore di filiro C3". L'alimen- 
lazione dirclla al 723 e stabilizzata a 33V 
tramile il D3 per eviiare die il valore mas- 
simo sia eccedulo, ed il DarlingtonT2/T3 
amplifica la corrente d'uscita sinoad 1A. 
La limitazione della corrente t variabile 
in continuita tramile il P3. 
La lensione d'uscita puo essere regolata 

tramile il P2, mentre il trimmer PI serve 
per stabilire lo zero dell'uscita. 
L'alimentatorc e proletlo contro I'inver- 
sione della polarita eventualmente rim- 
balzata all'uscita del carico tramile D7, e 
dalle eventuali sovratensioni di rimbalzo 
sino a 63V dal D6. 
Per portare a zero la lensione d'uscita, P2 
va prima ruotato in senso antiorario (con 
il cursore verso R8) e si regolcrii poi il PI 
sino ad ottcncre lo zero perfetto. 
Con il P2 regolato complciamente in sen- 
so orario, la tensione d'uscita deve essere 

aM'incirca di 30V. Sc. a causa della tolle-' 
ranza dellc parti, la massima uscita risulla 
inferiore a 30V, il valore di R6 potra esse- 
re leggermente ridotto. 
Realizzando il complesso, si deve dedica- 
te particolar cura alia realizzazione di un 
ritorno generale (0V) dalla bassissima re- 
sistenza (si usera un filo molto grosso o 
un'ampia traccia nel circuito stampato). 
Se non si valuta attcntamente la situazio- 
ne, si pu6 avere una cadula lungo questo 
ramo, che causerebbe una regolazione 
scarsa cd un notevole ronzio all'uscita. 
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Alimentatore 

"modulabile" 

o 

m 

Questo alimentatore CC ha la parlicolari- 
la che la sua uscita puo essere modulata 
da un segnalc audio, oaltrosegnalea bas- 
sa frequenza. fe inteso per l'impiego con 
un oscillalore a diodo di Gunn o per la 
modulazione in ampiezza degli stadi d'u- 
scita di un trasmettitore. 
II complesso, di baseconsistein un ampli- 
ficatore che ha il guadagno di 2, e che 
comprende un amplificalore operaziona- 
le del tipo 741. nonche un emitter follo- 
wer T2 per aumentare la possibilila di 
erogazione di corrente dell'uscita. La ten- 
sione CC di uscita dell'amplificatore puo 
essere regolata tra 6 e 8V tramite P1, men- 
Ire il segnale alternato di pilotaggio sara 
portato al CI per modulat e I'uscita tra 3 a 
10V. 
La banda di lavoro del complesso va da 
200 Hz a 30 kHz. L'assorbimento in man- 
canza di carico del complesso e di circa 5 
mA e la massima corrente erogabile si ag- 
gira su 800 mA a 6V, se T2 e provvisto di 
un adeguato radiatore. 
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Illuminatore automatico 

per acquario A. Krumme 
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Per simulare la forte luce solare del paesi 
tropicali. gli acquari popolali da pesci 
esotici, necessitano spesso di una illumi- 
nazione arlificiale. 
Tuttavia, tale illuminazione deve essere 
accesa espentacielicamentc per mantene- 
re la simulazione delPalternarsi del gior- 
no e della notte. II piii semplice sistema 
per ottenerc tale funzione, e Pimpiego di 
un sensore fotoelettrico die controlli la 
luce in modo die si accenda all'alba e si 
spenga al tramonto. 
Nel circuito presentato, quando non vi i 
una luce die solleciti la resistenza dipen- 
denle dalla luce R23, si ha una resistenza 
alta e T1 ^ posto nella conduzione dalla 
correnle di base che scorre attraverso PI 
ed Rl. 
Se il T1 conduce, il relais Rel risulta at- 
tratto c la lampada che illumina I'acqua- 
rio si spegne, visto che Re I i connesso tra- 
mite i conlatti normalmcnte chiusi. Di 
conseguenza, la luce del serbatoio £ spen- 
ta durantc il periodo nollurno, 
All'alba, la resistenza di R2 cala cd il po- 
tenzialeal punlodi riunioneRI edR2 de- 
cade al di sotto della tensione minima per 
attivare la base del TI. Re 1. allora va a ri- 
poso, i contatti si chiudono e la luce del- 
I'acquario si aecende. 
La LDR deve essere montata in un lubo 

0 

Questo preamplificatore microfonico in- 
corpora il controllo automatico del gua- 
dagno, che mantiene il livello d'uscita 
molto ben costante per una larga gamma 
di livelli d'ingresso. II circuito e partico- 
larmente indicato per pilolare i modula- 
tori delle stazioni Irasmittenli e permette 
di avere una percentuale di modulazione 
molto elevata, in media. 
Lo si puo anche utilizzare nei sistemi di 
diffusione circolare, negli interfonici o si- 
mili e consente una migliore intellegibilita 
del messaggio, menlre compensa le varia- 
zioni tra i dicitori che si alternano al 
microfono. 
II vero amplificatore del segnale microfo- 
nico e il T2 che lavora con remettiiore in 
comune; il segnale e infatti ripreso al col- 
lettore. Una porzione del segnale in uscita 
e riportata daU'emettitore del T3 ad un ri- 
velatore di piccochecomprende Dl/D2e 
C4. La tensione presentesul C4 serve per 
controllare la corrente della base del Tl. 
che e parte delPatlenuatored'ingresso. Ai 
livelli bassi del segnale, la tensione del C4 

die punti verso una finestra, ma non deve 
"vederc" luce estranee al ciclo naturale, 
come I'illuminazione stradale notturna.o 
insegne o allro di simile, visto che in tal 
modo si avrebbe un funzionamento irre- 
golare del complesso. La sensibilita del 
circuito puo essere rcgolata tramile PL 
SI consente di controllare manualmente 
le luci. 
La scelta per le parti non e critica. Si pos- 
sono impiegare dei trasformalori e dei re- 
lais diversi da quelli indicati, ma la tensio- 
ne dell'avvolgimento del relais deve esse- 
re all'incirca piii grande di 1,4V rispetto a 
quella RMS del irasformatore, cd il tra- 
sformatorc, a sua volta, deve poter eroga- 

e bassa, quindi Tl assorbe una corrente 
molto limitala. Non appena il livello dei 
segnali cresce, la tensione del C4 s'impen- 
na e Tl conduce maggiormente, attenuan- 
do il segnale all'ingresso. 
II risultato complessivo e che se i segnali 
all'ingresso divengono piii ampi, vi e una 
piii forte attenuazione, e di conseguenza 

re una corrente 1,4 volte piii grande di 
quella assorbita dal relais. Non e nemme- 
no critico il tipo della LDR che si vuole 
usare, visto che il PI permette una vasta 
gamma di regolazione. Tl deve essere un 
transistor Darligton del genere del BC 
517 o alternativamente una coppia di 
Darlington realizzata collegando tra di 
loro due TUN. 
II circuito pub essere adotlalo per la luce 
da portone scmpliccmenle inverlendo la 
connessione ai contatti del relais. La luce 
da portone o atrio, in tal modo si spegne- 
ra all'alba. In tal caso, evidentemente, la 
LDR dovra essere schcrmata dalla luce 
arlificiale esterna. 

v 

I'uscita rimane ben costante per una im- 
portanle gamma di livelli d'ingresso. II 
circuito puo essere impiegato per segnali 
all'ingresso che abbiano un valore da pie- 
ce a picco dell'ordine di IV. massimo. 
II microfono puo essere sostituito da un 
piccolo altoparlante magnetico, negli im- 
pieghi interfonici. 
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Regolatori di tensione 

con il 78L 

o 

O 

Gli IC regolatori di tensione a bassa 
potenza della serie 78L, sono ormai lanto 
economici da rapprescntare una valida 
allernativa ai semplici stabilizzatori zencr, 
ma offrono una miglior regolazione e 
soprattutlo la regolazione della corrente 
d'uscita si da essere protelti dai cortocir- 
cuiti con una erogazionc massima di 100 
mA, c se non bastassc, anche la prolc- 
zione termica nel caso che la dissipazione 
sia eccessiva. In pralica, virtualmente e 
possibile rompere quesli disposilivi solo 
se s'inverte la polarilA della tensione 
all'ingresso o se si applica loro un valorc 
di tensione irragionevolmente elcvato. 
I regolatori della serie 78L previsti per 
lavorare sino ad 8V possonorcggeredelle 
sovralensioni all'ingresso dell'ordine di 
35V, mentre quelli previsti per lavorare 
sino a 24V resistono a sovralensioni di 
40V. 
Normalmente, tuitlavia, tali regolatori 
non sono soltoposli a simili grandissimi 

sbalzi di tensione e con differenze tanto 
grandi tra ingresso ed uscita, visto die dif- 
ferenze cosi ampie portcrebbero a degli 
eccessi di dissipazione. 
La serie 78L offre la scelta tra otto tensio- 
ni d'uscita, come si vede nella Tabella I. 
La marcatura del modello, inoltre, com- 
prende una lettera di suffisso (non mo- 
strata nella Tabella 1) che manifesta la 
tolleranza sulla tensione d'uscita cd il lipo 
d'involucro. II suffisso AC denota una 
tolleranza sulla tensione del 5%, mentre il 
suffisso C denota una tolleranza del 10%. 
La lettera H indica che I'involucro 4 me- 
lallico, del tipo rolondo ed appiattito. 
Ancora, la lettera Z, denota un involucre 
plastico. 
Di consegucnza, un IC 78L05ACZ i un 
regolatore da 5V con il 5% di tolleranza 
munito d'involucro plastico, 
Tulli i regolatori della serie 78L erogano 
una corrente massima di 100 mA se la dif- 
ferenza di tensione tra ingresso ed uscita 

non supera i 7V. altrimenti, la eccessiva 
dissipazione eccita il circuito di protezio- 
ne termica die intcrdice il disposilivo. Ci6 
avviene non appena la dissipazione supe- 
ra i 700 mW; comunque, ci6 non vale per 
la versione mclallica che pu6 dissiparc 
l,4W se e inserita in un piccolo, adatto 
dissipatore. 
Un circuito di regolazione che impiega gli 
IC della serie 78L & mostrato nella figura 
I, assieme ad un circuitino stampato a- 
dottabile. La tensione minima e massima 
che deve essere erogata dal trasformatore 
per ottcnere la prevista tensione d'uscita 
ad una corrente di 100 mA e mostrata nel- 
la Tabella I, con il valorc adottabileper il 
condensalore di filtro, Cl. II rapporlotra 
la capacita e la tensione di questo conden- 
salore e scelto in modo talc che ciascuno 
possa rientrare nello spazio previsto sul 
circuitino stampato senza difficoltti. 

Elenco componentl 

Condensalori: 
Cl = vedi leslo e tabella 
C2 = 330 n 
C3 = 10 n 

Semicondutlori: 
IC = 78LXX (vedi lesto e tabella) 
B = 40 V/800 mA reltiticatore a ponle 

H 

©—I B40CWO 

T 
I 

78LXX 

SjOn Tor 

<£) 
• Vedi lesto 70O52 

n 

Involucre melallico 
visto da solto 

Involucro plaslico 
visto da sotlo 

LM78L05ACH LM78L06ACH LM78L0eACH LM78U0ACH LM78U2ACH LM78L15ACH LM78L18ACH LM78L24ACH 

Tabella 1 

LM78L05CH LM78L06CH LM78L08CH LM78L10CH LM78L12CH LM78U5CM LM78U0CH LM78L24CH 

LM78L05ACZ LM78L06ACZ LNi78L08ACZ LM78L10ACZ LM78L12ACZ LM78L15ACZ LM78U8ACZ LM78L24ACZ 

LM78L05CZ LM78L06CZ LM78L08CZ LM78L10CZ LM78L12CZ LM78L15CZ LM78L18CZ LM7BL24CZ 

'max. 100 mA 

Vou. modello Utr. (RMS) Cl 
mm. max. 

5 V 78L05 6.4 V 9,6 V 1000 M/16 V 
v 6 V 78L06 7,3 V 10.3 V 1000 M/1 6 V 

8 V 78L08 9.6 V 12.0 V 470 M/25 V 
10 V 78L10 11.0 V 13.4 V 470p/25 V 

>£ 12 V 78L12 13.1 V 15,2 V 330 M/25 V 
15 V 78L15 15.2 V 17.3 V 330 M/25 V 
18 V 78L18 17.5 V 19.5 V 330 M/35 V 
24 V 78L24 21.9 V 23.7 V 330 M/35 V 
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Preamplificatore 

privo di fruscio 

In moltissimeapplicazioni (audio, sistemi 
di misura, amplificatori d'antenna, siste- 
mi di comunica/ione ecc), spesso si richie- 
de uno stadio amplificatore die generi un 
fruscio estremamente basso, ed ogni pro- 
gctto che pcssa ridurre il rumore di solo 1 
dB genera un grandc enlusiasino tra gli 
addelti ai lavori. 
II circuito qui presenlato puo servire solo 
come orientamento, non per realizzazioni 
pratiche, ed anche se le sue prestazioni 
non possono essere giudicaleottime, pro- 
mette bene. Anche impicgando le piii scn- 
sibili e sofisticatc apparccchiaturc a no- 
slra disposizionc non siamo riuscili a 
misurare alcun rumore alia sua uscita! 
Tutlavia, al momento. il circuito ha un 
piccolo problema secondario; offre un 
guadagno che e esattamentc zero. 

F1 IAIT1 
I 1 (*) 15 25V 

2.5 4 3mA R6 nR'O 

R9 C5 
Ml/ 22p ibp ',KK 0*7 

1h? BC 109 C 

F 2 1A (T > 

■ ciL 

T T 
top 1?p 27p 1" i" 

o E3 rBTIB F3 1A (T) 

O 
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Divisore di base 

dei tempi 
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IC2 = SAD 5120 (Rellcon) 
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In varie occasioni puo essere necessario 
osservare aH'oscilloscopio un segnale a- 
nalogico o digitale ad un rapporto di sin- 
cro o piii elevato o piii lento di quanto 
concede la base dei tempi incorporata. 
Cio che serve in questi casi e il cosiddetlo 
"divisore della base del tempi". II piii fa- 
cile sistema per assiemare qualcosa del 
genere, e dividere la frequenza del segnale 
all'ingresso. tramite una "bucket-briga- 
de" (linea di ritardo analogical, in modo 
che il segnale da esaminare possa ricadere 
in pieno nella gamma dei tempi di spazzo- 
lamento disponibile. II sistema di lavoro, 
e scrivere nella memoria un tratto del se- 

gnale all'ingresso, e rivederlo ad una velo- 
cita o ridotta o aumenlata. 
II semplice circuito mostrato, elabora se- 
gnali sia digilali che analogici sino alia 
frequenza di 200 kHz. II tempo totale di 
lettura-scrittura non deve essere piu gran- 
de di 0.1 sec (alle normal! temperature di 
laboratorio), altrimenti si pcrdono trop- 
pe informazioni nella bucket-brigade, esi 
ha un'uscita inaccettabilmente attenuata. 
La vera linea di ritardo, nel circuito (Reti- 
con modello SAD 512) e preceduta e se- 
guila da degli IC che servono a spostare il 
punto di lavoro in CC ed a riportarlo al- 
i'origine; si tratla dei 741. Se le compo- 

nenli in CC del segnale non interessano, il 
restauratore del livello originale (1C3) 
puo anche essere omesso, ed il segnale 
puo essere ripteso direllamente tramite 
un condensalore da 100 nF. 
Quando la tensione di controllo U e bas- 
sa, la frequenza di clock di "scrittura" fme 
inviala alia bucket-brigade; quando la U 
e alta la frequenza di clock di "lettura" 
(f") e applicata. Durante la fase di scrittu- 
ra, vi puo essere normalmente un segnale 
all'uscila parassitario; puo essere in.leres- 
sante cancellarlo quando I'useita U e al li- 
vello basso. Se il circuito serve per elabo- 
rare un segnale periodico. la tensione di 0 
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controllo pu6 cssere ottenuta da un trig- 
ger che lavori sul segnale d'ingresso, op- 
pure ogni tratto del segnale puo essere ini- 
ziato con un fase diversa, Puo anche 
essere necessario generare un certo nume- 
ro di periodi di scriltura per ciascuno 
spezzone del segnale almeno eguali al nu- 
mero di buckets (512), per prevenire che 
una "vecchia" informazione sia letta co- 

me valida. Questi adattamenli saranno 
trattati quanto prima in uno dei prossimi 
numeri di Elektor. 
II circuito esposto comprende Ire punti di 
rcgolazione corrispondenti ad allrettanli 
trimmers. Per la taratura. si inizierd dal 
PI. ruotandolo in modo che la tensione 
d'uscita dell'lCI giunga a cira 5V, Si re- 
goler^ di scguito il P2 perottenere un mi- 

nimo di rumore dal clock ncl coniplesso\ 
del segnale d'uscita. A questo punto, si 
riaggiuster^i leggermentc PI i modo da 
avere una tosatura simmetrica dei segnali 
ecccssivi. Per finire, si ruoterii P3 sino ad 
ottenere il livello di CC all'uscita dcside- 
rato, preferibilmente OV con I'ingresso 
gencrale portato a massa. 

O. Weumann 

Tester per cavi DIN 

o 
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La prova dei cavi che sono muniti di spi- 
notti DIN (o di qualunque allro tipo di 
spinolto multiplo) puo presentarsi come 
una perdita di tempo non indiffercnte, vi- 
sto che ogni conduttore puo essere apcr- 
to, o in corto con un'allro. II circuito qui 
descritto indica se vi e una delle due con- 
dizioni predette esistenli. 
II sistema di prova. consiste di due prese 
DIN a cinque poli, nelle quali s'innesta il 
cavo da collaudarc. 
Le prese sono munite di resistenze da 330 
ohm come si vede nella figura 1 ed il tratto 
di cavo da provare va connesso tra i punti 
A e B del sistema di valutazione. 
Questo. e formato da un comparatore a 

fineslra che comprende 1C1 ed IC2. 
II cavo e le resistenze da 330 ohm, forma- 
no un divisoredi potenzialecon il PI.che 
puo cssere regolalo in modo tale che il 
punto B, sia meta dclla finestra del com- 
paratore se il cavo e buono. In lal caso, 
I'uscita dell'ICI e alta menlre quella del- 
l'IC2 e bassa, cosicche D2 s'illumina. Se 
ogni e qualunque filo del cavo & aperto, il 
valore di tensione al punto B diviene zero 
e le uscite di ambedue gli IC giungono al- 
lo slato basso, con la conscguenza che DI 
s'illumina. Se vi e un cortocircuito tra due 
o piii conduttori, una o piii resistenze da 
330 ohm appariranno in corto, e la tensio- 
ne al punto B sara di conseguenza piii ele- 

vala del normale, cosicche le uscite di am- 
bedue gli IC saranno altee D3s'illumine- 
ra. 
Per provare il circuito, un cavo sicura- 
mente buono sara collegato tra i due zoc- 
coli (o prese) e PI sara regolato in modo 
da produrre I'accensione del D2. Una re- 
sistcnza da 330 ohm sara temporanea- 
mente collegata in parallelo ad una delle 
resistenze montate nelle prese. producen- 
do I'accensione del D3. DI deve accen- 
dersi quando il cavo non e inserito, 
II circuito puo essere alimentato tramite 
una pila da 9V, o tramite un alimenlatore 
che eroghi da 9 a 15V. 
L'assorbimenlo a 9V fc di circa 15 mA. 

H 
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Pilota per data - bus 

Quasi tutti i mieroprocessori impiegano 
diversi segnali di conlrollo, che servono 
per 1c varie linee di "bus" (indirizzi, dali. 
controlli ecc). Per esempio rXQHO, impic- 
ga i segnali MEMR e MEMV per iniziare i 
cicli di lettura e di scrittura. I dati e gli in- 
dirizzi possono unicamente essere letti e 
scritti dal sistema di memoria, menlre so- 
no presenli quesli segnali. Analogamen- 
te, il 6080 impiega un segnalc VMA (Va- 
lid Memory Access) per convalidarei dati 
ncl sistema di buses, mentre il 6502, che i 
simile al 6080, utilizza a sua volta i segnali 
di scrittura c lettura. 
II circuito prescntalo, e quello di un buf- 
fer bidirezionale (trasmettitore c ricevito- 
re di bus) che permette d'interfacciare un 
sistema pP privo di buffer ad un adatlato- 
re di memoria parallela o pcriferica. II 
buffer pub essere impiegate con il sistema 
8080, 6800 e 6502, per ciascuno dei quali 
le connessioni possono essere impiegate 
con altri pP, logicamente. Ncl caso dello 
SC/MP, per esempio, la filatura sara 
idenlica a quella da usare per il modello 
8080. L'unico punto non considerato, e 
che in questo caso non vi e una memoria 
indirizzabile o altro tipo di interfaccia Ira 
il CPU ed il circuito buffer. 

WRITE 

IC1 
74153 
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Multiplex di dati 

II portare i dati da un punto all'altrodi un 
circuito sotto forma di multiplex, non so- 
lo permette di ridurre le linee di trasporlo 
necessarie, ma e estremamentc pralico 
specie se impiegano IC LSI, come nel cir- 
cuito di imposlazione dell'orario degli 
orologi digilali, nei circuit! di predisposi- 
zione dei frequenzimetri e nel settore che 
seleziona gli ingressi dei dati nei miero- 
processori. 
II circuito qui descrilto e un tipo di multi- 
plex che ha qualtro ingressi per i dati e 
tramite le entrate di clock e di clear sceglie 

uno dei qualtro "nibbles" (parola di quat- 
tro bit) presente ai suoi ingressi. 
Quando I'ingressi di selezione del 74157 e 
a livello alto, I'informazione all'ingresso 
B e passata all'uscita. Se I'ingressodi sele- 
zione e allo stato basso, all'uscite giurige 
invece I'informazione presente all'ingres- 
so A. 
Gli ingressi di selezione di IC2 ed IC3 so- 
no connessi tra di loro, di modo che, in 
base allo stato della linea di selezione. 
ambedue gli ingressi A e B possano essere 
elaborali nell'IC4, Al termine. I'uscita 

prescelta deiriC4 e impiegata per sceglie- 
re tra i due nibbles che restano tra gli in- 
gressi A e B. 
1C1 e collegalo come contatore-divisore 
per 4. Quando un livello logico "0" appa- 
re al suo ingresso clear. I'uscita Q del flip- 
flop e porlata allo stato basso, con il risul- 
tato che i dati ai due ingressi A di IC2 ed 
IC3 sono presentati all'ingresso deiriC4, 
ove ancora una volta. I'ingresso A e scelto 
e portato all'usciia, come dire che il nib- 
ble selezionato con SI e trasferilo all'usci- 
ta. II primo impulse di clock porta Ql al- 0 
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lo stato alto, cosicche i dali aH'ingressoB^ 
di IC2 ed IC3 sono presenlati agli ingressi 
deiriC4, Siccome I'ingresso scello del- 
riC4 rimanc basso, le informazioni su S2 
passano all'uscita. Gli impulsi di clock 
che seguono, ripongono QI allo stato 
basso, ma siccome I'ingresso D dell'altro 
Hip flop i appena divenuto alto, Q2 £ a 
sua volta allo, con il risultato che il nibble 
su S3 e disponibile aH'uscita. Inline, il ter- 
zo impulso di clock che emerge nei dali di 
S4, pud essere scelto c trasferiloall'uscita. 
In tal modo, impiegando un impulso di 
clear e Ire impulsi di clock e possibile mul- 
tiplexare i dali in quattro parole imposta- 
tc dai commutatori SI ... S4. 

Amperometro per auto 

o 

O 

Una massa quasi eccessiva di circuit! di 
monitori per la balteria dell'auto, c ap- 
parsa in ogni rivista del ramo. Tuttavia, 
non si sono visti progctti che possano so- 
stituirc il classico amperometro un tempo 
montato su tutte le autovellure. II proget- 
to che segue, colma la lacuna. 
La resistenza R1 ("unge da shunt, ed ai ca- 
pi di questa, la tensione e proporzionale 
alia corrente che scorre (con un massimo 
di 133 mV a 40A), La caduta di tensione 
su questo shunt, e amplificata da un siste- 
ma differenziale, AI ed impiegata per pi- 
lotare un voltmetro a LED che compren- 
de da A2 ad A8. Se non fluisce una 
corrente attraverso lo shunt, PI e impie- 
gato per impostare la tensione d'uscita al 
punto AI nominalmcnte a 6,5V, in modo 
che il circuito resti proprio nel punto di 
commutazione tra D4 e D5. 
Allorche dalla batteria si preleva una cor- 
rente, la pane destra dello shunt va ad un 
potenziale inferiore, rispelto alia partesi- 
nistra, cosicche I'uscita di Al cresce e la 
relativa scarica dell'accumulatore e indi- 
cata dai LED da D5 a D8. che s'iliumina- 
no successivamente man mano che la cor- 
rente cresce. 
Quando la corrente circola verso la batte- 
ria, vale il contrario; I'uscita di AI decade 
e la carica e indicala dai LED da D4 a DI 
successivamente. Com'e ovvio, una va- 
riazione nella tensione della balteria pro- 
voca la salita e la discesa della tensione di 
Al, il che polrebbe anche dar luogo a let- 
ture non reali. Per superare questo pro- 
blema, la tensione di riferimento del volt- 
metro LED non e fissa, ma ripresa diret- 
tamente dalla batteria. cosicche possa 
elevarsi e ridursi in proporzione a quella 
di uscita di AI. Cio, evidentemenle pona 
ad una calibrazione per lo strumento che 
varia leggermente con la tensione di bat- 
teria, ma in un indicatore del genere, non 
si pretende una precisione assoluta, uno 
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scarto centesimale. 
Con i valori per i componenti indicati, la 
calibrazione e nominalmcnte corretta ad 
una tensione della balteria di 13V, ma 
pu6 variare del +/- 15% se la carica del- 
l'accumulatore varia Ira IIV e 15V. 
In relazione alia RI, vi sono diverse possi- 
bilita pratiche di realizzarla; la piit cor- 
rente e avvolgerla con filo di Manganina 
o in genere al nichel-cromo (Eureka ecc.). 
In alternativa, la tensione di caduta tra 
I'accumulatore ed il sistema di regolazio- 

D1 ... 04- VERDE 
D5 ... D8 - ROSSO 

ne, con il relative collegamenlo. pu6 esse- 
re impiegata collegando un terminale del 
P2 al terminale positive della batteria e 
I'altro capo al termine del filo della batte- 
ria, accanto alia scatola regolatrice, o al 
reoforo relativo. II P2, deve quindi essere 
calibrate per adeguare alia funzione I'am- 
perometro. Se la caduta di tensione lunge 
il collegamenlo della balteria risulta in- 
sufficiente, pub essere necessario incre- 
mentare il guadagno di Al, aumentando 
il valore di R6. 
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Generatore per rallineamen- 

i apparecchi AM/FM 

12 V/SmA 
© 

\ TUN K1 

455kH DUG 

0 DUG Toon 

-GED 
II It I R MU- iooo 

IBOp 
mO BB105 CB R13 R14 

5k6 U^-l 5k& 
Hsr—| .DUG | J v. 

^ g i ^-l 

C9 C10 C11 TUN 
|flan m" 

'It o.l.l T1 = BF 2458, BF 256B, 2N38I9 vedl testo 

Questo circuito puo essere impiegato per 
allineare i canali di media frequenza chc 
hanno una risonanza di 455 kHz. II gene- 
ratore produce un segnale a 455 kHz che, 
in relazione a come sono posti SI ed S2, 
pud essere modulate sia in frequenza che 
in ampiezza, 
II vcro oscillatore generate itnpicga come 
elemcnto altivo il FET Tl, Unconvenzio- 
nale trasformatore di media frequenza 
serve per determinare la risonanza. 
II generatore di allineamento e sinloniz- 
zato alia frequenza desiderata facendo 
trascorrere il segnale d'uscita tramite un 
filtro ceramico di media. Dopo la rcllifi- 
cazione, il segnale puo essere misurato su 
di un voltmetro per essere sicuri che rego- 
lando il nuclco del trasformatore di me- 
dia frequenza I'ampiezza giunga al mas- 
simo. 
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La frequenza del generatore deve quindi 
coincidere con il valore desiderate di 455 
kHz. 
Come si e dctto in precedenza. il circuito e 
previsto per essere modulate sia in fre- 
quenza che in ampiezza. 
Quando si deve allineare il generatore, SI 
deve rimanere aperto, il lal modo si prc- 
viene la modulazione del segnale in usci- 
la. II segnale di modulazione e generalo 
dall'oscillatorc a bassa frequenza che im- 
piega T3 ed accessori. 
La modulazione in ampiezza e realizzata 
variando la tensione di alimentazione del 
Tl. tramite T2. S2, allo scopo, deve essere 
commutatosu "AM". La modulazione in 
frequenza (S2 posto su "FM") e ottenuta 
tramite il diodo varicap D4. In ambedue i 
casi, la profonditi di modulazione puo 
essere variata tramite PI. 

'k 

; 

h 

II segnale d'uscita del generatore di alline- 
amento 4 prelevato dairavvolgimento se- 
condario del trasformatore di media fre- 
quenza, In relazione alia tensione d'uscita 
che si vuole ottenere, ed aH'impedenzare- 
lativa, la rcsistenza serie d'uscita, R15, 
puo avere ogni valore che sia piii grande 
di 100 In molli casi. un valore di I k si 
dimostrera sufficiente. 

Elenco component! 

Resistenze: 
R1 ,R2 = 220 n 
R 3 = 100 n 
R4 = 470 n 
R5,R7,R9,R10,R12= 1 M 
R6 = 3k3 
R8 = 2k2 
R11.R13,R14 = 5k6 
P) = 4k7 (5 k) trimmer 

Condensatori: 
C' ,C6,C7 = 100 n 
C2 = 180 p 
03 = 1 n 
04,05= 100p 
08 = 330 n 
09,010,011 = 68 n 

Semicondultori: 
Tl = BF 245B, BF 256B, 2N3819 
T2,T3 = TUN 
Dl,D2,D3= DUG 
D4 = BB105 
Db = diodo zener da 10V 

Varie, 
K1 = filtro Murala ceramico 

da 455 kHz 
Tr = Toko 11100, 

12374 IF trasformatore 
(o equivalenle) 
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Comando automatico 

per 

Solo le macchine Ibtografiche piii dispen- 
diose hanno delle velocity di otturazione 
inferior! al secondo. 
Questo pii6 essere un Serio inconvenientc 
se si debbono fare delle esposizioni lun- 
ghe, visto che si puo unicamcnte contare 
sulla posa "B" e misurare il tempo di 
esposizione con un orologio. L'apparec- 
chio che descriviamo consenledi effettua- 
re esposizioni da un secondo a ben 100se- 
cond!, e pu6 essere usato con ogni mac- 
china che accetii il comando tramite il 
flessibile nella "posa B". Lo si pu6 impie- 
gare come lelecomando per Toiiuralore e 
come autotimer per le macchine che non 
hanno questo accessorio. 
La partc meccanica del sistema consiste 
di un motorea 12V (M) demoltiplicato in 
modo da compiere un giro al secondo. 
L'albcrino di uscita del sistema di demol- 
liplicae munitodi un pignoneavitcsenza 
fine che ruota un ingranaggio munito di 
due camme che agiscono su di un flessibi- 
le fotografico standard, 
Quando il flessibile a riposo e premuto, £ 
azionato anche un microswitch (S2). II si- 
stema d'ingranaggi pub essere realizzato 
tramite parti usuali, comunemenle ven- 
dute nei negozi che trattano modellismo. 
Per limitare la velocity del motore e per 
evitare che continui a girare per inerzia 
anche dopo che rinlerrultore e stato 
spento, si utilizza un freno a frizioneche 
utilizza una molla di acciaio armonico 
che preme un feltrello sulPalbero del mo- 
lore. 
II modo di lavoro nel complesso e estre- 
mamente semplice. Premendo il pulsante 
di azionamento SI, si commuta il flip- 
flop NI/N2. In tal modo ambedue gli in- 
gressi di N4 vanno allo stato alto mentre 
le uscite vanno a quello basso, portando 
nella conduzione T1 e T2 e mettendo in 
azione il motore. Quando il lobo della 
camma aziona I'otturatore ed il micro- 

freno a trlzlone 
vite (j§) 
senza 
line 

fo^ol 

tngranaggic 

camma 

Messiblle 

microinterriillore 

✓ 

o 
o 

O 

switch S2, il timer IC2 e sottoposto a trig- 
ger, cosicche Puscila dell'IC2 i sottopo- 
sto a trigger, e I'uscita deiriC2 diviene 
alia, I'uscita di N3 giunge al livello basso 
ed il motore si ferma. Non appena il timer 
resetla, il motore riparte c gira sinche la 
parte piatta della camma libera Pottura- 
lore. S2 si porla allora a riposo ed il flip- 
flop NI/N2 resetla. 
Per I'impiego come autotimer, S3 e com- 
mutato nella posizione alternativa, e la 
velocity dell'otturatore della macchina 
fotografica 6 regolato per la velocila ri- 
chiesta. Quando SI i nuovamentepremu- 
to, 1C2 riceve immediatamente il trigger 
ed in tal modo il motore non ruota, 
Quando IC2 resetta, il motore lorna a gi- 
rare e I'otturatore i azionato. II motore 
continua a lavorare sino a che subenlra la 
partc piatta della camma, ed S2 resetta 
N1/N2. 
II complesso pub essere impiegato come 
lelecomando se si munisce SI di un lungo 
cavo. I normali punti di rcgolazionc del- 
Potluralore della macchina fotografica 
possono essere impiegati per i ritardi mi- 
nimi. o in alternativa e possibile impiega- 
re per i ritardi lunghi la "posa B" nel 
modo normale. 
Si hanno due gamme di esposizione pro- 
lungate, da I a 10 s e da 10 a 100s. 
L'apparecchio dcve essere calibralo a 10 
secondi ed a 100 second! collegando in 
parallelo dei condensatori sino a che si ot- 
tiene la giusta temporizzazione nclle due 
portate. Vi pub essere un piccolo errore 
nella temporizzazione dovula al tempo 
che la camma impiega per tornare a ripo- 
so, tuttavia unoscartodelgenereesignifi- 
cante solo nelle regolazioni piii brevi e 
pub essere compensato regolando oppor- 
tunamente la posizione del microswitch e 
del flessibile; si fara in modo che rinler- 
rultore sia azionato subito dopo I'aperlu- 
ra deH'olturatore. 
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Ricevitore di segnali 

emessi dai pipistrelli 

Impiegando il "ricevitore dei segnali emessi 
dai pipistrelli" chc descriviamo, in prati- 
ca si rendono audibili quei segnali cheso- 
no dctti ultrasonici (ovvcro dalla frequen- 
za piii grande di quclla audio, quindi 
posti al di sopra della soglia di percezionc 
deU'orecchio umano. Questo genere di se- 
gnale non c cmesso solamcnle dai pipi- 
strelli. ma anche da un gran numero di al- 
iri mammiferi nonchi da insetli (dalle 
farfalle, ad esempio!) c da una infinita di 
"sorgenli inanimate" come becchi a gas. 
mazzi di chiavi scossi (una possibility per 
realizzare una serratura ultrasonica?) etc. 
II ricevitore di segnali emessi dai pipistrel- 
li funziona converlendo a frequenzc rela- 
livamente basse quelle relativamente altc 
dei segnali ultrasonici. II circuito, che e 
rcalizzalo intorno ad un IC del tipo TC A 

440, e in pratica un ricevitore a conversio- 
ne diretla che lavora nella banda 25 45 
kHz, Come sensores'impiega un trasdul- 
tore ultrasonico, siccomc un normale mi- 
crofono non puo essere impiegato in que- 
sto genere di circuito. II segnalc ricevuto, 
e inviato tramite un semplice filtro LC 
(I.I/CI) ad uno dcgli ingress! del circuito 
miscelalore nell'IC; il segnale e miscelato 
all'uscita di un multivibratore astabilc 
che a sua volta e parte deirintegrato. 
La frequenza dell'oscillatorc di batlimen- 
lo pud essere regolata tramite il PI. Un 
filtro passabasso LC (da 5 kHz) y impie- 
gato per il ricavo del segnale-differenza 
tra il segnalc ricevuto e qucllo prodotto 
localmcntc. Una versione amplificata del 
segnale-differenza e portata all'esterno 
dai terminale 7 dell'IC; T! 6 un semplice 

amplificatore-scparalore per la cuffia ad 
alia impcdenza prevista per Pascolto. II 
circuito di conlroreazione formalo da 
DI. D2 ed accessor! provvede il ricevitore 
di un conlrollo automatico del guadagno. 
II circuito lavora con un'alimentazione 
compresa tra 5 e 9V. La corrcnte assorbi- 
ta non ha molla importanza, in quanto 
giunge appena a 13 mA, La lensione al 
terminale 7 dell'IC dcve essere aU'incirca 
di 1,5V. Se il valore si discosta assai da 
quanto detlo. I'apparecchio non funziona 
bene. In tale eventuality, il valore di R6 
dcve essere regolato sino a leggere la ten- 
sione corretta sul terminale 7. La sensibi- 
lity del ricevitore c unicamentc detcrmi- 
nata dai tipo di trasduttorc impiegato, 
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o 
L'illuminazione 

trenini 

Generalmente Pilluminazione interna dei 
vagoncini dei modelli di treno e ottenuta 
tramite le rotaie. 
Tuttavia, quesla tensione serve anche per 
far funzionare la locomotiva, quindi va- 
ria a seconda della velocity che si vuole 
imprimere al convoglio. 11 risultato e che 
la luminosity delle lampadine varia con la 
celerita del convoglio, e se il treno si fer- 
ma, le luci si spengono completamente. 
Non occorre dire che tale funzionamento 

e tutto meno che dotalo di realismo. Tut- 
tavia, il problema pub essere risolto con 
I'aiuto del circuito ora descritto che assi- 
cura Pilluminazione indipendente dei va- 
goncini. 
II circuito e basato sul fatto che un moto- 
re in CC non funziona se e alimenlalo in 
CA e che, in piii, presenta una impcdenza 
abbastanza elevata se la lensione alterna- 
ta e abbastanza alta. Cio significa, in so- 
stanza, che se una tensione alternata dalla 

frequenza alta e sovraimpressa sulla nor- 
male CC che alimenta la locomotiva. non 
si ha alcuna variazione per il motore e la 
velocity del treno, ma tale tensione puo 
essere impiegata per accendere le luci dei 
vagoncini. Per essere cerli che Pillumina- 
zione sia erogata solamente dalla CA. la 
CC e disaccoppiata tramite un condensa- 
tore. 
II circuito in via di principio, e mostrato 
nella figura I. L'indultanza L, non con- 
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senie alia tensione aliernata di confluire 
in quella continua. 
Siccome pero talc bobina deve cssere in 
grado di sopportare una corrente in CC 
abbastan^a anipia, pub esscre una buona 
idea usare un elemcnto da crossover, in 
origine prcvisio per una cassa acustica. 
L.a figura 2 mostra il circuito elettrico del 
sisteina impiegato per erogare la tensione 
aliernata, II circuito, in pratica, consiste 
di un generatore sinusoidale seguito da 
un scmplice amplificatore che pub eroga- 
re la corrente di circa 1,5A con una massi- 
ma tensione d'uscita di 10V RMS, come 
dire che si possono accenderc circa 30 
lampadine miniatura, 
La frequenza del generatore sinusoidale 
che impicga ICI e parti acccssone o di cir- 
ca 20 kHz. II guadagno dell'ICl i regola- 
lo tramite PI sino ad otlenere una sinu- 
soidc purissima, all'uscita dcllo stadio. 
1 migliori risultati sono raggiunti quando, 
con il massimo carico, circa 30 lampade 
coma abbiamo dcllo, la tensione di uscita 

LasV 40m* 
C ;4'On oaf lamp 

0 12 VDC 

mostra una distorsione trascurabile. Per 
il C7 si deve impiegare un condensatore 
policslere o in policarbonato (per esem- 
pio; MKH). 
Se il valorc indicate non ereperibile come 
singolo condensatore, e sempre possibile 
collegare in parallelo tra di loro diversi 
condensatori MKH (oppure MKM). La 
scclla di elettrolitici collegati in modo bi- 
polare non risulta- soddisfacente, perche 
questi clementi non sopporlano le forti 
correnli alternate. 
Per ciascrna lampadina che illumina un 
vagone, serve una capacita seric di circa 
0.5 p. Se quindi per un vagone servono 
due lampadine, il condensatore da pone 

in scrie, dovr& avere una capacita di circa 
I pF. Anche per questi dementi si devono 
sempre impiegare condensatori del lipo 
MKH oppure MKM. 
Infine, si deve notare che I'uscita del com- 
plesso c protello dai cortocircuiti, ma an- 
che i transistori devono essere provvisti di 
dissipatori adeguati. 
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Mixer della banda 

passante ridotta 

O 

Quando s'impiegano circuiti digitali co- 
me i generatori di caratteri per mostrare 
le informazioni su di uno schermo TV. si 
nota che il segnale digitate ha sovente una 
banda piit grande di quella che pub essere 
ammessa dal canale di media frequenza e 
dagli stadi video delPapparecchio TV, 
Cib determina uno scadimento nella qua- 
lity delPimmagine, quindi pub essere sen- 
salo limitare la banda passante deisegnali 
video. 
Un modo abbaslanza semplice per otle- 
nere questa funzione, e restringere gli im- 
pulsi video impiegando il circuito moslra- 
to. Ilcomplesso usa due trigger diSchmitt 
ed un sistema RC per ritardare i segnali. 
che e collegato in OR con il segnale non 
ritardalo che giunge da N3, N4 ed N5. Gli 
impulsi di uscita di N5 sono quindi piii 
lunghi di quelli originali. e cib ha come ef- 
felto ridurre la banda passante video di 
circa un terzo senza perdere la definizione 
dei caratteri. 
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N1,N2 = 7413 
N3 ... N7 = 7406 

Due dei gales rimanenti che fanno pane 
di un sestuplo inverlilore 7406, possono 
essere impiegati per realizzare un mixer 
video che consente di combinare le infor- 
mazioni relative all'immagine con quelle 
dei sincronismi. formando un segnale vi- 

—Jn^O-h 

|n^O^- 

5 V 
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± video 
out 

-± 5 G o 

78105 
deo composito. 
E da notare che questo circuito pub essere 
ulilizzalo con dei segnali video digitali 
(unicamente in bianco e nero) e non con i 
segnali analogici che hanno la scala dei 
grigi- 
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Canale di media e bassa 

frequenza FM 

Se lo si usa con un approprialo sintoniz- 
zalorc FM. il circuito dcscritto pu6 anche 
formare un ricevilore lascabile per FM, II 
cuore del complosso e il TDA 1190Z, un 
1C che comprende un amplificatore di 
media I'requen/.a c limilatore, un fillro 
passabasso, un rivclatore FM ed un am- 
plificatore audio addiriitura in grado di 
pilotare direttamente un altoparlante. 
I.'IC comprende anche un alimenlatore 
stabilizzalo per il canale di media fre- 
quenza e per gli stadi rivelatori, II rivcla- 
tore e del tipo cosiddelto a coincidenza. 
L'integrato, originariamente, era inteso 
per essere impiegato quale gruppo audio 
nei televisori, tultavia pud essere impie- 
gato con la frequenza piii alta di 10,7 
MHz. Impiegando il circuito stampato 
che appare in questa stessa pagina, non vi 
sono problemi costrullivi, e si pud facil- 
mente realizzare un ricevitorc miniatura 
in FM. Un prototipo ha dalo iseguenti ri- 
sultati; potenza d'uscita IW (con un'ali- 
mentazione a 12V ed un carico di 1212); 
soppressione dell'AM di almeno 50 dB 
per tensioni d'ingresso compresc Ira 0,1 e 
20 mV (modulazione AM ad I kHz infe- 
riore del 30% alia modulazione di fre- 
quenza a 40 kHz). Per ottencre un rap- 
porto segnale-rumore di 26 dB d stato 
necessario applicare all'ingresso un se- 
gnale di 50 pV. Sebbene l'integrato, come 
abbiamo vislo, sia mollo complesso, la 
comparazione del suo solo scttore canale 
di media e detector con altri IC esclusiva- 
mente adatti per questc funzioni, non e ri- 
sultata sfavorevole. La corrente assorbita 
a riposo (come dire senza segnale all'in- 
gresso) e di soli 15 mA. 
Con un paio di semplici modifiche, il cir- 
cuito pud essere impiegato anche con dei 
segnali di media pari a 455 kHz, ed essere 
impiegato, ad esempio, nei ricevitori per i 
due metri o similari. 
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deH'efficienza dei freni 

O 
^1 

L'efficienza dei freni di un'autovettura 
pud cssere valulata semplicemente, misu- 
rando it tempo che serve per arrestare il 
mezzo partendo da una velociiA nota. La 
decelcrazione in picdi per secondo" (un 
piede, misura brilannica. vale circa centi- 
mctri 30,5) puo essere ricavata dalla se- 
gucnte equazione; 

l 
ove. v e la vclocita in picdi per secondo e I 
c il tempo, in secondi,cheservono per fre- 
nare sino all'arrcsto complcto, fe possibi- 
le effettuarc la conversione in "g" divi- 
dendo per 32. Su di una superficiestrada- 
Ic piana in pcrfette condizioni. asciulta. 
un'automobile che abbia buoni freni e 
buone gomme, deve essere in grado di dc- 
celcrare ad oltre 0.5 g. 
E scmplicc realizzarc un timer che sia fat- 
to scattarc nel conteggioda un interrulto- 
re inerziale allorchc inizia la decelcrazio- 
ne e che possa essere bloccato nel momen- 
to stesso in cui la vettura si ferma, 
Comunque, tale tempo deve essere cqn- 
vertito in una misura di accelerazioneche 
possa essere impicgata nella equazione vi- 
sta. Uno slrumento che leggc direttamen- 
te la decelcrazione. e ovviamente molto 
preferibile. La difficolta c trovare alcune 
quantita misurabili che sianodirellamen- 
te proporzionali alia decelcrazione. 
Se la decelcrazione da una vclocita stan- 
dard di, per dire, 30 miglia all'ora, e im- 
poslata sul tempo che impiega la macchi- 
na a fermarsi, la curva sara logicamente 
un'iperbole rettangolare, con il tempo di 
stop che aumenta man mano che cala il 
potere di decelcrazione. Se un condensa- 
tore carico e scaricato su di una resisten- 
za, la tensione ai capi del condensatore 
decadra con un andamento esponenziale. 
rispelto al tempo, Sistemando lecostanti 
di tempo in modo che siano diverse su di- 
verse porzioni dclla curva di scarica, si 
pu6 ottenere una ragionevole approssi- 
mazione di una iperbole. Se il condensa- 
tore e scaricato durante il periodo di dece- 
lcrazione, la tensione che rimane sul con- 
densatore al termine di tale tempo, deve 
essere proporzionale quasi direttamenle 
alia decelcrazione, II principioeillustrato 
graficamente nella figura I. 
La figura 2 mostra il circuito praticodi un 
sistema che misura l'efficienza dell'im- 
pianto frenante. 
Quando si prcme il pulsante di reset, le 
uscile dei flip-flop N1/N2e N3/N4 vanno 
allo stato basso, C1 e caricato a circa 5.1V 
tramite Tl e T2 e interdetlo. 
La macchina e pilotata lungo la via a 30 
miglia all'ora (un miglio vale circa 1609 
metri, si tratla quindi di una velocita di 
poco piii di 48 Km/h). I freni sonoquindi 
premuti e I'interruttore ad inerzia com- 
muta, dando il trigger ad ambedue i flip- 
flop portando nell'inlerdizione il Tl ed 
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abiiitando T2. A questo punto, Cl si sca- 
rica sino a che la vettura si ferma. equan- 
do I'interruttore inerziale cambia nuova- 
mente di stato, resetla il flip-flop N3/N4 
ed interdice T2. 
A causa dei due diodi collegati in serie 
con PI ed R3, il Cl si scarica sino ad 1.2 V 
con una costante di tempo di circa 2 se- 
condi. Sotto alia tensione delta, D2 e D3 
non conducono pin e la costante di tempo 
aumenta a circa 7 secondi. Nella gamma 
che intercorre tra 1,4 e 14 secondi, che 
corrisponde ad una gamma di decelcra- 
zione compresa tra Ig e 0,lg, la curva di 
scarica e approssimalivamente un'iper- 
bole, ed in tal modo la tensione che resta 
ai capi del Cl e proporzionale alia decelc- 
razione. 
Tale valore di tensione puo essere misura- 
to con un convenzionale voltmetro, o vo- 
lendo con un voltmentro a LED del gene- 
re basato su di un IC UAAI70. 

L'interruttore ad inerzia pub essere un 
microswitch a leva, con un peso attaccato 
alia leva, un'ampolla di mercurio inclina- 
bile, o qualunquc altro dispositive che 
commuti non appena sono azionati i fre- 
ni, Per calibrat e il circuito, P2 deve essere 
regolato verso la posizione intermedia 
della sua corsa, I'interruttore inerziale de- 
ve cssere chiuso manualmente e PI deve 
essere regolato in modo tale che trascor- 
rano 2.75 secondi perchS si abbia la lettu- 
ra di 0,5 g (1,25 V). 
La procedura va ripeluta e P2 deve essere 
regolato sino a che occorrono 13,75 se- 
condi per leggere 0,lg. 
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o 
Controllo per sintetizzatori 

di frequenza 

Nei ricelrasmcttitori, la frequenza deside- 
rata e spesso ricavata da un sinletiz/.aiore 
di frequenza per mezzo di un complesso 
di commutatori a lamburo. Questo gene- 
re di commutatore non e affatto economi- 
co. cosicche I'alternativa proposta qui 
puo cssere presa in considcrazione, 
Questo circuito ha il vantaggio ulteriore 
che si pu6 scegliere una nuova frequenza 
per mezzo di due pulsanti che possono es- 
sere monlati vicino a quello che si preme 
per passare in trasmissione nel microfo- 
no, un dettaglio molto pralico, spccial- 
mente per I'impiego mobile. 
II principio di base su cui lavora un sinle- 
tizzatore £ abbastanza semplice. 
La frequenza d'uscita di un oscillaloreco- 
mandato in tensione (VCO) i divisa per 
un numero prcsetlabile, II risultato e 
comparalo con una frequenza fissa di ri- 
ferimento, ed un sislema di controllo (di 
solito un PLL) regola la frequenza del 
VCO in modo tale che il risultatodelladi- 
visione sia tale da dare lastessa frequenza 
dellasorgente campione. il risultatocom- 
plessivo, e che I'uscita del VCO e uguale 
alia frequenza di riferimento moltiplicato 
per il rapporlo di divisione, cosicche la si 
pu6 controllare a scella con facility e sicu- 
rezza a passi (che corrispondono ad al- 

trettanti canali) tramite la modifica del 
rapporlo di divisione. 
Nel circuito qui descritto, I'tiscita del 
VCO ((VCO) i divisa da IC3, IC4ed ICS. 
Questi contatori lavorano in modo dcci- 
male. 
Ogni volta che si raggiunge lo zero (000) 
I'impulso d'uscita dell'ICS e invialo atlra- 
verso NIO all'ingresso di predisposizione 
ed abilitazione dei detti IC. Di conse- 
guenza, 1C3 ed IC4sono predisposti per il 
numero dccimale determinato dai due ul- 
timi contatori-divisori per dieci, ICI ed 
IC2, mentre ICS e prescttato a 1111. Lo 
stesso impulso e fornilo ad un ingresso 
del PLL, ove i comparato con la frequen- 
za di riferimento. La frequenza d'uscita 
dcgli impulsi che giungono da N10. deve 
cssere, di conscguenza, eguale alia fre- 
quenza del VCO deve cssere di consc- 
guenza eguale alia frequenza di riferimen- 
to moltiplicala per il numero "9XY",ovc 
X ed Y sono i valori "preset" conscrvali a 
IC2 ed ICI, rispettivamente. Tanto per 
fare un esempio, se la frequenza di riferi- 
mento e 1 kHz, la gamma di sintonia an- 
dra da 900 a 999 kHz. a passi di I kHz.Seil 
numero predisposto nell'lCI e 4, e quello 
nell'IC2 e 6, la frequenza d'uscita, in tal 
caso sara di 964 kHz. 

0 5... 12V 

Se ICI ed 1C2 fossero rappresentati da 
commutatori a tamburo, il circuito sarcb- 
be del lutto convenzionalc. Tuttavia, cosi 
non lo e, 
Come abbiamo detto prima, questi IC so- 
no contatori decimal! c possono unica- 
mente "conservare" un numero sino a 
che non ricevono un successive impulso 
di contcggio. SI ed S2 sono impiegati ap- 
punto per totalizzare il contcggio che si 
vuole oltenerc, ed SI produce il contcggio 
verso 1'alto, mentre logicamente S2 pro- 
duce I'inverso, il contcggio in basso. 
Se uno o Paltro di questi pulsanti sono 
premuti brevemente, il conto cambia di 
una unita, Tuttavia. se il pulsante e co- 
stantemente premuto, il contcggio conti- 
nua a mutarc nella direzione determinata 
dalla scella del pulsante (come abbiamo 
visto, SI aumenta il contcggio ed S2 lo de- 
crescc), di conscguenza, la frequenza fi- 
nale dipende dal tempo in cui si manliene 
il comando azionalo, 
Iniziando dai pulsanti. il setlore di con- 
trollo funziona come segue. 
N6 ed N7 sopprimono il "rimbalzo" dei 
contatli per SI; analogamente, N8 ed N9 
"ripuliscono" I'uscita di S2, Quando uno 
dei due pulsanti c impiegato, I'uscita cor- 
rispondente (da N6 ad N8) diviene bassa. 
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/'cos cosicche Puscita di N5 dIviene alta ed N3 e 
abilitato. Quesio gate ora lascia passare 
I'uscita del generatore di onde quadre 
controllato in lensione, che comprende 
Nl edN2. edilsegnalegiungcagli ingressi 
di clock di IC1 ed IC2. La frcquenza di 
clock che perviene da Nl ed N2 dipende 
dallo statodi uscitadi N4: sequesta uscita 
e alta. la frequcnza di clock e bassa e 
viceversa. 
All'inizio, C3 e scarico, I'uscita di N4 e al- 
ia e la frcquenza di clock c bassa, Tutta- 
via, se un pulsante ^ manlenuto in pres- 
sionc. Puscita di N5 rimane alia, carican- 

do C3 tramite R3. Dopo un breve periodo 
di tempo, C3 ha assunto una carica suffi- 
cicnte per far cambiare lo stato dcll'uscita 
di N4 cosicchi la frcquenza di clock 
aumcnta. Non appena si rilascia il pulsan- 
te. il C3 si scarica rapidamente altraverso 
D2 ed N5. 
Quando si aziona SI, I'uscita di N6 ^ allo 
stato basso c Puscita di N8 e allo stato al- 
lo. cosicche IC1 ed 1C2 lavorano ncll'au- 
mento del conteggio, 
Quando si aziona S2, Puscita di N6 e allo 
stato allo ma Puscita di N8 t bassa: que- 
sio stato d'uscita commuta i duccontato- 

ri nel modo di lavoro a scalare. 
Sia 1CI che 1C2 possono essere presellali 
all'acccnsione del circuito. per tale ragio- 
ne si prevcdono C4 ed R4; i due detti abili- 
lano gli ingressi preseltati di questi conta- 
tori. Si puo programmare ogni conteggio 
iniziale (in codice BCD)collegandogli in- 
gressi di preselezione di IC1 ed IC2 al po- 
sitive o al comune. 
Questa possibilita i simboleggiata ncllo 
schema con il rettangolo che reca la scrit- 
ta "preset". 

Limitatore/compressore 

O 

O 

II circuito mostra un'applicazione del V- 
Cat della Cadac. un particolare elemento 
che i previslo per fungere da attenuatore 
controllato in tensione, cosi come limita- 
tore/compressore. 
Durante il lavoro, PI regola Pingressodcl 
circuito. P3 situa la soglia alia quale il 
guadagno inizia ad essere limitalo dalla 
compressione. P4 stabilisce il punto al 
quale la limitazione inizia a manifestarsi 
solo per due pendenze di controllo, le 
quali si sviluppano dopo che la comprds- 
sione ha gid avuto inizio in seguito ad un 
aumento dell'ingresso. P5 regola il tempo 
di salita in ambedue le curve di limitazio- 
ne, e P6 regola il tempo di ripristino del 
circuito dopo un sovraccarico. P2 stabili- 
sce il rapporto di compressione dell'au- 
dio. Al minimo valore di resistenza di 
quest'ultimo, il circuito comprime una 
fluttuazionc d'ingresso di 20 dB in 4 dB 
all'uscita, mentre al massimo valore il 
rapporto e piii simile a 2:1 (20 dB a 10 
dB). 
Quando la limitazione inizia, il rapporto 
ingresso-uscita e di circa 5:1 alia massima 

P' regoialoro tft-i livello all ingresso 
P? regoiaiore della pendenea 
P3 rcgolaiore della soglia 
P4 iimdaioro della soglia 
P2 regolntore del tempo dlniervento P? regoialoro del tempo dr esecu^ione 
P2 regolalore del hvello del segnale 

di controllo estcrno 

resistenza di controllo, e giunge a 40:1 al- 
ia resistenza minima, P7 controlla la so- 
glia alia quale il segnale esternoapplicalo 
all'apposito ingresso inizia a controllare 
la principale catena d'attenuazione. Con 
questa connessione, un segnale d'ingresso 
che superi la soglia produce un calo all'u- 
scita che da un effello bizzarre al pro- 
gramma musicale. 
A parte la "V-Card" mcdesima, non s'im- 
piegano altrc parti troppo speciali, Nel 
prototipo, s'impiega un quadruple am- 
plificatore operazionale della Harris mo- 
dello 46 05-5 per Padaltamento alia retc 
di alimentazione a +/- 22V che serve per 
il V-Cal. Se tultavia si vuole impiegare 
una convenzionale alimentazione a +/- 
15V, e si e disposti a tollerare un livello di 
limitazione piii limitato, si puo usare qua- 
lunque quadruple 741. In un'altro proto- 
tipo si ^ impicgato lo LM324 e questo ha 
dimostrato di funzionare quasi altreltan- 
to bene come Poriginale quindi, in sostan- 
za. il progetto i abbaslanza tollerante nei 
confronli dei modelli di tale IC. 
Le specifiche-base del circuito sono le 

scguenti: 
segnale all'ingresso; sine a +24 dBm 
segnale all'uscita: sino a +24 dBm 
soglia: da -20 dBm 
tempo d'intervento: da 100 ps a 500 msec 
tempo di esclusione: da 500 ms a 5 sec. 
impedenza d'ingresso: da 10k a 100k, in 
relazione a come i regolato il potenzio- 
metro d'ingresso. 
carico all'uscita: 47 k 
(Si pud impiegare un amplificatore-sepa- 
ratore che abbia un guadagno unitario 
per pilotare un carico di linea piii basso). 
Responso in frcquenza; da 10 Hz a 100 
kHz entro +/— I dB. 
Distorsione: inferiore allo 0,1% per ogni 
frcquenza da 40 Hz a 10 kHz senza limita- 
zione e sino alia massima limitazione con 
I secondo di tempo di esclusione. 
Rumore all'uscita; meno di 25 pV, con 
una banda passante da 10 Hz a 10 kHz, 
Alimentazione: +/—22V (si puo impiega- 
re Palimentazione a +/— 15V senza alcu- 
na modifica, ma la gamma della dinamica 
ne soffre. 
(Cadac V-Cal Application note) 

1*)22V 

| ingresso 100 k di ,0® vT-controllb 
22 V 

inverse 
mit 

Controllo 
eslerno 

v 

ffr T] • M ' «V 63V 
C6 03 nils 

| IQOO F 
40' lOi v I V 

fn.'t. Ui4 lOOk tin B* ■'II'- 4M7 63V 9... 10 mA DUS 
OK v 

ni "'3 
■dlH'oon i. > ■ S +122 V 

i 
nn ■'ii r)i+. Ml', 

T I'U1: 
T 

-22 V OIIS, 
ici,.. IC4: vedi testo 
T1.T2 ' BC479.BC557B 

-I 22 V 

01 compres-, 
sione o 

+) 
■pr 

limltaBJO 
zlone *1 

T3j 
TUN 

78086 
elektor lugllo/agosto 1980 — 7-81 



o 
Decoder programmabile 

degli indirizzi 

Questo circuito si dimostra assai utilcal- 
lorchfi si effettuano degli esperimenti con 
i microprocessori. 
Riconosce un indirizzo di 16-bil da un 
massimo di 64 k di memoria. L'indirizzo 
dei bil dei dati chc deve esscre provalo e 
conlrollato per mezzo degli interruttori 
SI cd S2. Non appcna l'indirizzo deside- 
ralo appare nel data bus, I'uscita del cir- 
cuito va al livello alto. E disponibile an- 
che una vcrsione inversa del segnale d'usci- 
ta (altiva al livello basso). 
Se lo si desidcra, un setlore del circuito 
pu6 cssere impiegato per dccodificare 
una pagina di una certa grandezza. Se, 
per csempio, IC1 ed IC2 sono omessi, il 
circuito indirizza dei blocchi di memoria 
di 1/4 k. 
E da notare die, a causa del fan abbastan- 
za elevato degli ICI ... IC4, il circuito pub 
cssere impiegato solo in unione a sistemi 
die hanno un bus degli indirizzi munilo di 
buffer, a meno di non impiegare degli IC 
del tipo "low power Scliottky" (74LS85). 
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Oscillatore a onde 

quadre 

Impiegando quasi ogni modello di ampli- 
ficatore operazionale, si pub realizzare un 
oscillatore ad onde quadresemplice ed af- 
fidabile. Questo tipo di circuito non e vi- 
ziato dall'incenezza d'innesco e simili 
problemi die s'incontrano con i mullivi- 
bralori astabili convenzionali; la frequen- 
za e indipendente dalla lensione d'ali- 
mentazione ed in piii il circuito impiega 
appena sei parti in lutto. 
II funzionamento e il seguente: non appe- 
na si applica tensione, il Cl e ancora sca- 
rico. L'ingresso invertente dell'ICI equindi 
ad una lensione zero, mentre quella non 
invertente e resa positiva da Rl ed R2. 
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Di conseguenza, I'uscita dell'ICI diviene 
positiva. cosicche l'ingresso non inverten- 
te e ponato a 2/3 deH'alimentazione ge- 
nerale tramite RI, R2 cd R3. CI in tal mo- 
do si carica tramite I'uscita dell'ICI via 
R4 sino a die la lensione ai suoi capi ecce- 
de la lensione all'ingresso non invertente 
al die I'liscilu dell'IC cade a 0 V. 
L'esatto andamento periodico deH'useita 
dell'ICI die si alterna tra il positive ed il 
negativo, dipende dal tipo di IC impiega- 
to, L'ingresso non invertente dell'ICI a 
questo punto e ad 1/3 della tensione di 
alimentazione. 
II CI si scarica altraverso R4 sull'uscita 0 



/del dell'ICI sino a che la relaliva tensione 
non scende al di sotto di quella deH'in- 
grcsso non invertenie, allorche I'uscila 
dell'ICI diviene nuovamente positiva ed 
il ciclo si ripete per intero. 
Siccome le variazioni nella tensione di ali- 
menlazione inlluenzano in egual misura 
la carica del Cl ed il livello di soglia alia 
quale Pamplificatore opcrazionale Gam- 
bia di stato, si ha che i due cffetli si cancel- 
lano reciprocamcnte e che la frequenza ^ 
indipcndente dalla tensione d'alimenta- 
zione.. 
La frequenza di oscillazione i data da 

f = I 

(1,4) R4 Cl 

ove f 6 in Hz 
R4 £ in Ohm 
Cl e in Farad. 
Allernativamente, se R4 e espressa in ki- 
lohms e Cl in microfarad, f corrisponde 
ai kilohertz. 
In questo circuito si pu6 impiegare prati- 
camcnte ogni amplificatore opcrazionale, 

ub 
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Tabella 1. 

op/amp minima imassima lenstone lensiono dalimen- d'ahmon- tazione laiiono 
709 
741 

CA3130 
CA3140 
CA3100 
LF357 
LM301 

5 V 
3.5 V 

3 V 
5 V 
8.5 V 
3 V 
3 V 

36 V 
36 V 

16 V 
36 V 
36 V 
36 V 
36 V 

e la Tabella 1 elenca diversi modelli i 
hanno un'ampia diffusione utilizzabili, 
con la minima e la massima tensione d'a- 
limentazione applicabile e la massima fre- 
quenza di oscillazione ottenibile. L'onda 
quadra che si otliene dovrebbe essere 
esattamente equilibrata; il relativo duty 
cycle e in teoria il 50%, ma a causa di una 
leggera dissimetria negli sladi d'uscita 
dell'ampliflcatore opcrazionale, non si 

t(.rci raggiunge in pralica il perfctlo equilibrio, 
780432 L'unico amplificatore opcrazionale che 

sfiora la perfezionc con un duly cycle del 
50% esatto t il modello CA 3130, A len- 
sioni di alimentazione basse, si pud ri- 
scontrare un cambiamcnto nella frequen- 
za che deriva dalle variazioni nellc caral- 
terisliche d'uscita degli amplificalori ope- 

325 kH2 razionali. 
Z^r^Sa-Comunque, se la tensione supcra i 10V, 
m a causa doiiaiimiiazionei non si hanno problemi del genere. 

276kH2 La tCnsione di laVoro dcl C1 dcVC eSSere 

200 kHz pcrlomeno 2/3 della tensione di alimcnta- 
275 kHz zione. 
325 kHz 
325 kHz 

massima frequcn/a 

Tensione di riferimento 

compensate in temperature 

O O 

II noto IC regolalore 723, ha una sorgente 
di tensione di riferimento compresa al- 
rinlerno, che manifesta un coefficiente di 
temperatura buono, owero basso. 
Con un semplicissimo circuito eslerno, il 
723 puo essere impiegalo come "stufa" 
per mantenersi (e per mantenere la tensio- 
ne di riferimento) ad una temperatura vir- 
tualmente coslante, ed in tal modo si eli- 
mina del tulto la dipendenza dalla tempe- 
ratura della sorgente di riferimento inter- 
na. 
II 723, e connesso come amplificatore non 
invertcnte con un guadagno unilario, al 
cui ingresso d applicata la tensione di: 

Uref X R4 

R3 + R4 
La polarizzazione provoca un flusso di 
corrente attraverso la resistenza di carico 
R5 via Tl e T2, che sono i transistori di 
uscita del 723. La potenza dissipata in 
questi transistor provoca la salita della 
temperatura nel chip semiconduttore. 
Sale cost anche la temperatura del transi- 
stor T3 che e ovviamenle compresso nel- 
I'integralo e che e per I'appunto il sensore 
termico dell'assieme; in tal modo la ten- 
sione emeltitore-base di tale transistor 
decade. Allorche il valore diventa piit pic- 
colo di quello impostato tramite PI, il T3 
conduce, azzerando la corrente d'uscita 
sino a che la temperatura del chip si e ab- 
bassata a sufficienza per riportarc nell'in- 
terdizione il T3. 
11 risultato e che il chip, quindi la tensione 
di riferimento, rimane ad una temperatu- 
ra virtualmente costante. 
Logicamente, la temperatura del chip de- 
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ve essere mantenuta considerevolmente 
piit ampia di quella deH'ambiente, perot- 
tenere un lavoro di commutazione corret- 
to (considerate che il circuito non puo 
raffreddarsi al di sotto della temperatura 
deH'ambiente) e PI serve quindi per rego- 
lare la temperatura dell'integrato sopra il 
limite detto. PI, in pratica, deve essere re- 
golato in modo tale che la temperatura 
dell'involucro dell'IC rimanga tra 60 e 
70°C, come dire appena possibile da toc- 
carsi. La procedura di regolazione preve- 
de un certo tempo e la necessaria pazien- 

za, visto che si deve permettere alia tempe- 
ratura del chip di stabilizzarsi dopo ogni 
aggiustamenlo del PL La miglior proce- 
dura e porlare la spazzola del PI verso 
RI, accendere I'apparecchio ed attendere 
la stabilizzazione; misurare la temperatu- 
ra, riaggiustare PI, attendere la nuova 
stabilizzazione e via di seguito. 
II valore di R5 dipende dalla tensione di 
alimentazione scelta, e puo essere di 33 
ohm per delle tensioni comprese tra 9V e 
15V, 68 ohm per valori compresi tra 15V e 
25V, nonche 100 ohm tra 25V e 35V. 
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Riduttore di luce sensor 

II panicolare salicntc e nuovo di questo 
regolalore aulomatico progressivo di lu- 
ci, e die il circuito £ completamcnlc a sla- 
10 solido e non impiega interruttori mec- 
canici cosi come polenziomclri. La luce 
die forma il carico pud esserc accesa e 
spenta, cosi come aumentala e diminuita, 
semplicemenle piazzando un dilo su di 
una placchelta "sensor". 
11 cuore del sistema, e il nuovo circuito in- 
legrato Siemens S566B. II del to, i in pra- 
tica un controllo di fase per Triac, come 
dire die la luminosity cmessa dalla lampa- 
dina-carico, e conlrollala variando il punto 
in cui la rete accende il triac, come si vcde 
nella figura I. 
Piii presto il triac riceve il trigger, piii 
grande i I'angolo di conduzione del triac, 
quindi maggiore e la potenza applicala al 

17 J " <180 » 

< 0.4 i > 0.4 i 

/ / 

carico. Piii tardi il triac riceve il trigger, 
logicamcnte, meno potenza & applicata al 
carico. 
Variando I'angolo di conduzione al triac 
da 30" a 150° si hapralicamenteil control- 
lo del carico dal massimo a quasi zero. 
La figura 2 mostra come PIC S566B possa 
mutarc I'angolo di conduzione del triac in 
riferimcnto al conlalto del dito con la 
placchetta-sensore. Toccando la placchctla 
brevemente (da 60 a 400 ms) si ripristina 
la luminosity precedentemente impiega- 
ta. Toccandola una seconda volta, sem- 
pre brcvemcnle, si spegne la lampada. 
Se la placchctla e toccata per un periodo 
piu lungo di 400 ms la lampada non solo 
si accende, ma inizia ad emettere piii luce, 
oppure meno, man mano die I'lC aumen- 
la o diminuisce I'angolo di conduzione. 
Quando si allontana il dito dalla plac- 
chelta, la lampada rimane al livello di lu- 
minosita raggiunto. 
II circuito completo del regolalore "sen- 
sor" impiega I'lC S566B come si vede nel- 
la figura 3. II circuito mostra anche le pos- 
sibility alternative di rimpiazzare la plac- 
chctla sensibile con un pulsante o d'impic- 
gare moltepiici placchette sensibili. 

(Siemens applied I ion) 
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H.H. Arends 

Display esadecimale 

en 

Quando si lavora con la notazione esade- 
cimale dci microprocessori. s'impiega di 
frequenle il sistcma di enter e readout per 
i dali. 
I dali esadccimali possono esscre decodi- 
ficati c mostrati in un gran numero di 
modi. 
II prime nielodo e impiegare un display 
HEX cummerciale munito del decoder 
incorporalo, ad csempio lo 1 lewlelt-Packard 
5082-7340. Tutlavia, questo gencre di di- 
spositive risulta abbastanza dispendioso. 
Un altro mode e programmarc tina routi- 
ne di display nel microprocessore. Quc- 
sla, tutlavia. deve essere compresa in una 
ROM ed occupa 200 bytes nella memoria, 
in relazione al microprocessore ches'im- 
piega. 
II metodo alternativo qui descritto. im- 
piega un normale driver-decodificatore 
da BCD a setle-segmenti. per decodifica- 
re Ic cifre da 0 a 9 nella maniera conven- 
zionale, mentre i digits da A ad F impie- 
gano due decodifiche da 1 a 4, ed una 
semplice matrice di diodi. Questo modo 
di procedcre, e assai meno dispensioso di 
qualunque decodifica HEX commerciale 
e non richiede ne spazio in memoria ne 
una speciale ROM. come nel caso in cui 
s'impiega il software. 
II circuito del decoder HEX appare nella 
figura I. 
Per decodificarc le cifre da 0 a 9, s'impie- 
ga un decoder 7448 con un display LED a 
catodo comune invece che il piii usuale 
7447 e display ad anodo comune. Cio per- 
mette una funzione di OR tra le uscite del 
7448 e le uscite del 74155. che effettuano 
la decodifica da A ad F. II 7448 ha le usci- 
te attive allo stato alto. 
Cio significa, che quando un particolare 
segmento del display non 6 illuminato, il 
rclalivo transistor d'uscita del 7448 6 in 
conduzione. e cortocircuita il segmento. 
Quando un segmento e illuminato, il 
transistor d'uscita del 7448 e interdelto, 
cosicche la corrente scorre attraverso il 
segmento tramile una delle resistenze po- 
ste in serie, da Rl ad R8. 
Le cifre da 0 a 9 sono decodificate nella 
maniera usuale dal 7448, Le gates NI ed 
N2 svolgono la funzione di Boole F = 
(B + C) D. Come si vede dalla tavola della 
verita, I'uscita di N2e alia per le cifre daO 
a 9. Questo funzionamento inibisce il 
74155, cosicche tutte le uscite del buffer 
7407 sono nello stato di off, 
I quallro digits da A ad F dell'uscita di N2 
sono allo stato basso. In tal modosiattiva 
I'ingresso per la prova "lamp lest" del 
7448 mentre tutte le uscite sono porlatein 
off. II risultato e che i segmenli del display 
si accendono tulli, ma il 74155 a questo 
punto e attivato. Le uscite da 2 a 7 vanno 
allo stato basso sequenzialmente per le ci- 
fre da A ad F. e tramile la matrice di diodi 
che si vede nella figura 2, tali uscite s'im- 
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N2 = '4 7400 
N3 - 'A 7407 
N4 , , , N9 = 7407 

Si = 7 

Tabella 1 

output 74155 
D c B A F 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
5 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
A 1 0 1 0 0 0 1 1 1 r» 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
c 1 1 0 0 0 1 1 0 1 
D 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
E 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
F 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

piegano percortocircuitare i segmenli che 
non servono per formare un tale caraltere. 
Un piccolo svantaggio connesso con un 
circuito del genere, e che siccome il 7448 
decodifica un 6 senza accendere il seg- 
mento "a", il 6 puo risultare quasi indi- 
stinguibile dal b. Per superare il proble- 
ma, il punto decimale del display e acceso 
per le cifre da 0 a 9 e spento dal A ad F. 
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Sincronizzatore 

per diapositive e nastro 

0 -■ 25 "lA 7 5 V 

'I 

Questo circuilo pud essere impiegalo per 
quei registraiori die hanno la presa persi- 
stemi audiovisivi (AV), al fine di sincro- 
nizzare una serie di diapositive con il 
commento inciso. I registratori AV.sono 
muniti di una tcstina in piu che serve per 
registrare i segnali di sincro su di Una pi- 
sta separata dal segnale audio. Nell'ascol- 
to, tale sincro e impiegalo per il controllo 
del proicltore di diapositive automalizza- 
to. Sc il registralore a nastro c munilo di 
una presa AV ma non del generatore del 
segnale di sincronismo e del relativo rive- 
latore, serve un sislema di sincronizzazio- 
ne scparato. 
Al forma un oscillatoreda 1 kHzcheero- 
ga il segnale di sincro sino a che S i rimanc 
aperlo. Allorche si vuole effettuare il 
cambio della diapositiva. si preme il pul- 
sante S2 ed il segnale e inciso sul nastro. 
Neirascollo, il segnale prcregistrato e 
raccolto dalla testina di registrazione/a- 
scolto ed e amplificato tramite T1 ed A3. 
II C7 e normalmentc caricato tramite 
RI3, A4 rimane allo stato basso, T2 e in- 
terdelto ed i contatli del relais rimangono 
aperli. 
Quando un segnale di sincronismo si pre- 
senta, il C7 si scarica attravcrso D4 ed 
RI2, visto che I'uscita di A3 passa dal li- 
vello alto a quello basso alternativamen- 
te, L'uscita di A4 cosi diviene clevata, T2 
conduce, i contatti del relais si chiudono e 
la diapositiva e cambiata. Durante I'a- 
scolto, SI deve essere chiuso perpreveni- 
re che i segnali siano incisi inavverlilat- 
mente sul nastro se S2 e premuto in modo 
accidentale. 
Siccome i segnali di controllo inviati al 
proiettore devono avere una durata cor- 
retla per un funzionamento precise, il 
proiettore deve essere collegato al sislema 
di sincro mentre si registra il commento, 
per verificare che i tempi siano rispeltati. 
II proiettore, in lal modo, sarS azionato 
dai segnali mentre si effettua la registrazione. 
II PI serve per variare il livello. A causa 
del guadagno elevato del Tl e di A3, il cir- 
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Elenco componentl 

Resislenze: 
R1 = 560 a 
R2,R6= 100 a 
R3,R4,R 14 
R5 = 10 k 
R7,R10 = 1 
R8,R1 5 = 1 
R9 = 27 k 
R11 =1 M . 
R12 = 2k2 
R13= 22 k 
R16 =2k7 

= 100 k 

k 
M 

. . 2M2 
(vedi testo) 

Condensatori: 
C1,C8 = 100M/10 V 
C3 = 4/27/10 V 
C4 = 4/27/6 V 
C7 = 22/2/10 V 
C2 = 100 n 
C5,C6 = 220 n 

Semiconduttorl: 
DI = LED 
D2.D3 = 2V7 
D4 = DUS 

D5 = 1IM4001 
Tl = BC549C 
T2 = BC 5476 
Al . . A4 = LM 324 

Varie: 
51 = interruttore on/oll 
52 = pulsanle 
6V, resistenza 
deH'avvolgimento 
dell'ordine dei 700 n 

cuito pud essere sottoposlo a trigger dal 
rumore presente sul nastro. 
In lal caso, il valore di R11 pud essere ri- 
dotlo, tanto per dire, ad IM e PI sara poi 
regolato sino a che un segnale dal livello 
adegualo sia inciso sul nastro. 
Se la presa AV del registralore a nastro ha 
una tensione d'uscita di 7.5Vcc, cosi come 

avviene per diversi modclli, il circuilo pud 
essere alimentato da questo valore. Negli 
allri casi, e necessario impiegare un nor- 
male alimentatore da rele. 
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Sintetizzatore 

di frequenza 

cn 
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La frequenza d'uscita di questogenerato 
re di onde quadre, pud essere program- 
mataa passi di I kHz da I kHz a 999 kHz. 
II cuore del tutto e un IC del tipo 4046, 
CMOS ad agganciamento di fase, die 
prevede una gamma di cattura eccezio- 
nalmente ampia. 
L'uscita di un generalore di clock, N1/N2. 
6 divisa da FF1 per dare una uscita sim- 
metrica da 500 Hz ad onda quadra, die e 
portata ad uno degli ingressi del compa- 
ratore di fase, 1C6. 4046. L'uscita dell 0- 
scillatore controllato in tensione (VCO) 
deiriC6 e portata al secondo ingresso del 

comparatore di fase tramite un divisore 
programmabile di frequenza die impiega 
gli IC da IC3 ad ICS, nonchc FF2. 
L'uscita del VCO del PLL si regola da so- 
la sino a die l'uscita di FF2 ha la stessa 
frequenza e fase nei confronti dell'uscita 
di clock di FFl. 
Sc il rapporto di divisione imposlato dai 
commutatori SI, S2 S3 e "n", il VCO de- 
ve erogare un segnale dalla frequenza che 
sia "n" volte il segnale di clock ad I kHz. 
Impostando un numero "n" tramite i 
commutatori da SI ad S3, si ha quindi la 
corrispondente uscita in kHz. 

L'uscita del VCO. dal terminale 4, puo es- 
sere impiegata per pilotare dei circuit! 
CMOS direttamente, tuttavia, per altre 
applicazioni serve spcsso un buffer (am- 
plificatore-separatore) a transistor. 
Sc si vuole oltenere una precisione in fre- 
quenza piit grande, I'oscillalore di clock 
pud essere rimpiazzato da unasorgente di 
riferimento piu stabile, come la base dei 
tempi che, munita di un IC, divide per 10' 
un segnale standard, descritta in prece- 
denza in questo stesso numero. 

Interruttore da azionare 

a piu mani 

CT 

. Gohlisch 

Questo semplice circuito pud essere im- 
piegato come oggetlo di diverliraento e 
distrazione durante un party, ed e garan- 
lito che confonda chiunque non abbia 

una fondata conoscenza dell'elettronica. mentazione in parallelo alia catena. 
A prima vista, il circuito sembra che con- Quando i due interruttori sono chiusi, le -k 
sista di due interruttori e di due lampade due lampade si accendono, come e ovvio \j 
collegate in serie, con un sistema di ali- attendersi. ' 
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Tutlavia. se si aziona uno dei due inler- 
ruttori, in apertura, sorprendentemenie si 
spcgne una lampada sola invece die lutt'e 
due. Se si apre anchc il secondo interrul- 
tore, si spegne anche la scconda lampada, 
mentre ambedue gli interrutiori possono 
esser impiegati per accendere c spegnerc 
ambedue le lampade. 
In piii, se si svita una lampadina dal suo 
supporto, e la si toglie, I'altra continua ad 
essere illuminala, contro ogni logica. 
Malgrado le apparenze, il circuito (figura 
I) e estremamente semplice, e consisleso- 
lo di un trasformatore e di quattro diodi, 
piii le iampadine e gli interrutiori. 
Quando SI ed S2 sono ambedue aperti. il 
D4 e polarizzato all'inverso sui semipe- 
riodi posilivi della tensione di rete, men- 
tre D3 e polarizzato all'inverso nei scmi- 
periodi negalivi, cosicche la corrente non 
circola in nessuna delle due direzioni. Se 
SI £ chiuso, il D3 e posto in cortoe la cor- 
rente circola in senso antiorario nel com- 
plesso (durante i semiperiodi negalivi) 
ovvero attraverso D4, D2 ed LI, accen- 
dendo LI. 
Una piccola corrente attraversa anche L2 
a causa della tensione inversa del D2, ma 
non e certo sufficiente ad accendere la 
lampada. Se S2 e chiuso, D4 e posto in 
corto e la corrente fluisce in senso orario 
nel circuito, stavolta tramite D3, DI ed 
L2. Se si chiudonoambedue gli interrut- 

0- 

0- 

Q'k-i "i-a 

LI L2 
. 3/5/8 V ■ 1A 

tori, si acccndono entrambe le lampade. 
La figura 2 mostra un lipico cablaggio per 
il circuito, che pub essere montalo su di 
una tavoletta con i fili di connessione 
chiaramenle visibili, in modo tale che sia 
impossibile suburdorare il trucco. Se s'im- 
piegano dei porlalampade "a muro" o del 
tipo da montare su di un pannello, in rilie- 
vo, i diodi DI e D2 possono essere nasco- 
sti nel cavo delle loro basi, cosi come se 
s'impiegano degl'inlerrultori per appara- 
ti elettrotccnici. come quelli che si vedono 
nella figura. e possibile nascondervi al- 
rinterno D3 e D4. 
Una variazione sul montaggio di base 
moslrato, e inserire i diodi DI c D2 addi- 
ritlura neirattacco a vite delle Iampadine, 

DI D4-1N4001 
L1 L2- 6v/o.3A 

ma ovviamente. in tal caso e necessario 
un bel po" di lavoro per toglicre gli atlac- 
chi senza romperli, effettuare la modifica. 
ricollegarli, incollarli. Per tornare al cir- 
cuito, in tal modo, svitando una lampada, 
anchc I'altra si spegnerebbe. conferman- 
do I'illusione del collegamento in serie. 
In piii, invertendo le lampade Ira loro. la 
L2 sarebbe controllata da SI ed LI da S2, 
anchc con i diversi zoccoli. 
Siccome il circuito pub essere impicgato 
da due bambini, bisogna porre il massimo 
accenlo sulla sicurezza, ed allo scopo ser- 
ve assolutamente un trasformatore a due 
avvolgimenti, primario e secondario; si 
pub impiegare un trasformatore per cam- 
panelli. 

CP 

di forme 

d'onda a LED 

Visto che il prezzo dei LED e lanto dimi- 
nuito, e continua a diminuire, la proposta 
di realizzare un display X-Y impiegante 
una matrice di LED pub essere accettata 
anche sul piano economico. In questo 
progetto s'impiegano due IC UAA170 
che pilotano una matrice da 10 X 10 
LED. Siccome gli UAA170 sono normal- 
mente previsti per pilotare 16 LED, siste- 
mali in una matrice 4 X 4, le uscite degli 
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UAAI70 devono prima di tuiio essere de- 
codificate per offrire le uscite da I a 10. 
impiegando i transistor da T1 a TIO e da 
TU a T30. 
Una tensione applicata all'IC2 (Uy) pilo- 
tera I'asse verlicale del display, mentre 
una tensione applicata all'ICI (Ux) pilo- 
tera I'asse orizzonlale del medesimo. In 
ogni momento, si avra un LED illumina- 
to all'intersezione delle linee verlicali ed 

orizzontali che sono atlivate nello stesso 
tempo. 
II circuito pub essere pilotalo da tensioni 
d'ingresso che variano da 4-0,25 a 4-2,5V 
e queste tensioni sono regolate da PI e P2. 
II limile superiore, comunque, pub essere 
elevato sesi collocano opportuni attenua- 
lori agli ingressi. 
Sul display cosi ottenuto si possono vede- 
re diversi segnali a bassa frequenza. per 0 
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esempio delle .figure di Lissajous accop- 
piando in alternata gli ingressi e polariz- 
zando in CC il terminale 11 di ciascun IC 
in rpodo tale da ottenere I'illuniinazione 
dei LED senza segnali. 
Portando un segnale a dente di sega all'in- 
gresso X ed un segnale vario all'ingresso 
Y, il display diviene una sorta di oscillo- 

scopio per frequenze molto basse (la mas- quenza J'Ingres so indicata e piuiiosto otli- 
misiica: 50 Hz e un valore pit) aderenle alia 
real la. A lie frequenze pit) elevate, il display 
risuha confuso (quesio fenomeno pud esse- 
re ridolto impiegando dei transistor piu ve- 
loci), e la luminosild irradiata decresce (si 

Not a delta Re da zi one: le prove pratiche pud migliorarla riducendo il valore di Rl e 
condone, mostrano die la massima fre- 2k2). 

sima frequenza di lavoro e 1 kHz). 

Bibliografta: 
Siemens "Baute/lc Report" 6/77 
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Misuratore di picco 

"autoranging" 

Anche se non sempre esclusivamente per 
ragioni tecniche, i misuratori dei livelli 
d'uscita stanno inconlrando una enorme 
diffusione; basta citare le applicazioni 
nell'audio (amplificatori di potenza e si- 
mili). II circuito qui descrilto impiega uno 
strumento a bobina mobile, ed ha la par- 
licolatila di sceglierc da solo il fondo sca- 
la, automaticamente. 
Lo strumento ha due porlate, da -40 at 
-20 dB, e da -20 dB a 0 dB; due LED in- 
dicano quale portata c operante (vedi la 
figura 1), Adoltando tale sistema, la riso- 

luzione dello strumento e considerevol- 
mente migliorata. 
Lo schema elettrico dello strumento ap- 
pare nella Figura 2, L'ingresso dei segnali 
e portato ad un altcnuatore (PI) prima 
d'essere rellificato a doppia semionda 
tramite AI ed A2. L'uscita del circuito 
rettificatore c quindi latto passare tramite 
SI oppurc S2, a seconda di quale dei due 6 
chiuso. 
1 due interruttori sono controllati dal 
comparatore A6. Lo stato del compara- 
tore, a sua volla, dipende dal livello del 

too 

-40dB 20dB OdB 

1)7 

scgnale all'ingresso. Se la tcnsionc che ap- 
pare all'ingresso non invertcnte del com- 
paratore e pih bassa di quella presente al 
cursore del P3 (come dire se il segnale 
d'ingresso sul PI piii basso di -20 dB 
per un tempo sufficiente), l'uscita del 
comparatore i bassa ed allora D7 si ac- 
ccndc, S2 e aperto ed SI c chiuso. 
Una tensione di 3,3 volte l'ingresso di A3 
e quindi portata al circuito rivelatore di 
picco, che impiega A4. II guadagno dcl- 
i'A3 6 determinato da R8 ... Rl I, Se, tut- 
tavia, il livello del segnale all'ingresso 
diviene piii grande di —20 dB, l'uscita di 
A6 diviene alia, il D6 si illumina, SI si 
apre cd S2 si chiude. A causa deU'effetto 
dato da RIO... RI2, il segnale rettificato 
d'ingresso i attcnuato per un fattore di 
0,33. 
Di conseguenza, tra i due possibili stati 
dcgli inlerruttori, vi e una differenza nel li- 
vello del segnale di dieci, come dire 20 dB. 
II circuito stampato e progettato per ac- 
coglierc la versione stereo dell'apparec- 
chio, Le parti "accentate" ed i numeri tra 
parentesi appartengono al canale destro. 
Per calibrare il circuito e necessario I'im- 
piego di un generalore audio. La tensione 
al cursore del PI, alia quale si oltienc la 
massima lettura (0 dB) pub essere scelta, 
ragionevolmente. in base a criteri perso- 
nali; tuttavia e raccomandabile che il li- 
vello di 0 dB corrisponda a circa 4V. 
La massima tensione d'uscita dell'AS sa- 
ra quindi all'incirca di 1,33V; con uno 
strumento che abbia un equipaggio mobi- 
le da 100 pA per M I ed Ml', il P2devees- 
sere regolato per un valore di all'incirca 
13k. 
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potenziometro P3 deve essere regolato 
iniziando con D6 illuminato e la defles- 
sione a fondo scala di MI; riducendo gra- 
dualmente il segnale all'ingresso sino al 
10% del livello originale, I'indice deve 
tornare di colpo al fondo scala. D6 deve 

spegnersi e D7 accendersi. L'ampiezza 
del segnale all'ingresso deve essere rego- 
laia con molla lentezza, visto che per la 
commuiazione ira le portate serve un 
tempo finite (si consider! il circuito for- 
mato da R20. R21, C2). Se occorre. il va- 

lore del C2 e quello del C3 possono essere 
modificati per adeguarsi ad una parlico- 
lare caratteristica balistica dell'indicatore 
impiegato. 
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Misuratore della 

distorsione armonica 

Questo circuito. e una versione migliora- 
ta del misuratore della distorsione armo- 
nica pubblicato nella collezione estiva di 
circuit! del 1979, Al posto dei transistor 
original!, in questa rielaborazione s'im- 
piegano degli amplificatori operazionali 
J-FET, menlre il circuito offre una scelta 
tra quattro frequenze di misura, invece 
dell'unica della precedente versione. II 
principio di base ed il modo di lavoro, so- 
no comunque idenlici all'originale, come 
dire che applicando una connessione del 
tipo bootstrap ad un filtro a doppio T, il 

Q del filtro aumenta sino al punto in cui 
I'attenuazione delle armoniche e elimi- 
nata. 
Di conseguenza, il filtro esclude solo la 
fondamentale del segnale composito al- 
l'ingresso (sinusoidale). permeltendo la 
misura dei prodotti della distorsione ar- 
monica, cost come il relative esame oscil- 
loscopico. 
Nel circuito, il segnale d'ingresso e porla- 
to tramite Cl direttamcnte al filtro a 
doppio-T. Non serve alcuno stadio pre- 
amplificatore. I condensatori C6 ... CI3 

hanno un valore "C" ove 

C =■ 4.82 (C e in nanofarad 

ed f e in kilohertz), menlreC2 ... C5 hanno 
un valore di 2C, I valori non facilmente 
reperibili sul mercato, possono essere rea- 
lizzati impiegando due condensatori dai 
valori ulili posli in parallelo. Peresempio, 
per la frequenza di prova ad I kHz, il va- 
lore di 4n82 puo essere forato collegando 
in parallelo un condensatore da 4n7 ed 
uno da 120 p. 
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11 filtro e regolato grossolanamenle da 
P1/P3 e tramile P2/P4 si effetlua I'aggiu- 
stamento finale. 
Si possono impiegare dei potenziometri 
aggiustabili del lipo impiegato per la pre- 
selezione delle stazioni negli apparecchi 
radio e TV. Allorch6 si effeltua la sinlonia 
sulla fondamentale, i due rami del sistema 
(PI/P2 c P3/P4) dcvono essere regolaii 
alternativamente. 
La dislorsione presenfe sul segnale t pre- 
sente alle due uscite Dl e D2. II segnale 
della D2 i amplificato daHTC3 in modo 
tale da essere died volte piii grande di 
quello prescnte all'uscita Dl. 
Una volta che il filtro sia regolato alia 
perfezione, e che non si possa ottenerc 
nessun'altra riduzione nella fondamenta- 
le, e possibile misurare il valore da picco a 
picco della distorsione (Dpp) ed il valore 
da picco a picco del segnale all'ingresso 
Uipp. La percentualc di distorsione pud 
quindi essere calcolata come segue: 

% dpp= UPPP ' '00 per Dl. c 
Uipp 

% dpp= "-"^PP - 10 per D2. 
Uipp 

Elenco componentl 

Resistenze: 
R1 =100 k 
R2 * 33 k 
R3 - 27 k 
R4,R5 = 1 k 
R6 = 10 k 
R7 = 2k2 
R8 = 18 k 
R9 = 1 k8 
RIO = 12 k 
R11 = 1 k 
PI ,P3 = 10 k trimmer 
P2,P4 = 4k7 trimmer 

Condensatori: 
C1 = 1 « (MKM) 
C2a . . , C13bi vedi teslo 
C14,C15 = 2^2/16 V 
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Semicondutlon: 
IC1.IC2 = LF356 
ICS = LF356, LF357 

Varie: 
SI = commutatore a tre vie, diverse 
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Laser He-Ne a specchio interne 

La NEC ha messo in produzione una serie 
di laser a specchio interno all'elio-neon. 
per applicazioni industriali. 1 componenii 
dclla scric sono designati con GLG5210, 
5211, 5220, 5221, 5310, 5311. 
II nucleo dci laser ad clio-neon e costituito 
da un tubo al plasma completamentesigil- 
lato, prodotto con una tccnologia che ga- 
rantisce un periodo di conservazioncdi 10 
anni ed una vita opcraiiva di oltre 10.000 
ore. Tali caraiteristichc hanno reso il laser 
ad elio-neon un componente affidabile cd 
economico. 
Le applicazioni del laser a specchio inler- 
no sono molteplici; dai sislemi di allinea- 
mento, ai sistcmi di trasmissione in fac- 
simile, dalle apparecchialurc per esami 
medici ai sislemi di controllo dclla qualila, 
alle apparecchialurc per interferometria. 
La serie pud cssere dotata di tcsle per usi 
generali o di teste con allineamcnto di prc- 
cisione. In entrambi i casi la potenza di 
uscita e di almeno I mW (o 2 mW), con po- 
larizzazione random o lincarc. 

L'alimeniazione richiede una sorgente di 
100 Vca(o 220 Vca) ±10% a 50/60 Hz; lut- 
ti i modelli hanno un assorbimcnto nomi- 
nale di 35 VA. con un periodo di riscalda- 
mcnto pari a 10 minuti circa. 
La lunghezza d'onda in uscita pari a 632,8 
mm, con una divergenza del fascio di circa 
1,0 mrad ed un ripple del 3% massimo. 
Tutti i modelli possonooperareaH'interno 
deH'intervallo di temperature compreso 
fra 0oC e 50"C, in condizioni di umidita re- 
lativa massima del 95%. 

Silversiar 
Via dei Gracchi 20 
20146 Milano 
Tel: 02/4996 

Convertitore D/A con precisione 
da 9 bit 

Per sistemi video ed allre applicazioni di 
DAC ad alta velocita che richiedono una 
precisione superiore a quella normale di 8 
bit, la Motorola ha realizzato rMC103l8L9. 
un convertitore digitale-analogico a 8 bit, 
con precisione da 9 bit. 
Questo dispositivo offre doppia precisione 
rispetto al componente a 8 bit ed e proget- 
lato per applicazioni di strumenlazione ad 
alia velocity e strumenti di comunicazio- 
ne, elaborazione visiva. oscilloscopi ad im- 

magazzinamcnto, elaborazione di segnali 
radar e sistcmi di trasmissioni TV, 
Le caratteristiche deirMCI03l8L9 sono: 
tempo di conversione di 15 ns, corrente di 
uscita a fondo scala 51 mA e ingressi com- 
patibili MECL I0K. 
L'MC10318L9 garantisce una non-lineari- 
tii massima di ±0,10% nel campo di tem- 
perature da CC a 70°C. II funzionamento 
da un alimentalorc standard di —5,2V, la 
compatibility di ingresso MECL ed un 
campo di uscita csteso da —1,3V a +2,5V, 
ne rendono particolarmente conveniente 
rinterfacciamento con processor! ad alta 
velocity e circuit! a livello video. 

Motorola 
Via Giro Menotti 11 
20129 Milano 
Tel: 02/7382841 

Iftt* 99 

Tachimetro digitale portatile 

Si tralta del tachimetro tipo FN560I della 
AOIP, 
Questo strumento autonomo e di piccole 
dimensioni e destinato alia misura di velo- 
city di rotazione fino a 30000 giri/min. 
senza contatlo. 
Una marca rifleltente incollata sul disposi- 
tivo rotante da un'informazione allo stru- 
mento ad ogni giro riflettendo il fascio 

9 

'""'V'nt.v nun 

'on. ffJOOO '' 

"JO/JO %ai» 

infrarosso emesso da un diodo su un folo- 
transistor. 
La visualizzazione d fatta per mezzo di 5 
cifre LED con una precisione di ±1 giro- 
/min. 
L'apparecchio licne in memoria la letlura 
per 5s. 
L'alimeniazione dello strumento c fatta 
con 5 pile da 1,5V tipo standard R6 o LR6 
e Pautonomia £ di 3600 misure da 10s Puna 
o di 10 ore di servizio continualivo. 
Le dimensioni ridotte (163X85X41,5 mm) 
ed il basso peso (0,35 Kg) rendono lo stru- 
mento lascabile c facilmente utilizzabile 
anche in campo. 

Ampere 
Via Scarlatti 26 
20124 Milano 
Tel: 02/200265 

10 ■*> 

Registratori MINIDISQUE 
economici 
La Jules Richard & Pekly presenta una fa- 
miglia di registratori ad azione diretta a 1 o 
2 vie. a traccia continua, che permettono 
di effelluare misure ambientali o a distan- 
za di temperatura, pressione c umidita. 

Quesla famiglia "economica" e partico- 
larmente adatta per le misure da fare al fi- 
ne di "economizzare" Penergia per quel 
che concerne la temperatura e Pumidita. 
La serie comprende 7 modelli. 
Per le misure a distanza, un termomctro 
registratore a I o 2 vie per il range di tem- 
peratura da 0 a 600°C. un manometro regi- 
stratore a 1 o 2 vie per la gamma di 
pressioni da 1 a 25 bar e un manometro- 
termometro combinali. 
Per le misure ambientali e'e un termome- 
tro registratore a 1 via per il range di tem- 
peratura da -IST a+65°C e un termoigro- 
metro registratore per i ranges da -20 a 
+40''C e da 20 a 100% di umidita relativa. 

Richard - Pekly 
116. Qua! de Bezons 
95102 Argenteuil 
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Sistema per la sintonia TV 

Si tratta di un sistema basato su tin micro- 
computer, sviluppato in collabora/ionc 
dalla Plcssey Semiconuclors e dalla Gene- 
ral Instrument Microelectronics, 
La novila di questo sistema per la sinlcsi 
della frequen/a sta nel lalto che esso ag- 
giunge la sintonizzazioncesalta usando un 
microcomputer con una mcmoria non vo- 
latile. C io e stalo possibile grazic alia com- 
binazione delle tecnologie bipoiari e MOS 
delle due dilte. 
Commcrcializ/.ato dalla General Instru- 
ment come Sistema Economega IV e ap- 
partenente alia lamiglia di sistemi KEY 
della Plcssey. Puniti c rivolta al mercato 
OEM con la disponibilita offerla dalla 
doppia sorgenlc. 

II vantaggio che ne possono ricavare i co- 
strultori di lelevisori sta nel fallo che que- 
sto sistema richiede pochissimi componen- 
li esterni e regolazioni, E anche gli utenti 
godranno del vantaggio di avere una mi- 
gliore ricezione e discriminazione tra i vari 
canali TV, soprattutto nelle zone dove si 
hanno segnali scadenti. 
La sintonizzazione "esatta" viene ottenu- 
ta usando un loop ad aggancio di fase on 
sintonia manualc o aUtomatica a passi di 
50 kHz fmo a ±4 MHz inlorno alia fre- 
quenza centrale del canale. 
Inoltre il microcoputer puo esscre pro- 
grammato a maschera per qualsiasi stan- 
dard TV esistente al mondo. Qucsta tecni- 
ca con un loop ad aggancio di fase puo 
essere usata per la sintetizzazione della fre- 
quenza nel mercato radio. 
II sistema comprende un blocco sinletizza- 
tore a 3 chip che forma il front end del si- 
stema KEY della Plessey e un blocco di 
controllo a 2 chip che conticne il micro- 
computer e la memoria non volatile, II mi- 
crocomputer, un PIC 1650 programmato 
in modo speciale. effettua tulle le funzioni 

mercato 

di controllo e realizza il sintelizzalore con 
parametri di sintonia dettagliati. Poiche la 
memoria e del tipo non volatile, i dati di 
sintonizzazione vengono conservali inde- 
finilivamentc anche quando viene tolta 
Palimentazione. 

Plessey 
C.so Sempionc 73 
201011 Milano 
Tel: 02/3491351 
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Strumenti per la ricerca guasti 
nelle telecomunicazioni 

La 3M completa la sua gamma di prodotti 
destinali allc telecomunicazioni con trc 
apparecchi destinali alia rivelazione c alia 
loealizzazione dei guasti sui cavi a bassa 
corrcnte: sono gli apparecchi Dynatel 710M. 
735M e 573, ciascuno con una funzione 
specifica. 
L'apparecchio Dynatel 710 M consentc la 
loealizzazione di difelli quali i corlocircui- 
ti. le messc a terra e gli inconvenienti vari 
che si generano soprattutto quando si ha 
una penetrazione d'acqua dentro i cavi, 
Lo strumcnto 6 quindi particolarmentc 
adatio per il personale addetto alia manu- 
lenzionc. 
Esso fornisce dei risultati in funzione del 
diamctro dei fili e della temperatura ester- 
na. 
II 7I0M funziona con normali batteriee ha 
una autonomia di 500 ore. 
II Dynatel 735M cunapparecchiocomple- 
mcntare del 710M. Esso consente di deter- 
minare la presenza di conduttori interrotli 
o invcrtiti. La letlura si fa direltamente in 
metri. Anche questo apparecchiofunziona 
a balteric e ha un'autonomia di 300 ore. 
II tracciatore di cavi Dvnalel 573 rivela i 

i . 

si 

difelli sullc guaine. Esso e formato da un 
emettitore e da un ricevitorc e permette di 
far passarc un segnale radio su un cavo tc- 
lefonico. 
Questo segnale, alia frequenza di 300 kHz, 
indica esattamente il cammino del cavo in- 
terrato. Una anomalia nella guaina del ca- 
vo pu6 esscre localizzata con una precisio- 
ne di 5 cm. 
Anche il Dynatel 573 funziona a batleria e 
ha un'autonomia di 100 ore. 

3M Italia 
Via Famuli 11 
20090 Segrate 
Tel: 02/506264! 
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Elaboratore di forme d'onda 

Dalalab presenta il modulo DL4I7, un 
calcolatore basato su microprocessore da 
usare in unione al sistema analizzatore di 
segnali DL Micro 4. 
II sistema di programmazione e controllo 
del microprocessore prcscelto e unico nel 
suo genere. 
Fino ad ora si utilizzavano due metodi di 
programmazione. 
II prime metodo, il piu semplice ed il piu 
economico utilizzava una lastiera atlri- 
buendo ad ogni taslo una funzione diver- 
sa. II limite del metodo risicdeva nelle 
dimensioni della lastiera e quindi delle 
funzioni programmabili. 
II secondo metodo, comune ai minicom- 
puter, permeltcva aH'operatore di scrivere 
programmi su misura per ogni necessita; 
pur offrendo grande flessibilita e adaltabi- 
lita richiedeva un operatore altamentespe- 
cializzato. 
Datalab ha elaborato il modulo 417 che 
evila la complessita d'uso del metodo "mi- 
nicomputer" mantenendone tuttavia i van- 
taggi, permeltcndo I'analisi di forme d'on- 
da e I'esecuzione di calcoli con complessita 
maggiore di quella affrontabile con un cal- 
colatore a lastiera di ragionevoli dimen- 
sioni. 
II sistema DL Micro 4 attuale e uno stru- 
mcnto modulate per I'analisi di transitori 
comprendente una sezione per I'analisi dei 
segnali, una unita tcmporizzatrice, una 
memoria digitale e un controller per I'uni- 
la di visualizzazione. Le sue possibilita ri- 
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sultano grandementc accresciule dalla pos- 
sibilita di elaborazione off-line dci dali. 
II microprocessore resideme nel DL 417 £■ 
dotato di programmi residenli chc pennet- 
tono di eseguire funzioni arilmetiche. fun- 
zioni trigonometriche, calcoli di radici qua- 
drate, deviazione standard, media, trasfor- 
mata rapida Fourier, etc. 
Ulilizzando un linguaggio ad alto livello e 
possibile combinare due o piii funzioni Ira 
di loro formando espressioni, chc eseguo- 
no calcoli complessi sui dali provenicnti 
da un canale. 
La forma d'onda, in unione a caratteri al- 
fanumerici, sono visualizzati su uno scher- 
mo CRT esterno. 
E possibile intcnsificare, cspandere e ma- 
nipolare particolari dclle forme d'onda. II 
display & divisibile in due o quattro canali 
separali, ognuno dci quali ulteriormenle 
divisibile per manipolazioni particolari, 
1 conlrolli per tulle le funzioni sono posti 
sul pannello che e prcdisposto per il colle- 
gamcnto di una lastiera: questa taslicra 
pub esserc una piccola lastiera tascabilc o 
un complcto terminate alfanumcrico (ARS 
33, Silent 700). 

Sisirel 
Via Timavo 66 
20099 Sesto San Giovanni 
Tel: 02/2485233 

i 

Digital Multimeter 8860A 

II DMM 8860A a 5'/2 digit della Fluke of- 
fre una gamma di funzioni e opzioni rese 
possibili daH'impiego di due microproces- 
sori. 
Un microprocessore viene impiegalo den- 
tro il contenitore e I'allro fuori. II proces- 
sore "in-guard" controlla lutta lacircuite- 
ria analogica. effettuando le misure rcali. 
Per passare le misure al processore esterno 
si utilizza poi un accoppialore otlico. 
II processore "out-guard" inlerfacciato 
con il pannello frontale elabora i dali dclle 
misure e visualizza i risultati. 
Queslo processore, sempre allraverso il 
pannello frontale, e inlerfacciato direlta- 
mente con 1'operatore allraverso il dis- 
play, i segnalatori e la diagnostica, per 
indicate lo stato dello strumenlo e gli in- 
gress! Icciti e non lecili. 
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L'8860A misura le tensioni continue con 
una precisione di 0.01% garantita per un 
anno, il veto valore efficace delle tensioni 
alternate (accoppiato in continua e in al- 
lernata) e ha la capacity di misurarc gli 
ohm a quattro terminali. 
La scella delle scale pub essere sia manuale 
chc automalica. Inoltre i microprocessori 
conscntono funzioni e modi operalivi spc- 
ciali quali offset, limiti, picco-picco per 
memorizzarc le misure piiialteepiu basse. 
Le misure possono poi esserc fatte con 
trigger continuo o single trigger: nel primo 
caso si possono scegliere due rates, una 
21/. lelture/scon S'/jdigit e una 12'/;let- 
turc/s con 4'/; digit, col trigger singolo 
l'8860A pub esserc triggcralo dal pannello 
frontale o dalla chiusura di un contatto 
esterno. 
L'inlerfaccia IEEE-488 rende il mullimc- 
tro complelamente programmabile, con 
diverse frequenze di lellura. L'inlerfaccia 
IEEE-488 e il controller calcolatore si 
escludono a vicenda. 

Sislel 
Via Timavo 66 
20099 Sesto San Giovanni 
Tel 02/2485233 

mercato 

Generatore di funzioni versatile 

Con il generatore economico PM 5132 del- 
la Philips Test & Measuring Instruments si 
possono ollenere onde sinusoidal!, trian- 
golari o ad onda quadra impulsi positivi o 
negalivi. 

■■ •\ 

II PM5132 c in gradodi fornire un'uscila di 
30V picco-picco, 15V picco-picco per gli 
impulsi con frequenze variabili daO, I Hz a 
3 MHz. 
II duty cycle dell'uscita pub essere varialo 
dal 10 al 90%e I'uscita pub essere attenua- 
ta a passi o con continuita fino ad 80 dB. 
Per tulle le funzioni si pub avere un offset 
in c.c. da -10V a -MOV. 
II generatore e dotato di sweeps lineari in- 

terni ed esterni e e'e anche un'uscila TTL 
compatibile. 
II range di frequenza di 0.1 Hz a 2 MHzb 
coperto da 7 sottogamme che si sovrap- 
pongono agli estrcmi. La predisposizione 
della frequenza e lineare e si effettua con 
una manopola che consenle di oltenere 
una precisione di t2% della massima fre- 
quenza del subrange. Un vcrniero consen- 
le poi regolazioni della frequenza di ± 5%. 
Mediante un commutatore si pub scegliere 
una impedenza di uscila di 50 o 600 Q; 
inoltre I'uscita e a prova di cortocircuito. 
I tempi di sweep possono essere scelti con 
continuity Ira 50 ms e 100 s. Si possono 
avere sweeppate continue o singole con 
una frequenza di sweep massima di 15 
kHz. La frequenza di inizio dello spazzola- 
mento e complelamente rcgolabile e indi- 
pendente dalla frequenza di slop. 
Un'uscila per il sollevamento del pennino 
semplifica le registrazioni con i legistratori 
a can a. 
II PM 5132 e uno strumento per impicghi 
gencrali adatto per una vasta gamma di 
applicazioni didattichc o per I'uso in labo- 
ratorio. 
Misura 140 X 310 X 330 mm e funziona a 
120/220 V -50 Hz, con un consumo di 
25W, 

Philips 
V.le FJvezia 2 
20052 Monza 
Tel: 039/36351 

Sintentizzatore vocale a basso 
costo 

La ITT Semiconductors ha realizzato un 
generatore di parole in un solo chip MOS, 
in tccnologia Silicon-gale canale N, pro- 
grammabile a maschera per linguee voca- 
bolari diversi. 
Campi di applicazione del circuito intcgra- 
lo UAA 1003 saranno gli orulogi parlanti, 
i lelefoni in grado di rispondere, i segnala- 
tori di emergenza, ecc. 
La memorizzazione e I'elaborazione del 
parlato sono complelamente digitalizzati. 
La memoria ha una capacila di 20 parole, 
inoltre nel chip sono incorporate anche le 
funzioni di controllo. decodifica e conver- 
sionc D/A. 
Lo speech generator UAA 1003, che viene 
fornito in un package dual-in-line a 40 pin, 
richiede una alimenlazionc di 10V e pub 
funzionare nel range di temperatura da 
-20'>C a -t-65"C, 

Via XXV Aprile 
20097 San Donalo Milanese 
Tel: 02/51741 

I 
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Orologio ad onde lunghe 
con mlcroprocessore 

L'emittenle DCF 77, situata nei pressi di 
Francoforte, trasmette con una frequenza 
portante esiremamente stabile di 77,5 kHz 
la scala ufficiale dei tempi alomici dell'lsti- 
tuto di fisiea tecnica di Braunschweig, II 
raggio di ricezione dell'emiltente a 27 kW 
e di circa 800 chilometri. In codicc BCD 
vengono modulati minuti, ore, giorni di 
calendario, giorni dclla seltimana e giorni 
dcll'anno. I secondi vengono trasmessiab- 
bassando I'ampiezza dclla portante a circa 
il 25% del proprio valore. 

' 7 ' /L/ 19 I S 

i 

L'orologio ad onde lunghe proposto dalla 
Siemens e formato da quattro cartoline: 
alimcntalore, microcomputer con amplifi- 
calore di linea per la visualizzazionc, vi- 
sualizzatorc LED e ricevitore. Uno stabiliz- 
zatore di tensione a 6V alimenta il micro- 
computer cd il preamplificatorc. I visualiz- 
zatori sono alimentati da una tensione 
regolata, la quale, con un folotransislore 
quale sensore. adatta la luminosity del vi- 
sualizzatorc alia luce ambientale. 
L'antenna per ricevere i segnali a 77 kHz e 
costruita da una sbarra di ferrite, alia qua- 
le sono collegali uno stadio Darlington ed 
un filtro passabanda. 1 segnali vengono 
poi amplificati ancora una volta ed inviati 
ad un demodulalore. 
II conlrollo ottico della ricezione e dalo da 
un LED che, se il funzionamento e regola- 
re, lampeggia con un'intermittenza di un 
secondo. 
II microcomputer ha il compito di conver- 
tire i segnali codificali dei secondi in un'in- 
formazione multiplex di tempo a 7 segmenti 
che, attraverso i transistori di amplifica- 
zione, comanda gli anodi ed i segmenti 
LED, In caso di guasti al trasmetlilore il 
microcomputer provvede alia continuity 
di funzionamento dell'orologio e del ca- 
lendario utilizzando un quarzo esternoco- 
me base dei tempi. Nel componente sono 
gia programmate tutle le duratedei mesi e 
degli anni bisestili per 99 anni, tenendo 
conto, nella data, anche del passaggio da 
un secolo aU'altro. 

merealo 

Sc manca I'alimentazione di rete, il tempo 
esatto ricompare due minuti dopo il rilor- 
no deU'energia. Se invece si e avuta una 
perturbazione nella trasmissione del se- 
gnalc di tempo, scompaiono i punti deci- 
mali sul visualizzatorc e ricompaiono solo 
quando la trasmissione non presenta piu 
disturbi. 
II microcomputer clabora contemporane- 
amente quattro funzioni: letturadelsegna- 
le DCF 77. indicazione dcH'ora, conleggio 
continuo dell'ora c riconoscimento di un 
tempo di sveglia. Per mezzo di uscite mul- 
tiplexer e di due ulteriori ingressi si puo 
collegare all'orologio ad onde lunghe una 
tastiera a 16 lasti. 
La tastiera decimale permette di introdur- 
re i tempi di sveglia che possono cssere de- 
positali in una memoria estcrna non vola- 
tile e quindi rimanere protetti quando 
manca la corrente. 

Siemens Elelira 
Via F. Filzi 29 
20100 Milano 
Tel: 02/6992 

no 

Operazionale bipolare 
con le caratteristiche dei FET 

La National Semiconductor ha realizzalo 
un amplificatore operazionale di precisio- 
ne, che pur essendo del lipo bipolare, e ca- 
ratterizzato da correnti di polarizzazione 
di ingresso tipiche dei transistor ad effetto 
di campo. 
L'LMI I e simile aU'amplificatore opera- 
zionale standard di lipo industriale LM108, 
eccetto che per le correnti di ingresso che 
sono state ridottc di un faltore 10. 
Per di piit, anche la tensione di offset c la 
deriva sono slate migliorate in tulto il ran- 
ge di funzionamento. 

XM11 

A differenza dei FET, la cui corrente di po- 
larizzazione raddoppia ogni ICC di aumen- 
to della temperatura e il cui offset deve 
essere regolato, la corrente di polarizza- 
zione dell'LMI 1 h di soli 25 pA a 25°C e 

non supera i 65pA nel range di temperatu- 
ra da —55°C a +I250C. La tensione di off- 
set dell'LMI I pane da 100 pVe la deriva e 
di solo 1 pV/0C. 
Inollre la stability a lungo lermine e del- 
I'ordine di 10 pV per anno, nettamente mi- 
gliore di quella degli amplificatori opera- 
zionali FET. 
II dispositive e compensato, ma si pud ag- 
giungcrc anche una compensazionc estcr- 
na quando si desidcra una migliore stabili- 
ty della frequenza, soprattulto con carichi 
capacitivi. 

National Semiconductor 
Via A. Mario 26 
20149 Milano 
Tel. 02/4692421 

mereato 

IMIC IJ m 

Display alfanumerico LCD 

La Siemens ha presenlato un display alfa- 
numerico a cristalli liquid! a 16 segmenti 
da un microprocessore monochip (SAB 
8748) e da otto circuit! integrati CMOS. 
La parte essenziale di qucsto display e il vi- 
sualizzatorc FAN 16061 a 16 caratteri con 
16 segmenti a cristalli liquidi inserilo in un 
riquadro metallico di colorc nero. 

fss 
■ OUff 

* 

II visualizzatore LCD e disponibile in due 
versioni: la LCM 1003 montata su una 
scheda a formato europeo 100 mm X 160 
mm o la versione compalta a sandwich 
1004 che consente di guadagnarc spazio. 
La Siemens ha presentalo anche un altro 
visualizzatore, il FAN 16060 a 7 segmenti 
con 16 caratteri, che pure utilizza I'cffetto 
di campo. 
Queslo tipo e particolarmente adalto per i 
telefoni a tastiera. 

Siemens Elelira 
Via F. Filzi 25/A 
20124 Milano 
Tel: 02/6248 
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TUPTUNDUGDUS 

TUP Transislor Umversale PNP 
TUN Transistor Universale NPN 
DUG Drodo Universale al Getniamo 
OUS Diodo Universale al Sihcio 

type UR IF IR ptot CD 
max max max max max 

DUS Si 25 V 100 mA 1 /JA 250 mW 5pF 
DUG Ge 20 V 35 mA 100 /JA 250 mW 10 pF 

Tabella la, Carallerisllche mlnime del Itansllori Tabella lb, Carallerisllche minlme del dlodl quallll 
quallllcabill come TUP e TUN cabih come DUG e DUS. 

type uceo Ic hfe Plot IT 
max max mm. max mm. 

TUN NPN 20 V 100 mA 100 100 mW 100 MHz 
TUP PNP 20 V 100 mA 100 100 mW 100 MHz 

Tabella 2. Varl llpl dl Iranslslorl che soddisfano le 
speclliche TUN 

TUN 
BC 107 BC 208 BC 384 
BC 108 BC 209 BC 407 
BC 109 BC 237 BC 408 

■BC 147 BC 238 BC 409 
BC 148 BC 239 BC 413 
BC 149 BC 317 BC 414 
BC 171 BC 318 BC 547 
BC 172 BC 319 BC 548 
BC 173 BC 347 BC 549 
BC 182 BC 348 BC 582 
BC 183 BC 349 BC 583 
BC 184 BC 382 BC 584 
BC 207 BC 383 

Tabella 3, Varl lipi di Iransislori che soddisfano le 
specilrche TUP 

TUP 
BC 157 BC 253 BC 352 
BC 158 BC 261 BC 415 
BC 177 BC 262 BC 416 
BC 178 BC 263 BC 417 
BC 204 BC 307 BC 418 
BC 205 BC 308 BC 419 
BC 206 BC 309 BC 512 
BC 212 BC 320 BC 513 
BC 213 BC 321 BC 514 
BC 214 BC 322 BC 557 
BC 251 BC 350 BC 558 
BC 252 BC 351 BC 559 

Tabella 4 Vari llpl dl dlodl che soddlslano le speclli- 
che DUS e DUG 

DUS DUG 
BA 127 BA 318 OA 85 
BA 217 BAX 13 OA 91 
BA 218 BAY 61 OA 95 
BA 221 1N914 AA 116 
BA 222 1N4148 
BA 317 

BC179 (dalle norme Pro-Eleclron), SI nolera che 
8C179 non si adegua perletlamenle alle speclllch. 
TUP. avendo una Ic max dl soli 50 mA 

ce0 
max 

vebri 

•c 
max 

Lf npD'taie dopo la siqia m.me 
guanagno in correnie 
A , iB 125-260 
B , 240-500 
C ». 450-900 

lot. 
max 

mm 

F 
max 

NPN 
8C 107 
BC 108 
BC 109 
45 V 
20 V 
20 V 
6 V 
5 V 
5 V 
100 mA 
100 mA 
100 mA 
300 mW 
300 mW 
300 mW 
150 MHz 
150 MHz 
150 MHz 
10 dB 
10 dB 
4 dB 

PNP 
BC 177 
BC 178 
BC 179 
45 V 
25 V 
20 V 
5 V 
5 V 
5 V 
100 mA 
100 mA 
50 mA 

300 mW 
300 mW 
300 mW 
130 MHz 
130 MHz 
130 MHz 
10 dB 
10d6 
4 dB 

elektor luglio/agosto 1980 - 7-97 

Ogni volla che e possiblle, I diodi ed I Iranslslorl che 
equlpaggiano i clrcultl dl Elektor sono indlcall come 
TUP (Transislor Unvlersale PNP). TUN (Transistor 
Universale NPN), DUG (Dlodo Universale al Germa- 
nlo) o DUS (Dlodo Universale al Siliclo) 
Tall sigle Indicano che plu modelll similari possono 
essere ulllizzatl pur senza compromeltere le presta- 
zionl del clrcuilo, Le carallerisllche mlnime che de- 
vono avere quesli gtuppl di componenli sono Indi- 
cate nelle tabetle 1a e lb, 
Tabella 6, Alcunl Iransislorl d'impiego correnle, de- 
rlvall dai classlcl BC107, BC100 ecc, Le carallerisll- 
che Irascrlllc sono quelle che rlsullano dalle norme 
Pro-Eleclron; I prodolli di lalunl coslrullorl sono su- 
perior! al minimi standard riportali. 

NPN PNP CnntPnilo'"* Nine 

BC 107 
BC 108 
BC 109 

BC 177 
BC 178 
BC 179 i 

BC 147 
BC 148 
BC 149 

BC 157 
BC 158 
BC 159 

•Q 
Ptnax = 

250 mW 

BC 207 
BC 208 
BC 209 

BC 204 
BC 205 
BC 206 ■© i 

BC 237 
BC 238 
BC 239 

BC 307 
BC 308 
BC 309 

•Q 1 

BC 317 
BC 318 
BC 319 

BC 320 
BC 321 
BC 322 

(Hi 
Icmax ~ 

150 mA 

BC 347 
BC 348 
BC 349 

BC 350 
BC 351 
BC 352 

(Di 

BC 407 
BC 408 
BC 409 

BC 417 
BC 418 
BC 419 ■o. 

Pmax = 
250 mW 

BC 547 
BC 548 
BC 549 

BC 557 
BC 558 
BC 559 

Q: 
Pmax - 

500 mW 

BC 167 
BC 168 
BC 169 

BC 257 
BC 258 
BC 259 

169/259 
'cmax = 

50 mA 

BC 171 
BC 172 
BC 173 

BC 251 
BC 252 
BC 253 ■Q 

251...253 
basso 
rumote 

BC 182 
BC 183 
BC 184 

BC 212 
BC 213 
BC 214 ■Q 

'cmax = 

200 mA 

BC 582 
BC 583 
BC 584 

BC 512 
BC 513 
BC 514 

€). 
'cmax ~ 

200 mA 

BC 414 
BC 414 
BC 414 

BC 416 
BC 416 
BC 416 

■a 
basso 
rumore 

BC 413 
BC 413 

BC 415 
BC 415 €■ 

basso 
rumore 

BC 382 
BC 383 
BC 384 

■€. 

BC 437 
BC 438 
BC 439 

0: 
Pmax = 

220 mW 

BC 467 
BC 468 
BC 469 01 

Pmax = 
220 mW 

BC 261 
BC 262 
BC 263 -Q 

basso 
rumore 
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Tipo 

TUN 
TUP 
AC 126 
AF 239 
BC107 
BCI08 
BC109 
BC 140 
BC 141 
BC 160 
BC161 
BC 182 
BC212 
BC546 
BCbbG 
BD106 
B013U 
BD132 
BD 137 
BO 138 
BD139 
BD 140 
BOY20 
BF 180 
8F 18b 
BF 194 
BF 195 
BF 199 
BF 200 
BF254 
BF2b7 
8F404 
BFX34 
8FX39 
BFY90 
BSX19 
BSX20 
BSX6I 
HEP51 
HEP53 
HEPb6 
MJE171 
MJE180 
MJE181 
MJE340 
MRS A06 
MPS A06 
MRS A09 
MPS A 10 
MPS A13 
MPS A16 
MPS A17 
MPS A18 
MPS Abb 
MPS A56 
MPS U01 
MPS U05 
MPS Ub6 
MPS2926 
MPS3394 
MPS3702 
MPS3706 
MPS6514 
TIP29 
T(P30 
TIP31 
TIP32 
TIP140 
T1P142 
TiP295b 
TlP30bb 
TIPb530 
2N696 
2N706 
2N914 
2N1613 
2N1711 
2N1983 
2N1934 
2N2219 
2N2222 
2N292b 
2N29bb 
2N3054 
2N30bb 
2N3553 
2N3b68 
2N3633 
2N3702 
2N3866 
2N3904 
2N3906 
2N3906 
2N3907 
2N4123 
2N4124 
2N4126 
:'N4401 
2N4410 
2N442? 
2N5183 

PNP P 
NPN N 

N 
P 
P 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
P 
P 
N 
P 
N 
P 
N 
N 
P 
N 
P 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
P 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
P 
P 
N 
N 
P 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
P 
N 
P 
N 
N 
P 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
N 
P 
P 
N 
N 
P 
P 
N 
N 
N 
P 
N 
N 
N 
N 

VqEO IVoli) 
■ «, 20 

2b 40 
4b 60 

0 00 
000 
0000 
00000 

6b 80 
Bb 

0 
00 
000 
0000 
00000 

ImAJ 
• 50 
bb 100 

sonza dissipalore 
0 300 
00 305 1000 

hFE<minl 

10b-400 Jaalpaiore 
40b ;• A 

2 A 
00 
00 
00 

1 10W 
10 3b W 

40 W 

0 
00 
000 
0000 

20 
2b 50 
65120 

125 

0 
0 
0 
0 
000 
0 
0 
00 
000 
00 
000 
000 
000 
0000 
0000 
00 
000 
000 
000 
000 
0000 
0000 
000 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
00 
00000 
0 
000 
0 
0 
0 
0 
000 
00 
00 
0 
000 
00 
000 
00000 
000 
0000 
0000 
00 
GO 
00 
00 
000 
000 
0000 
00 
000 
0000 
0 
00 
00 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
00000 
000 
000 
000 
ooo 
0 
0 
000 
000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
000 
00 
000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
00 
00 
00 
00 
0000 
0 
0 

00 
00 
00 
0 
00 
00 
00 
ouoo 
0000 
0000 
0000 
000 
000 
00 
00 
00000 
00000 
00000 
0000 
oooo 
0000 
0000 
00000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
00000 
0 
0 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
00 
00000 
OOOOCJ 
00000 
0000 
0000 
0000 
0 
00 
000 
00 
00 
000 
0000 
0000 
00000 
00000 
00000 
00 
00 
000 
0000 
00 
0000 
1)000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
ouoo 
0 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
00 
00 
00000 
00000 
0000 
0000 
0000 
000 
000 
000 
000 
000 
0 
000 
000 
000 
0000 
000 
000 
0000 

0 
0 
00 
0 
0 
0 
0 
00 
00 
00 
00 
0 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 
0 
0 
0 
00 
0 
0 
00 
0 
00 
0 
0 
0 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
ov 
00 
00 
00 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
(X) 
00 
0 
0 
00 
00 
00- 
0 
0 
00 
00 
0 
00 
00 
0 
0 
0 
0 
00 
00 
00 
00 

000 
000 
0000 
0 
000 
000 
0000 
00 
00 
00 
00 
0000 
000 
0000 
000 
00 
0 
00 
00 
00 
00 
00 
0 
0 
00 
000 
000 
000 
00 
000 
00 
000 
00 
00 
00 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
00 
0000 
0000 
0000 
0000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
ooo 
00 
0000 
0 
0 
0 
0 
0000 
0000 
0 
0 
0 
u 
0 
00 
00 
000 
000 
00 
00 
0000 
u 
00 
0 
Q 
000 
000 
000 
0 
00 
000 
000 
000 
00 
000 
000 
0 
000 
0 
000 

conten«tor« n0 

osservazionl 

base comune • 

basso rumoro 

base comuno 
base comune 
omellitoro comune 
emettltoro comune 'T 
omettltore comune 'l 
base comune 't 
emettllore comune 't 
emoilitore comune 'r 
emetlitore comune 'r 

'T 
emeltitoro comune 'T 
emellitoro comune 'T 

'T 
't 
't 

9 
9 
9 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
13 

3 
3 
3 
3 
7 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 

13 
2 
7 
/ 
2 

13 
13 
13 

2 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
2 
2 

D^rlmyion 
Darlington 

675 MH/ 
220 MHz 
260 MH/ 
200 MH/ 
550 MHZ 
240 MH/ 
260 MH/ 
90 MH/ 

260 MH/ 
70 MM/ 

1000 MM/ 
1000 MH/ 

150 MM/ 
200 MH/ 
750 MH/ 

O 

contenitore 

© 

© 
-i. 

© B Q) 

© 

—i-n 

o 
rU 

® 

P-r" H*-" 

(2) 

tM 
be c 

© 

C'r) 

111 c i?b 

o 
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• l 100 MHZ 
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' MJL29&5, nP29bb' 

»T 500 MHz 
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© 

O 
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o 

© 

D 
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© 
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© 
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CONTINUA 

L'ECCEZIONALE OFFERTA 

Dl NUMERI ARRETRATI! 

Per chi ha scoperto Elektor in ritardo e desidera 

avere tutti i fascicoli arretrati del 1979, offriamo con 

uno sconto eccezionale 6 numeri (giugno, 

luglio/agosto (speciale 100 circuiti) settembre, 

ottobre, novembre, dicembre) 

roi 

ie 

Per I'ordinazione utilizzate I'apposita cartolina inserita nella rivista. 

SALDATORE ERSA 30 

Dissipazione: 30 W 
Alimentazione: 220 Vc.a. 
Temperatura di punta: 
380°C in 120" 
Lunghezza: 250 mm 

Peso con cavo: 250g 
Lunghezza cavo: 1,5m 
Fornito con punta in rame 
ERSADUR 

Codlce LU/3652-00 
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LIBRERIA ELEKTOR 

II libro raggruppa 300 articoli in cui vengono presentati schemi 
elettrici completi e facilmente realizzabili, oltre a idee originali di 
progettazione circuitale. Le circa 270 pagine di 300 Circuili vi 
ripropongono una moltitudine di progetti dal piu semplice al piu 
sofislicato con particolare riferimento a circuiti per applicazioni 
domestiche, audio, di misura, giochi elettronici, radio, modellis- 
mo, auto e hobby. 

L. 12.500 (Abb. L. 11.250) 

300 

circuiti 

BO 

tk-Mor 

SKLKZIOVI 
PROGBTri 

ILETTBOHIOI 

Selezione di progetti elettronici 

II libro comprende una selezione dei piu interessanti progetti 
pubblicati sulla rivista originate olandese, fra i quali: Orologio 
digitale versatile - Display universale- Ricevitoresincrodina privo 
di avvolgimenti per onde medie e lunghe - Mini hi-ti stereo - 
Giochi elettronici - Luci di "stop" per automodelli - Alimentatore 
per auto - L'orologio rumoroso - Indicatore per i fusibili - Pream- 
plificatore per i giradischi - Candela elettronica - Recip-RIAA - 
Bilancia per lo stilo - Amplificatore d'antenna sintonizzabile - 
Amplificatore miniatura - Orologio MOS5314-Sistema migliora- 
to a 7 segmenti per orologi MOS - Calibratore universale - Fi- 
schio per modelli di treni - Fischio "a vapore" - L'amplificatore 
Edwin - Aggiunte al TV tennis - Calendario elettronico - Com- 
pressore audio - Antifurti per autovetture - Simulatore di segnali 
orari - Temporizzatore per luci. 

L. 9.000 (Abb. L. 8.100) 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA da Invlare alia J.C.E - Via del Lavoratorl, 124 - 20092 Clnlsello B. (Ml) 

Nome _ 
Cognome _ 
Via  
Cilia . . Cap . 
Codice Fiscale (mdispensabile per le aziende) . 
Daia_ .Firma   

■'e, 

□ inviaiemi i seguenii volumi □ Paghero al poslmo l importo indicalo piu le spese d» spedizione □ Allege assegno nu di L   
(m queslo caso la spodiziono e graluila) □ Abbonalo □ Non Abbonalo 

^7/ 

_300 Orcuili 
-Selezione di progeili eleiiromci 

L 12 500 (Abb L 11 250) 
L 9 000 (Abb L 8.100) 
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E in edicola di luglio/agosto 

• Generatore di onde quadre da 0,1 Hz a 1 MHz 

• La musica elettronica: effetti speciali 

• Trasmettitore FM a PLL 

• Costruiamo un bug elettronico a CMOS 

• Digitale microcomputer: teoria dell'Enconding digitale 

• Sony TPS - L2 Timpianto HI-FI in tasca 

• Autoradio digitale AM/FM stereo 

• Multimetro numeric© sa 3'A cifre 

• Regolatore "fisiologico" dell'mtensita della luce 

• Corso di elettronica digitale e calcolatori - VI parte 

• Timer digitale per camera oscura 

• Millivoltmetro - voltmetro LCD a film spesso 

• Tutto sulle telecamere 

• Radiocomunicazioni, radiodiffusione, radionautica 

• Un sensore infrarosso per i non vedenti montato su comuni occhiali 

• Analisi della registrazione magnetica 

Un numero doppio con oltre 200 pagine! 

Valigette per assistenza tecnica Radio TV 

e ogni altra esigenza 

custodie per strumenti di misura Fabbrica specializzata in: 
• Borse per installatori, manutentori di 

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

art. 526/abs/TVR 
VALIGETTA MODELLO "007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Guscio Interamente 
in materiale plastlco 
indeformabile 
anliurto ad alta resistenza 
con tolaio In durallumlnlo. 

Tasca porta schemi 
e document!, 
corredata di n. 29 
post! valvole, 
di pannello 
con passanti elastlci 
per allogglamento utenslli, 
scompartl porta tester ecc. 
e di due astuccl di plastica 
con divisor! per resistenze 
e piccoll pezzl dl ricamblo. 

npnnv via castel morrone 19 
ditto K ElXitli telefono 27.93.06 
del dot lor Ferruccio Ferri 20129 mllano-italy 

EK 7/80 
Spedire il tagliando a: ditta Ferri - via Castel Morrone, 19 - 20129 Milano 

Vogliate inviarmi il Vs/ Catalogo generale. 

Sig  

Via   

Citta CAP 
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C.O/7EL 
MflTtRlftlt ftfTtRONICO eiettbomeccanico 
Via Zurigo 1 2/2s - Tel. (02) 41,56,938 
20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 11 5 Vac 
Ingombto mm, 120x120x38 
L, 12,500 
Rate salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 1 20 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamante 
In metallo statore rotante cusci- 
netto reggispinta autolubrificante 
mm. 113x113x50 - Kg. 0,9 - 
girl 2750-mVh 145 Db (A) 54 
L. 13.500 Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 mVh 

lung. tot. 152x90x100 
L. 11.600 

VI80 220V 18W 90 mVh 
lung. tot. 250x90x100 

L, 12,500 
Inter, con regol. di velocity L. 5.000 

m 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W - Port m3/h 23. Ingom- 
bro max 93x102x88 mm. L. 10.500 
TIPO MEOIO 70 c=- 
come sopra pot. 24 W - Port. 70 m3/h 220 Vac 
50 Hz. Ingombro: 120x117x103 mm. L, 11.500 
Inter, con regol, di velocity L. 5.000 
TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W. Port. 240 m'/h 220 Vac 
50 Hz. Ingombro; 167x192x170 L, 27.000 

VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata. Telaio in 
fusione di alluminio anodizza g. 0.9 

0 max 180 mm. Prof, max 87 mm. 
Peso Kg, 1,7 - Giri 2.800. 
TIPO 85: 220 V 50 Hz -E 208 V 
60 Hz 18 W input 2 fasi 1/s 76 
Pres = 16 mm. Hzo L. 19.000 
TIPO 88 127-220 V 50 Hz 2 + 3 fasi 31 W input. 
1/s 108 Pres 16 mm. Hzo L. 21.000 

RIVOLUZIONARIO VENTILATORE 
ad alta pressione. caratteristiche simili 
ad una pompa IDEALE dove sia neces 
saria una grande differenza di pressione 
0 250x230 mm. Peso 1 6 Kg. 
Pres. 1300 H20. 
Tensione 220 V monofase L. 75,000 
Tensione 220 V trifase L. 70.000 
Tensione 380 V trifase L. 70.000 

Da 12 V (auto) a 
220 V (casa) 
CONVERTITORE 
DI TENSIONE 
Trasforma la tensione 
continua della batteria 
in tensione alternala 
220 V 50 Hz. 
In presenza rete pub 
fare da caricabatteria. 

Art. 12/250 F, 12Vcc - 220 Vac 250VAL. 182.000 
Art. 24/250 F. 24 Vcc a- 220Vac 250 VAL. 182.000 
Art. 12'450 F. 12Vcc - 220Vac 450 VAL. 220.000 
Art 24/450 F, 24Vcc 220Vac450 VAL. 220.000 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat, Sider Mod. TV6B da 39,90 -i- 224.25 MHz 
11 scatti. L. 280,000 
Generat. Siemens prova TV 10 lipi di segnali *- 
8 frequenze L, 250.000 
Generat. H/P Mod 608 10+410 Mc L. 480.000 
Generat, G.R. Mod. 1211.C sinusoidale 0.5 -5 e 
5+50 MHz complelo di alimentazione L. 400,000 
Generat. Boonton Mod, 202E 54 216 Mc t 
Mod. 207 EP 100 Kc+55 MC + Mod. 202EP 
alimentazione stabilizzata. L, 1.100.000 
Radio Motor H/P Mod, 416Asenza sondaL. 200.000 
Voltmetro RT Boonton Mod 91 CAR 0+70 dB 
7 scatti L, 120.000 
Misurat.-dl Pot. tfuscita G.R. Mod, 783A 10MHz 
+ 100 kHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P Mod, 1070+1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eleltronico Mod. 205 B2 
180+1100 Mc L. 200.000 
CLMettor VHF Marconi Mod TF886B 20 260Mc 
Q 5+1200 L 420.000 
Alimentatoro stab. H/P Mod. 7128 6,3V 10A + 
300V 5mA 0 T 50V 5mA + 0 500V 200mA 

L. 150,000 
termoregolatore Honeywell Mod, TCS 0+000° 

L. 28.000 
Termoregolatore API InslmmnntVco 0+800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. Mod, 112 
SBria 4 L. 500.000 
Verificatote per schede Bull G.E Mod VI26 
serie 7 L. 500.000 

OFFERTE SPECIAL! 
100 Integratl DTL nuovi assortili L. 5.000 
100 Integratl DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 

30 Integratl Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass, 1/4 1/2W 

10)6+20% L. 4.000 
500 Resistenze ass, 1/4+1/8W 9% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a 

strato melallico 10 valor! 
0.5+2% 1/8+2W L. 5.000 

50 Resistenze carbone 0,5-3W 
50% 10% L, 2.500 

10 Roostali variabili a filo 10+100WL. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziomelri assortili L. 1.500 

100 Cond, eletlr. 1+4000. pF ass. L. 5.000 
100 Cond. Mylard Policarb Poliest 
6+600V L. 2.800 
100 Cond, Polislirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond.ceramlol assortiti L. 4,000 

10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 lipi L. 4.000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 

Pacco kg. 5 mater, eletlr. Inter, 
Switch cond. schede L, 4.500 
Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamento L, 1.800 

• • 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova di- 
namica non distruttiva del 
transistor con iniettore di 
segnali incorporate con 
punlali. 

L. 9.000 

RELE 
RELE REED 2 cont. NA 2A. 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 2 cont NC 2A, 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 1 contNA + I contNC 12 VccL. 1.500 
RELE STAGNO 2 scambi 3A 
(sotlo vuoto) 12 Vcc L. 1.200 
Ampolle REED a 2,5 x 22 mm. L, 400 
MAGNETI 0 2,5 x 9 mm. L. 150 
RELE CALOTTATI SIEMENS 
4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE SIEMENS 1 scambio 15A 24 VccL. 3.000 
RELE SIEMENS 3 scambi 1 5A 24 Vcc L. 3.500 
RELE ZOCCOLATI 3 scambi 5+1 OA 
110 Vca L. 2,000 

BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45x35x17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester L. 31.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettronico da incasso 40 Vac L, 
Tubo catodico Philips MC 1 3-1 6 
Cicalino elettronico 3+6 Vcc bitonale 
Cicalino eleltromeccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 1 2 Vcc 3 W 
Numeratore telefonico 
con blocco elettrico 
Pastiglia termostatlca 
apre a 90° 400V 2 A 
Comutatore rotativo I via 12 pos. 15A L. 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos. + 
+ pulsante L. 
Micro Switch deviatore 1 5A L, 
Bobina nastro magnetico 0 265 mm. 
foro 0 8 01200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit decimale 18 tasti 
140x110x40 mm. 

1.500 
12,000 

1.500 
1.500 
9.200 

L. 3.500 
L. 

L. 
L. 

500 
1.800 

350 
350 
500 

5.500 
5.500 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac - 50 Hz 
2 poll induzione 
35 V.A. 

Tlpo H20 1,5 g'min. copp. 60 kg1 cmL. 21.000 
Tipo H20 6,7 g'min. copp, 21 kg'ctnL. 21.000 
TipoH20 22 g'min, copp. 7 kg/cmL. 21.000 
Tlpo H20 47,5 gmin. copp. 2,5 kg/cmL. 21.000 
Tlpi come sopra ma raverslbili L. 45.000 

#MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 fasi 1 2 Vcc, corrente max, 
1,3 A per fase. 200 pass./g, 
Viene fornito di schemi elettri- 
ci per II collegamento dalle 
vane parti. 
Solo motore L. 26.000 
Scheda base 

per generazione fasi tlpo 0100 L. 25.000 
Scheda oscfllatore Regol. 
di velocity tipo 0101 L. 20.000 
Cablaggio per unire lulte le parti del sistema 
comprendete connett. led. polenz. L, 10.000 
Connettore dorato femmina per schede 10 contatti 

L. 400 
Connettore dorato femmina per scheda 22 contatti 

L. 900 
Connettore dorato femmina per schede 31 + 31 
contatti L. 1.500 
Guida per scheda alt. 70 mm L. 200 
Gulda per scheda alt. 150 mm L. 250 
Distanzlatore per transistori T05+T018 L. 15 
Portalampade a giorno per lampade siluroL. 20 
Cambiotensione con portasubile L. 150 
Reostati toroidal! 0 50 2,2 0 4,7 A L, 1.500 
Tripol 10 giri a filo 10 kO L. 1.000 
Tripol 1 giro a filo 500 Q L. 800 
Serrafilo alta corrente neri L. 150 
Contraves AG Original! h 53 mm decimall 

L. 2.000 
Contametri pet nastro magnet, 4 cifre L. 2.000 
Compensator! a mica 20 + 200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm. 30x14x10 
corsa 8 mm L. 1.000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35x15x12 
corsa 12 mm L. 1.250 
Tipo 565 220 Vcc lavoro continue 50x42x10 
corsa 20 mm L, 2.500 
SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A| - 20 Schede Siemens 1 60x110 trans, diodi ecc. 

L, 3.500 
B) -10 SchedeUnivac 1 60x1 30 trans, diodi integr. 

L. 3.000 
C| - 20 Schede Honeywell 130y65 tran. diodi 

L, 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 1 50x250 ± (250 integ.) 

L. 5.000 
E| 8 Schede Olivetti 320x250 ± (250 trans. + 
500 comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans, di pot. integ. ecc. 

L. 5.000 
G) - 5 Schede Ricambi calcolat. Olivetti compleli 
di connettori di vari tipi L. 10.000 
HI - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Schede con 30+40 memorie Ram 1 +4 kbit 
statiche o dinamiche (4096-40965) ecc. L. 10.000 
Dissipatore 13x60x30 L. 1.000 
Autodiodi su piastra 40x80/25A 200V L. 600 
Diodi 25A 300V monlati su dissip. fuso L. 2.500 
Diodi 100A 1 300V nuovi L. 7.500 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi L. 2.500 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

PER LA ZONA DI PADOVA 
RTE - Via A, da Murano. 70 - Tel. (049) 605710 

PADOVA 
MODALITA: Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Pagarnento in contrassegno I prezzi si intendono IVA esclusa - Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo 
+ 35% arrotondalo alfordina Spese di trasporto, tariffe postale e imballo a carico del destinatario - Per f evasione della fattura i Sigg. Clienli devono comunicare 
per scntto il codiee fiscale al momenlo delf ordinazione - Non disponiamo di catalogo generale - Si accatlano ordini lelefonici inferiori a L. 50.000. 
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prendi nota: 

4*8 settembre 1980 fiera di milano 

14* salone internazionale 

delta muska e high fidelity 

La grande mostra degli strumenti musicali, delle apparecchiature Hi-Fi, delle attrezzature 
per discoteche e per emittenti radiotelevisive, della musica incisa e dei videosistemi. 

Fiera di Milano, padiglioni 19-20-21-26-41F-42 
Ingresso: Porta Meccanica (Via Spinola) 
Collegamenti: MM Linea 1 (Piazza Amendola) 
Orario: 9,00 - 18,30 
Giornate per il pubblico: 4-5-6-7 Settembre 
Giornata professionale (senza ammissione del pubblico): 8 Settembre 

/llltalla 

m 

Segretena Generale SIM—HI-FI: Via Domenichmo. 11 ■ 20149 Milano - Tel. (02) 49.89.984 - Telex 313627 GEXPO 
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a cura della lega italiana per la lotta contro I'iperlensione 

ANNO ITAL1AN0 
DELL IPERTENS10NE 
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Transistor cross-reference guide 

II volume raccoglie circa 5.000 tipi divers! di transistor! prodotti dalle principa- 
li case europee, americane (Motorola, Philips, General Electric, R.C.A., 
Texas Instruments, Westinghouse, AEG-Telefunken) e fornisce di essi I'indi- 
cazione di un eventuale prodotto equivalente giapponese (Toshiba, Nec, 
Hitachi, Mitsubishi, Matsushita, Fujitsu, Sony, Sanyo). Di ogni transislore 
inoltre, vengono forniti i principali paramelri elettrici e meccanici. 

L. 8.000 {Abb. L. 7.200) 

TRANSISTOR 
CROSS-REFERENCE 

GUIDE 

MctranoL a 
SIIMVWft 

P AI»CMII_0 •MINMM 
ArOTCiefUMKtM non 

HITACHI 
cmiAAt fiiemc 

PHIIIP1 
TOSMIQA 

A1XA RICERCA 
DEI TESORI 

Mlio In IIMIn 

Alia ricerca dei tesori 

II pnmo manuale edito in Italia che tralla la prospezione elettronica. II libro, in 
oltre 110 pagine ampiamente illustrate spiega tutti i misteri di questo hobby 
affascinante. Dai criteri di scelta dei rivelatori, agli approcci necessari per 
effettuare le ricerche, dal mercato dei rivelatori di seconda mano alia manu- 
tenzione del detector fino alle norme del codice che II prospettore deve 
conoscere, II libro analizza anche ricerche particolari come quelle sulle 
spiaggie, nei fiumi, nei vecchi stabili, in miniere ecc. 

t. 6.000 (Abb. L. 5.400) 

V 

Le Radiocomunicazioni 

Gib che i tecnici, gli insegnanti, i professionisti, i radioamatori, gli studenti, i 
radiooperatori debbono sapere sulla propagazione e ricezione delle onde em, 
sulle interferenze reali od immaginarie, sui radiodisturbi e loro eliminazione, 
sulle comunicazioni extra-terrestri. 
Oltre 100 figure, tabelle varie e di propagazione. 

L. 7.500 (Abb. 6.750) 

LE RADIO 
COMUNICAZIONI 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA da invlare alia J.C.E - Via del Lavoratorl. 124 - 20092 Clnlsello B (Mi) *GCofyf- 

Nome   ^ Inviaterm i seguenli voiumi □ Paghero al poslmo hmporto indicato piii le spese di spedizione 
□ Aliego assegno n0 dl L — 

<in questo caso la spedizione e gratuita) □ Abbonato □ Non Abbonalo 
Cognome _ 
Via  
CntA_ 

   N  
 Cap  

Codice Fiscale (mdispensabile per le aziende) 
Data Firma   

_ Transistor cross reference guide 
_Alla ncerca dei tesori 

Le Radiocomunicazioni 

L 8 500 (Abb L. 7 200) 
L 6 000 (Abb L. 5 400) 
L. 7 500 (Abb L 6.750) 
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La patina dei componenti 

Pubblichiamo di seguito un elenco dei componenti, piu difficilmente reperibili, utilizzati 

nei progetti di Elektor e venduti dalla GBC. 

codlce componenle codice GBC 

INTEGRATI 
XR2206 YI/6870-00 
L 130 YI/6165-50 
UM 317K YI/2992-50 
4011 YI/0411-00 
7413 YI/1193-00 
IDA 2002 YI/6180-50 
7490 YI/1270-00 
3900-74195 YI/1405-00 
CD 4013 YI/0413-00 
CD 4017 YI/0417-00 
CD 4040 Y1/0440-00 
UAA 180 YI/6819-00 
4016 YI/0416-00 
4066 Y1/0466-00 
78L05A YI/2953-00 
4027 YI/0427-00 
CD 4023 YI/0423-00 
CD 4020 YI/0420-00 
TBA 625B YI/5453-56 
M 253AA Y1/3406-80 
LF 357 YI/2895-00 
TDA 1034D/NE5534 YI/6069-80 
CA 3162E Y1/0330-55 
CA 3161E YI/0330-50 
723 (DIL) YI/3104-00 
LM 324 YI/2997-00 
7400 YI/1180-00 
7442 YI/1222-00 
74193 YI/1403-00 
7473 YI/1253-00 
74LS95 YI/1002-50 
74LS08 YI/0959-00 
74LS00 YI/0955-00 
74LS155 YI/1032-50 
LM 339 YI/3001-50 
74LS139 YI/1024-50 
74LS138 YI/1024-00 
74LS251 YI/1080-50 
74LS156 YI/1033-00 
74LS258 YI/1084-00 
CD 4099 YI/0499-00 
CD 4053 YI/0453-00 
74LS05 Y1/0957-50 
74LS04 YI/0957-00 
74LS86 Y1/0998-00 
74LS113 YI/1011-50 
74LS109 YI/1009-50 
74LS136 YI/1023-00 
74LS10 YI/0960-00 
74154 YI/1364-00 
4050 Y1/0450-00 
CA3086 YI/0287-50 
2120-1 YI/7420-00 
74LS174 YI/1042-00 
4081 YI/0481-00 
4024 Y1/0424-00 
74LS163 YI/1036-50 
74LS125 YI/1017-50 
74LS192 YI/1051-00 
74141 YI/1351-00 
7447 YI/1227-00 
723 CH YI/3103-76 
723 CN YI/3104-01 
79G KC YI/6595-00 
79G U1C YI/6595-05 
CD 4000 YI/0400-00 
CD 4029 YI/0429-00 
CD 4046 YI/0446-00 
CD 4049 YI/0449-00 
74LS21 YI/0965-50 
74LS240 YI/1075-00 
74LS241 YI/1075-50 

codice componenle codice GBC 
4518 YI/0518-00 
451 1 YI/0511-00 
7805 KC Y1/3002-00 
741 CN8 YI/3109-00 
741 CN14 YI/3109-25 
741 CH(3130) YI/3108-75 
709 CH YI/3099-50 
709 CN14 Y1/3099-75 
709 CN8 YI/3100-00 
555 CN YI/3060-76 
555 CH YI/3060-50 
7812 UC Y1/3004-50 
7812 KC Y1/3002-25 
LF356H YI/2894-00 
LF356N YI/2894-10 
7805 UC Y1/3004-25 
78L12 YI/2955-00 
78L05 YI/2953-00 
4001B YI/0401-00 
74LS83 Y1/0996-50 
74LS193 YI/1051-50 
CD 4049 YI/0449-00 
CD 4093 YI/0493-00 
CD 4012 YI/0412-00 
CD 4042 YI/0442-00 
CD 4040 YI/0440-00 
CD 4034 Y1/0434-00 
AY-5-2376 Y1/0050-00 
CA3130 Y1/0330-00 
74121 YI/1331-00 
7437 YI/1217-00 
4069 YI/0469-00 
74123 YI/1333-00 
7445 YI/1225-00 
7493 YI/1273-00 
7430 YI/1210-00 
UAA 170 Y1/6818-00 
LM 311 YI/2991-00 
4022 YI/0422-00 
74151 YI/1361-00 
LM 3911 Y1/3248-25 
XR 2207 YI/6870-01 
S041P Y1/4861-00 
74132 YI/1342-00 
7493 YI/1273-00 
LM 301 YI/2988-20 
SAD 1024 Y1/3960-00 
4015 YI/0415-00 
2102-1 (2102A4) YI/7420-00 
TCA 965 YI/5916-15 
40106 Y1/0806-00 
CA 3080 YI/0284-50 
LM 747 YI/3111-00 
LM 323 Y1/2996-50 
CD 4098 (4528) Y1/0498-00 
TDA 1024 Y1/6067-80 
556 Y1/3061-00 
TAA 861A YI/5213-25 
4514 YI/0514-00 
4520 Y1/0520-00 
3911 Y1/3248-00 
4528 Y1/0528-00 
4060 YI/0460-00 
CA 3140 YI/0330-20 
CA 3140T Y1/0330-25 
4136 (a richiesta) 
MC78L15CP (MC78L15ACP) YI/2959-00 
7406 YI/1186-00 
7407 YI/1187-00 
7432 YI/1212-00 
7448 YI/1228-00 
7474 Vl/1254-00 
7485 YI/1265-00 
74157 YI/1367-00 

codice componenle codlce GBC 

74161 YI/1371-00 
TCA 440 YI/5812-00 
TDA 1190 YI/6101-00 
556 YI/3063-75 

TRANSISTORI 
BC 108 YT/0858-20 
BC 109 YT/0860-00 
BC 178 YT/0998-25 
BC 140 YT/0922-13 
BC 160 YT/0962-30 
BD 242 YT/2524-00 
BU 142 YT/5442-00 
BC 557 B YT/1754-00 
BC 141 YT/0923-90 
BC 547 B YT/1734-10 
BC 108 B YT/0858-40 
BC 107 B o BC 547 B YT/0855-50 
BC 179 C YT/1000-25 
BC 109 C YT/0860-55 
2N1613 YT/7859-27 
BC 547 YT/1733-90 
BC 557 YT/1753-90 
BC 559C YT/1758-30 
BC 557B YT/1754-00 
BC 177B YT/0996-50 
BF 494 YT/3884-00 
BD 137-BD 139 YT/2310-10 
BD 139 YT/2314-10 
BD 140 YT/2316-20 
BC 546B YT/1732-00 
BC 556A=B YT/1752-00 
BD 135 YT/2306-10 
BC 517 YT/1671-00 
2N 3055 YT/8219-76 
BF 254 YT/3644-10 
BF 255 YT/3645-00 
BFY 90 YT/4640-10 
BF 451 YT/3841-00 
2N 2219 YT/8010-79 
BF 256A:rB YT/3646-20 
BC 549 B YT/1738-00 
BC 109 B YT/0860-50 
BF 549 C YT/1738-30 
BC 328/25 YT/1296-10 
BC 327/25 YT/1294-60 
1 IP 2955 YT/7505-00 
BC 161-16 YT/0964-05 
BF 244 YT/3634-00 
BF 245 A=B YT/3635-40 
TUN-BC 107 YT/0855-10 
TUP-BC 177 YT/0996-40 
BU 208 A YT/5508-00/05/10 
BD 242 A YT/2524-00 
BD 131 YT/2294-00 

OPTO 
TIL 209 YO/1800-10 
TIL 111 (TIL 112) YO/1124-00 

DIODI 
IN 4001 YD/4350-20 
IN 4002 YD/4350-40 
BA 127 YD/0240-00 
IN 914 YD/3732-90 
B40 C5000 YD/0134-00 
IN 4004 YD/4350-80 
IN 4004 YD/4350-82 
DUS-1N 4148 YD/4379-65 
DUG-OA 95 YD/2335-10 
TIC 106 U YD/3002-00 
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•PER C/VMBIO CON 
MARCO TEDESCO L. 470 I V. 

HM 307-3 

OSCILLOSCOPIO PORTATILE MONOTRACCIA 

3" -10 MHz - 5 mV 
Ora disponibile con 

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

1 | 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 

r 

MILfiNO ; TELAV - Via S, Analalone, 15 - 20147 MILANO - TteL (02) 4158746/7/8 
ROMA ; TELAV - Via Salaria, 1319 - 00138 ROMA - Tel. (06) 6917058/6919312 
VENETO ; ELPAV - Via Bragm. 17A - 35010 CADONEGHE (PD) - Tel. (049) 616777 
EM-ROM. : ELETTRONICA DUE - Via V Venelo, 2 - 44100 FERRARA- Tfel. (0532) 25160 
CAMPANIA: POLICHETTI - Coiso A. Lucci, 102 - 80142 NAPOLI - Ttel. (081) 266888 
MARCHE : JOHNVOX - P.le Cappuccini, 2 - 62019 RECANATI - Tel. (071) 980574 
SARDEGNA: TEMOSA - Via Rockefellet, 16 - 07100 SASSARI - Tel, (079) 210070 

TAGLIANDO VALIDO PER 
ncevere documenlazione del Mod  

ncevere dimoslrazione dei Mod.  

  

EK 7/80 

Cognome/Nome 
Data o Enle  

Via  . N. _ . TEL. _ 
CAP. . CITTA _ 
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nnn. 0S255 

banda passable DC - 15 MHz 
2 canall con sensibllltb 2 mV/cm 

schermo reltangolare 8x10 cm 
con alia luminositS 

somma e dlfferenza algebrlca 
dei canall 1 e 2 medianle 
i comandl ADD e INV CH2 

Slncronlsmo TV automatico 
con separatore comandato 
dalla Time Base 

i ' ■ :•1 
I.. ' t 

V. tV 
Is* ' 

MI CHI Ar n 

VI Kdd 

IT V;— ^ V 

I .1 TI4 

k *?-•' 
'i 

uteE ^ 

GB5.0Q0 
. .//./^ Vy . U4 V- 

eompaevti'av 

dtoswidb 
leggero (6 Kg) e 
compallo (14x30*46 cm) 

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

base del tempi varlabile 
con contlnuita da 
100 ns/cm a 0.5 sec/cm 

Negli oscilloscopi della GOULD, una delle piii 
grand! societa americane nel campo degli 
strumentl elellronlcl dl mlsura. si comblnano 
perlellamente I'alla qualila ed II giuslo prezzo. 
II modello OS255. best seller degli oscilloscopi 
da 15 MHz, rappresenla otmai pet mlgliaia di 
ulilizzalon la soluzione ideale nelle piu svarlate 
apphcazioni, gtazie alia sua elevata sensibilita di 
2 mV/cm. all alia luminosila e alia portalilila 
A prova della lipica quality ed alfidabihia che li 
contraddislingue lulli gli oscilloscopi GOULD 
godono di due anni di garanzia 

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

OS1200 25 MHz - 2 canall - 2 mV/cm OS3600 
hnea di rilardo - X-V 

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

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

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

Tulll I modelll hanno consegna pronla 

60 MHz - 2 canall - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
100 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
Oscilloscopio a memorla digilale 
1024x3 bit - sampling rate 550 ns 
Oscilloscopio a memona digilale 
1024x8 bit - I us - lOOuV/cm 

-> GOULD 
An Electrical Electronics Company 

"MaggioSO - Pag alia consegna, IVA esclusa. I Lgs Lire 1900 ±2% 

(Tleltronucleonica S.d.A. EK 7/8^ 

jli Oscilloscopi 
una gamma completa di strumenti elettronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

elettronucleonica S.p.A, 
Desidero 
□ maggion inlotmazioni su 

Gould modello  
□ avere una dimosltazione degli Oscilloscopi 

Gould modello   

Nome e Cognome . 

| Ditta o Enle 

^Indinzzo   J 



e in edicola... 

Questo libro vuole essere un contributo al 
passaggio dair'era dei cervelli elettronici" 
a quella degli eleboratori elettronici. 
Questo trattato sul microelaboratore infatti 
e il frutto del lavoro di un gruppo di 
esperti italiani nel campo della 
divulgazione tecnica e della 
progettazione con i dispositivi elettronici 
che saranno i protagonist! della nostra 
vita di domani: 
I MICROPROCESSOR!, 
Con un taglio indirizzato specialmente a 
chi deve partire da zero si e voluto sfatare 
una volta per tutte il mito del "troppo 
difficile", del "queste sono cose per i soli 
addetti ai lavori" con una trattazione 
completa, giustamente approfondita, ma 
soprattutto facile da capire, divertente e, 
perche no, entusiasmante anche perche 
collegata alia costruzione di un vero e 
proprio microelaboratore elettronico sul 
quale verificare in pratica le nozioni 
apprese. 

II libro presenta anche molti programmi per giochi 
I tra i quali: II gioco dei riflessi - La tombola i 

elettronico - II master mind - Lg corsa dei cavalli - 
| II tiro al bersaglio - Calcolatrice elettronico - i 

Operazioni aritmetico logiche - Traduzione da 1 

I notazione binaria in esadecimale e viceversa - i 
Asteroidi - 21 fiammiferi - II gioco del 21 - II labirinto ' 

I - Duesette - Caccia al numero - Atterraggio lunare ! 
- Filetto - Battaglia navale - Slot machine. 

II libro puo essere nchiesto anche a 
J C E Via dei Lavoraton N' 124 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml) 
ulilizzando il lagllando d'ordine nportato in questa pagma 

TAGLIANDO D'ORDINE 
□ Invlalemi V copia del libro "Microelaboratore elettronico" 
□ Allege assegno N0 di £ 4000 
□ Allegofotocopia della ricevuta di versamentodi£4000eflet- 

liata sul c.c.p. N° 315275 intestato a J.C.E Milano. 

No mo     —   
O'i'jron"-   

On       C*0 

Co(J«CO F«,r .vo iindi^pens.ib-if por it? ,tz t'trtf'i      
03*3  F'rma      

Ma tutto questo non foglie che anche 
I'esperto in elettronico non possa frovare 
in queste pagine la chiave per 
comprendere con naturalezza la filosofia 
dei moderni microelaboratori e imparare 
a programmare quasi senza 
accorgersene. E questa e una cosa 
positiva, piu che positive: troppo spesso si 
e accomunato il "tecnologicamente 
avanzato" con il "difficile", quasi che 
argomenti importanti come il 
microprocessore e la programmazione 
conservino il loro prestigio professionaie 
solo se spiegati in maniera comprensibile 
a pochi, 
La giusta prospettiva. il giusto punto di 
vista dal quale si e partiti e in sostanza la 
chiave della semplicitd. vorremmo 
ribattere della naturalezza con la quale il 
lettore assimila passo dopo passo la 
filosofia del microelaboratore imparando 
a capirlo e a saperlo usare. 
Solo un paragone. Vi e mai capitato di 
trovarvi ad osservare una immagine 
talmente da vicino che anche il 
particolare piu definite non e altro che 
una macchia, un insieme di chiaroscuri 
senza significato. Certo che se in queste 
condizioni si vuole copire il significato di 
quella immagine, do che essa 
rappresenta, quello e senz'altro il punto di 
vista meno adatto. 
Cosi per il microprocessore partire dal 
dettaglio infinitesimo, dal particolare 
squisitamente tecnico pub essere un 
grosso errore tale da scoraggiare i piu. 
Ma se ci si allontana da quella immagine 
per vederla prima nel suo insieme, per 
capire la sua forma, la sua struttura 
globale, ecco che quelle macchie senza 
significato cominciano a prendere forma, 
ad assumere la loro posizione logica in un 
contesto che finird per diventarci 
familiare, Vogliamo dire che il 
microelaboratore. 11 computer, se 
presentato da una giusta prospettiva non 
puo essere non capita: siamo convinti che 
I'opera di un uomo non puo non essere 
compresa da qualsiasi altro uomo, la 
chiave sta nel giusto meccanismo del 
trasferimento delle informazioni. 
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Multlmetrl dlsttall Philips. 

II megilo In 

prestazlonl e prezzo. 

Da una analisi comparaliva del rapporlo 
preslazioni/prezzo i Multimeln Digilali PM 2517 
nsullano vincenli. 
Pur fornendo superbe preslazioni da slrumenti di 
laboralorio quail le quallro cllre piene e le gamme 
aulomaliche, vengono offerti ad un prezzo allamenle 
compelilivo. 
Vi Invlllamo a conslderare le carallerlsliche prolessionali 
sollo elencate, unitamenle alia possibllila di scegliere Ira 11 
modello con display a crislalli liquid! e quello a LED, la 
realizzazione ergonomica, robusla e compalla e giudicare 
quindi la londatezza della nostra assetzione. 

ae^ MO 
BP 

co 
to* 

S&/9 

Displays a 4 cllre plene: aumentala risoluzione rispetlo al 
3'/a cllre, Inollre indlcalore deH'unila di mlsura 
Camblo gamma aulomallco: per praticiia di mlsura 
Naluralmente vi 6 anche quello manuale. 
Vero valore efflcace: II solo modo per misurare 
corretlamenle segnali In c.a„ non perfeltamenle 
sinusoidal!. 
Correntl slno a 10 A: la tendenza di utilizzare tensioni 
sempre piii basse richiede lassativamente di poler 
misurare sino a 10 A 
Protezlone dal sovraccarlchl: e impossibile danneggiarlo. 
Mlsure di temperature: con sonda opzionale. 
Congelamento della mlsura indlcata: un grande 
vantaggio ottenibile con lo speciale puntale opzionale. 

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

Filiall e Agenzie: BOLOGNA (051) 493046 
CAGLIARI (070) 666740 - PADOVA (049) 657.700 
ROMA (06) 382.041 - TORINO (011) 2164121 

Test & Measuring 
Instruments PHILIPS 

Piccoli Annunci 

compro- 

vendo ' 
/I 

cambiQ 

li 
i^:<s 

Cercast personal computer solo se vera 
occasione inviare ollorlo e progrnmma 
basic^per gestionecondummiHle Vmcen 
/.o Mammalia. Via Sarupolo 176 90143 
Palermo ■ To! 091 269430 
Ccrco oscilloscopio us.iioanchonon pro- 
lessionale Per evenluali comunicazioni 
lelefonare ore pasti e chiodere di Giorgio 
Giorgio Mat/oni. Via Pilanda Vecchia 40 
48018 faen/a ■ Tol 0546 27276 
Cam bio mcisiom su nastro in bobma di 
dischi ciassica e linca odiziom non oco- 
normcbe Impianio Revo* Phase Linear 
Scala Salvaioro, Via S Preud 6? 9610C 
Sir ecus a Tel 0931 56672 
Vendo compallo sloreo Garrard a valvole 
C 80 000 o 3 pedali per chilarra elstlnca ' 

Phaser maestro C 80 000 2 Fuzziain 
(dislorsore c compressoro) £ 100 000 3 
Flangor (efletlo Jet) £ 80 000 Marca Eloc 
lio Harmoni* solo zona Roma Hemo Fa- 
•aono. Vu Cam Ma no 6 00192 Roma 
Tel 06 3587372 
Vendo a meta prezzo Manuale pratico 
del nparaiore TV Audio & HI-FI Dizio- 
nano dei semicondullon a coloro che 
abdano in zona Montesacro Telelonare 
ora pianzo fabio Payhan Via M Call 
nacco 15 P B 00139 Roma Tel 
06 8175068 
Vendo Trasmeltiloro di marca FM 30W 
complete di sea tola venlola e gcneraloro 
bilonale di canale occupato C 200 000 - 
Vendo anche collmeare 4 elomonli 908 
ROS 1 1.2 £60 000 MaunZio Marcon, Via 
XI Febbraio 17 2W49 Tradaie Tel 
0331 842453 

Uerco tweeter peerless DT lOHFCewoo- 
ler Philips AD 12100/N8 in buone condi- 
ziom entrambi Giancarlo Campesan, Via 
Lamarmora 133 36100 Vicenza 
Vendesi interprele Basic da 4 Kbyte per i 
NS 8060-SC/MP su 4 EPROM con relative 
microprocessore, prezzo da concordare 
Bassi Alberto. Via Mario Bonavila 35 
47100 Forh - Tel 0543 24345 

Vendo staziono TXTR CB al mighor olle 
rente Tohai 5024 23 CA Prearnplilicalorc 
d'antenna Amplificalote 40W Amlron 
Antenna Rangibost e auto, il lutlo lunzio 
nanle - Prezzo rnmirno 150 000 Massimo 
Brnmbilln Via Nognnelli 6 20045 Besana 
Bnanza Tvi 0362 949366 
Vendo frequenzimetro digitale Marconi 
Instr mod TF 2432. 560 MHz Nuovotnai 
usato C 450 000 Telplonare ore 20 00 
Fulzio Preziali. Via C Bainsb 124 20061 
Carugate Tel 02 9033365 
Allenzlono vendo mixer Amlron 6 canali 
stereo £ 125 000 e sinlomzzntore Amlron 
£45 000 M.crolono RCF £28 000 Orolo 
gi digilali £ 25 000 Sveghe digilali £ 
290 000 ottime' Ampiiticaiore 8W ad rnle- 
grato £ 10 000 (da auto) Amphficalora 5W 
£ 8 000 TX FM 1W £ 60 000 • Anlomo Pi- 
ton. Vm Gioia 8 35100 Padova Tei 
049 653062 
Acqulsto schodn microcomputer, prele- 
renza 8080 Z80 Inviare descnzionesche- 
da base, espansrom e hnguaggi dtspom- 
brll con folocopie schemi e prezzi Maun- 
zio Lazzaretti. Via Funni 14 ■ 27058 Vo- 
ghera ■ Tel 0383 40519 
La Eletlromusic & C comunica di essere 
concessionarla della Eimar Telecomum- 
cazioni Palermo, pet la vendila di Ftnab 
FM larga banda 100W. 200W, 400W. 
700W 1200W. 1600W 2000W, 5000W e 
12 OOOW Per i mesr di giugno e luglro si 
etletluano sconli speciaii Approliltatene 
Eleilromusic & C Cso Umberlo 317 
94013 Leonforlo Tel 0935 61208 
Ccrco tabella con dalr e carallenslrche 
circuiti integralr d'uso oomune (linean 
CMOS - TTL - muUilunziom), per even- 
lualr soslituziom dr componenli monlaggi 
elettronici, accelto anche unitr m volume 
Anlomo Devoto Via Aurelia 25 16043 
Chiavan 
Cerco personal computer possibilrnente 
Apple II PET 2001 o TRS 80. baslanli 8K 
di memona RAM Nicola Assim. Via Na 
ziom Unite 47 - 50126 Firenze ■ Tel 
055 687380 

Le inserzioni dovranno esserci 

inviate utilizzando I'apposita 

cartolina inserita nella rivista. 



GOERZ 
METRAWATT 

METRAWATT ITALIANAsm 

20158 MILANO - Via Teglio 9 - Tel. 6072351 - Telex 332479 METRA I 

METRAVO 1H 
II multimetro 

in tecnica 

professionale 

a basso costo 

IVA 14 V. o 
spese sped. 

Completo di borsa e cavetti con puntali 

□ Scalaaspecchio □ Sicurezza elettrica e 
meccanica secondo nor- 
me VDE e DIN □ Resistenza d'ingresso 

20 kfi/V □ Boccole di collegamento 
con protezione contro 
rnntatti arriHantaii n Riparaz oni estremamen- 

te semphci anche per "do 
it yourself" 

300 

nil 
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+ 
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A fa o \\ 

D 1 o n , a 
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□ 36 portate predisponibili 
tramite commutatore 

5* 
r/ 

>■ 
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0- 0° 
GoQ 

Ci riserviamo di far spedire 
e fatturare il materiale 
da un nostro rivenditore 
qualificato 



JlueUc cAe abfwUa m. 

\ 

O 

♦4 

v 

E NATO 

IE CLUB DEE MICDOCONPUTED 

Sei un appassionato del microcomputer: vuol dire che hai una mente dinamica, perche 
vuoi esplorare un campo dalle applicazioni inesauribi1i. Vuol dire che sei un entu- 
siasta, perche questa ricerca e fonte di soddisfazione e divertimento. 

Ma hai un problema: COMUNICARE. 

Come te, migliaia di appassionati di personal computer sentono I'esigenza di scam- 
biarsi le informazioni, i consigli, i programmi; di mettere in comune le loro espe- 
rienze e i loro problem!, e di farlo rapidamente senza dover attendere mesi prima 
di avere una risposta. 

Ecco perche e nato il CLUB DEL MICROCOMPUTER: per imparare, divertirsi e essere 
amici. 

L' iniziativa e promossa dalla Educator srl, che, incoraggiata dal successo ottenu- 
to con La Scuola di Elettronica, ha ora create questa associazione che oltre a es- 
sere un centro di raccolta e di smistamento delle informazioni attraverso un bol- 
lettino periodico, intende organizzare incontri e iniziative di comune interesse, 
accogliendo i suggerimenti e le idee di tutti i soci. 

Se anche tu desideri comunicare e divertirti, allora sei interessato a questo Club. 
Spedisci subito il tagliando compilato e ti invieremo al piu presto altre informa- 
zioni sui programmi e gli sviluppi del CLUB DEL MICROCOMPUTER. 

Desidei'o riceveve ■informazioni sul 
CLUB DEL MICROCOMPUTER: 

EDUCATOR, sr. I. 
20124 Milano 
via VlttorPisani 22 
(02)6572815-6573050 

Rome . 

Indinizzo  

CAP Ci t to 

Cognome_ Eta 

Ocaupazione Tel. ( ) 
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MISCELATORE 

MICROFONICO UK 713 

Mixer amplificato 
predisposto per servire cinque 
postazioni microfoniche, costituisce un indispensabile accessorio 
per la regia di conferenze stampa, tavole rotonde, dibattiti alia 
radiotelevisione, oppure in sale pubbliche o private. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Impedenza d'ingresso 10 k'.j 
Sensibility (0,7 Vu): 0,5 mV, Impedenza d'usclta: 3000 u 
UK 713 montato 

MULTIMETRO DIGITALE 

UK 428 

e 
>• 

Complete ed 
efficiente strumento 
con precisione di 3 cifre 
e mezza. Alimentazione: 220 Vc.a, 50/60 Hz. Funzioni: Vc,c„ 
Vc.a., Ic.c., Ic.a., R Porlale in V: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 2 kV 
fondo scala, Portate in A: 200 /^A - 2 mA - 20 mA • 200 mA - 2 A 
fondo scala, Portate in <j: 20 Mu - 2 Mu - 200 ku - 20 kn - 2 ka 
Precisione: Vc.c.: scala a 200 mV .0,2%, altre scale t0,5%; 
Vc.a.;'1:1%; Ic.c.; 1-1%; Ic.a.: 12%; Resistenze: i1% 

pF" 

Prescaler 600 MHz 

UK 558 

Utile per aumentare la 
sensibility e la frequenza di utilizzo di 
frequenzimetri con scarse caratteristiche 
d'ingresso. Alimentazione; 5 Vc.c. 
Assorbimento: 75 mA. Sensibility a 100 MHz; 10 mV. 
Sensibility a 600 MHz; 50 mV, Frequenza massima assoluta 
600 MHz Rapporto di divisione; 10 
UK 558 W montato. 

TIMER DIGITALE 

«' ■ r * 
Lf 

'1.3 B 

U 
Concepito 
principalmente per 
I'accensione e lo 
spegnimento programmato di impianti di diffusione sonora. Pud 
luttavia essere usato per moltissime altre applicazioni. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz, Corrente assorbita; 350 mA c.a. 
Massima corrente commutabile; 5 A - 220 V (carico resist.) 
Display orologio; 24 ore. Regolazione indipendente delle ore e dei 
minuti, UK 772 W montato 

MISCELATORE STEREO 

A 6 INGRESSI UK 718 

Si tratta di un mixer con 
caratteristiche decisamente 
professionali, adatto sia al 
funzionamento in sede fissa, sia 
per lavori fuori studio. 
Alimentazione: 
115-220-250 Vc.a. 50/60 Hz 
Ingressi: 4 stereo + mono 
Impedenza ingresso: 
phono 1-2; 47 ka 
Tape-aux 470 ku; micro 120 ka 
Impedenza d'uscita: 4,7 ka. Sensibilita: phono 1-2; 4 mV; Tape- 
aux 120 mV; micro, 1-3-5 mV, Distorsione: < 0,3% 

'Uscita cuffia (stereo): 8 a 

INTERRUTTORE 

E VARIALUCE SENSITIVO 

UK 639 

Allenuatore di luce TRIAC con originale 
sistema di pilotaggio che-richiede 
il semplice tocco con un dito per 
eseguire sia le operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di una 
o piu lampade, 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 

r 

SIRENA ELETTRONICA 

UK 11 W montato 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego 
di circuit! integrati. 
Protezione contro I'inversione di 
polarita. 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Resa acustica: > 100 dB/m 
Assorbimento medio: 500 mA 

MODULATORE DI LUCE 

MICROFONICO UK 726 

Questo kit consente la modulazione della 
luce a mezzo di un microfono. Non sono 
necessari collegamenti eleltrici 
all'amplificatore. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 
Potenza max delle lampade; 500 W 

I 1 
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£ Favoloso per didattica 
E Ultracompatto 

Tubo RC ad alta luminosity 
BOttima sensibility 

Comandi frontaii per un facile impiego 
Ingresso sincro esterno 
Regoiazione assi a copertura continua 

Tubo RC 3" (60 x 50) 
Divisione griglia 10x8 
Fosforo - verde media resistenza 

Asse verticale 
Larghezza di banda: dalla c.c. a 6 MHz 
Commutatore: c.c. c.a. 
Sensibility 10 mV - 10 V 
Attenuatore: 1/1 1/10 1/100 e conlrollo variabile di 
guadagno 22 dB 
Impedenza d'ingresso; 1 MO 35 pF in parallelo 
Tensions massima ingresso: 300 Vc.c. e 600 Vpp 

Asse orlzzontale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz 
Sensibility 0,3 V/Div 
Impedenza d'ingresso: - 1 MO 30 pF in parallelo 
Tensions massima d'ingresso; - 100 Vpp 

Base del tempi 

Frequenza di sweep: 10 -100 Hz /10-1000 Hz /1 -110 kHz 
con variazione continua 
Sincronismo: interno - esterno 
Sensibility sincro interno 1 Div / esterno 2 Vpp 
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 270 x 145 x 190 

mrce) 

DISTRIBUITO 
IN ITALIA 

DALLA GBC 
TEST A MEASURING INSTRUMENTS 
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