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2. Se          è               e dispari:
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La convergenza è da intendersi nel senso 
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Lo sviluppo:
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Esempio 15.
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Esempio 16.
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ANALISI IN FREQUENZA

Se         è un segnale periodico di periodo      
di classe                e normalizzato, le 
espressioni integrali che indicano i suoi 
coefficienti di Fourier 

-tratti1C

sono dette equazioni di analisi
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mentre la sua rappresentazione mediante la 
serie di Fourier ad esso relativa

è detta:
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Essa permette di scrivere il segnale 
come “somma” delle sue  armoniche.



Le equazioni di analisi permettono di 
determinare, per ogni armonica, ampiezza e 
fase, cioè di effettuare la cosiddetta analisi in 
frequenza del segnale.

La rappresentazione grafica della successione 
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possiamo concludere che:
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Per le rappresentazioni grafiche delle 
successioni               e             sono di solito 
utilizzati segmenti verticali;

vengono perciò denominate

spettro di ampiezza  e   spettro di fase
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Inoltre:
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Esempio 17bis.
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