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AIM 65; 
il microcomputer che ha nella sua grande versatility 
d'impiego il suo maggior pregio: sistema di sviluppo, 
controllo di processo, tester, terminale, sistema di istruzione... 
e poi basta solo un po" di fantasia per trovare altre mille 
utili applicazioni. 
Anche il prezzo e quanto mai interessante! 
L'AIM 65 e completo di: stampante caratteri ASCII 20 
colonne - display 20 caratteri ASCII - interfaccia per due 
audio cassette e TTY - tastiera completa di tipo 
terminale - 1 K o 4 K byte RAM - bus espandibile 
esternamente. 
Firmware: - monitor - debugger (trace, break points) - 
assembler - disassembler - text editor - basic. 

Dott. Ing. Giuseppe De Mico s.p.a. 

20121 MILANO 
Via Manzoni, 31 
Tel. (02) 653131-Telex: 312035 
Telegr,:Twinrapid 
Uffici regional! 
Roma/Tonno/Bologna/Padova 
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Sistema didattico 

• Facile da usare 

• Documentazione completa 
anche in italiano 

• Permette 1'analisi completa 
della struttura del 
microprocessore 

• Permette I'apprendimento 
dei linguaggi di 
programmazione 

• Utilissimo per esperimenti 
di laboratorio. 

Sistema di sviluppo 

• Potente monitor 

• Editor ed assembler 
residenti 

• Gestione Files ed 
Interfaccia diretta per 
registratore a cassette 
audio 

• Usa il potente CPU 6502 
Synertek 

• Perfettamente utilizzabile 
come single board computer 
per applicazioni industrial!'. 

Personal Computer 

• Sistema complete ed 
efficiente 

• Basic da 8K su ROM 

• Modulo terminale video 
con tastiera. controlli 
di cursore, uscita per 
stampante! interfaccia 
RS232 e current loop, 
velocila fmo a 9600 Baud, 
maiuscole-minuscole e 
128 caratteri grafici. 
video inverse 

• Colloquio con cassette 
audio a 1200 Baud. 

MIGLIOR RAPPORTO PRESTAZIONI/PREZZO SUL MERCATO. 

COMPREL s.r.l. 

20092 CINISELLO B. (Ml) - VIALE ROMAGNA, 1 
© (02) 6120641/2/3/4/5 - Telex: 332484 COMPRL I 

Uffici regional!: 
40137 BOLOGNA - P za Azzarila, 6 - Tel. (051) 551306 
50127 FIREN2E - Via T, Mabellini, 4 - Tel. (055) 412018 
16033 LAVAGNA (GE) - P.za Marini, 20/10 - Tel. (0185) 301100 
60025 LORETO (AN) - Via Dante Alighieri, 26/B - Tel. (071) 977693 
35100 PADOVA - Via R. De Visiani, 17 - Tel. (049) 750741 
00141 ROMA - Via Muzio Clementi, 58/5 - Tel. (06) 3603463-3600971 
10144 TORINO - Via G. Fagnano, 10 - Tel. (011)472789 
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Cosa 8 un TUN? 
Coaa 8 un 10n7 
Cosa 8 I'ESP? 
Cosa 8 II servizio QT7 
Perch8 'a colpa dl Eleklor? 

Tip! dl semicondutlorl 
Esislono spesso notevoli affinity (ra 
le caralteristiche di molti transistor 
di denominazione diversa. 
E' per questa ragione che Elektor 
presenta nuove abbreviazioni per j 
semicondutlorl comuni: 
• TUP' o 'TUN' (Transistor 

Universale rispettivamenle del 
lipo PNP o NPN) rappresentano 
lutti transistor bassa trequenza 
al silicio aventi le caralteristiche 
seguenli: 

Uceo, max 
Ic. max 
hie, min 
Pioi, max 
(T, min 

20 V 
100 mA 
100 
100 mW 
100 MHz 

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

rispettivamenle al Silicio e al 
Germanio) rappresentano tutti i 
diodi aventi le caralteristiche 
seguenli: 

DUS DUG 
Ufl.ma* 25 V 20 V 
IF, max 100 mA 35 mA 
IR, max I pA 100 uA 
Ptoi, max 250 mW 250 mW 
CD, max 5 pF 10 pF 

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

rappresentano dei transislori al 
silicio di una stessa tamiglia, di 
caralteristiche pressoch8 
similare, ma di quatil8 mlgliore 
I'uno dall'altro. In generale, in 
una stessa famiglia, ogni tipo 
puo essere utilizzalo 
indifferentemente al posto di un 
allro. 

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

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

Valore delle reslstenze e consensalorl 
Fornendo il valore dei componenti. 
le virgole e i multipli di zero 
saranno, per quanto possibile, 
omessl. Le virgole sono sostituile 
da una delle abbreviazioni seguenti, 
tutte utilizzate in campo 
internazionale: 
p (pico) = 10 
n (nano-) = 10 3 

p (micro-) = 10 6 

m (mill-) = 10 3 

k (kilo-) = 103 

M (menage-) = I0E 

G (giga-) = 10s 

Alcuni esempi: 
Valori delle resistenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 D 
Salvo indicazione conlraria, le 
resistenze utilizzate negli schemi 
sono di 1/4 watt, al carbone, di 
tolleranza 5% max. 
Valori di condensatori: 4 p7 = 
4.7 pF = 0.0000000000047 F 
10n =0,01 piF 
10 8 F 
Le tensioni in continua dei 
condensatori dlversi dagli 
elettroliticl si suppone che siano di 
almeno 60V: una buona regola e 
quella di scegllere un valore di 
lensione doppio di quello della 
lensione di alimentazione. 
Puntl di misuta 
Salvo indicazione contraria, le 
tensioni indicate devono essere 
misurate con un voltmetro di 
resistenza inlerna 20 kO/V 
Tensione d'allmenlazlone 
I circuiti sono calcolati per 220 V, 
sinusoidali, 50 Hz. 
Servlzl ai lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredate di un 
modello di circuilo stampato. 
Nella maggioranza dei casi. 
quesli circuiti stampali possono 
essere fornili forali, pronti a 
essere montati, Ogni mese 
Elektor pubbllca I'elenco dei 
circuiti stampali disponibili 
sotlo la sigla EPS (dall'inglese 
Elektor Print Service, servizio di 
circuiti stampali di Elektor). 

Domande Tecniche 
• I lettori possono porre delle 

domarTde lecniche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scella 
pet iscrillo o per telefono. In 
quesl'ultimo caso, 8 possibile 
lelefonare il lunedi dalle ore 
14,00 alle 16.30. Le leltere 
contenenti domande lecniche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per ricevere la 
risposta 8 necessario unire una 
busta affrancala con I'indirizzo 
del richiedente. Le letlere 
spedite da un paese diverse 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
rlsposta Internazionale. 

• II lorto dl Elektor 
Ogni modifica imporlante, 
aggiunta, correzione e/o 
migliorla a progetli di Eleklor 
viene annunciata sulla rubrica 'II 
torto di Elektor'. 
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Questo circuito e 
previsto per fungere da 
campanello da porta 
elettronico, che suona il 
ben noto motivetto 
"Westminster chime" 

p. 11-70 
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Descriviamo un 
termometro che si 
presenta come buon 
esempio della maggior 
ragione di successo dei 
display digital!, la 
possibilita di offrire 
un'indicazione 
chiaramente leggibile. 

p.11-63 

Nella prima parte di 
questo articolo, apparsa 
sul numero scorso di 
Elektor, abbiamo 
spiegato i concetti che 
hanno portato alia 
progettazione 
deH'amplificatore Equin. 
in questa seconda parte 
I'amplificatore "di 
carta", ovvero teorico, 
diviene una 
realizzazione 
praticamente fattibile. 

p.11-23 

IT 

UnKk di rt-MMro MMVC« 
IndlCdio™ IV—# 

Gli indicator! digitali 
stanno sostituendo, in 
molte applicazioni, i 
convenzionali indicatori 
ad indice. 
Questi ultimi, inoltre, 
tendono a risultare piii 
costosi rispetto agli 
equivalent! digitali che 
hanno prezzi in 
diminuzione. 

& 

selektor   11-20 

equin   11-23 

unita di riverbero analogica  11-33 

Recentemente i sislemi di ritardo sono divenuti proponibill, con 11 
risullalo che il riverbero ad alia qualita ed altri eflelti audio sono 
alia portata, anche economica, degll amalori. 
II circuito descritlo rappresenta un sistema alternativo che impiega 
la tecnica analogica. 

linee di ritardo  11-40 

Dopo aver parlato del riverbero e dell'eco nella prima pane di 
questo anicolo, esponiamo ora I'impiego delle linee di ritardo per 
otlenere una varlela di interessanli etfetli speciali come la doppia 
traccia, il vibrato, il phasing, II coro ecc. 
Questo articolo rientra in una ricerca generale sul possibili conlri- 
butl che si possono ricavare dalle linee di ritardo nelle lecniche di 
registrazione di studio e nel sistemi di esaltazione del suono. 

indicatore digitate universale   11-55 

sirene  .»  11-61 

II circuito descritto, presenta una sirena che produce due tonalita 
di effetti sonon. 

termometro      11-63 

il "digibell"   11-70 

microcomputer basic  11-73 

II computer Basic qui descritlo, comprendetrecircuiti che possono 
essere implegati come units piii o meno indipendenli. 

tup tun dug dus 11-82 

mercato   11-87 

Supplemento: 

Corso di Basic (2a parte) 
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Ormai sono in molti a dirlo: 

computer ah poftata di tuti ce m 
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MMD1 \ 
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L'unico 

microcomputer didattico che lavora 

con entrambi i microprocessori 

MMD1-A, assemblato 

C 445.000 + IVA 

MMD1-K. in kit 
isiruziom in itallano 

C 315.000+IVA 

8080^4 eZ-80'.. 

-3f con I'adattatore MMD1-Z80 
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...e che dispone di OUTBOARD 

Display a 7 segmenti con decoder/driver 

Octal Latch 

General Input Port 

Single Step Outboard 

Outboard universale: comprende LR2, LR5, 2 LR 6, LR7 

Per la realizzazione dei 

100 ESPERIMENTI 

descritti e condotti 

passo-passo nei famosi 

LR 4 - 

LR 27 - 

LR 29 - 

LR 50 - 

LR 25 - 

BUGBOOKS 

Vevr 
I 

Puntl di vendita microcomputer MMD1, BUGBOOKS e sussidi didattici 

10064 PINEROLO (TO) (0121) 22444 CAZZADORI Via del Pino 38 
10146 TORINO (011) 773147 GOMA ELETTRONICA Via Valgioie 1 
12051 ALBA(CN) (0173) 49846 CEM di A. Cania Via S Teooaido 4 
12100 CUNEO (0171) 2773 ELECTRONICS via Slaiuio 10a 
13051 BIELLA (VC) (015) 21070 G. LANZA v le Maiieolti 2/4 
15076 OVADA (AL) (0143) 821055 ELTIR di S. Tirandi P.z/a WiiMci deiia Liberia 30 
15100 ALESSANDRIA (0131) 443200 GIOCO SCUOLA via Maaaml 36 
16179 GENOVA (010) 581254 ELETTRONICA LIGURE srl Via Odero 30 
20131 MILANO (02) 2894967 FRANCHI CESARE via Pado.a 72 
20156 MILANO (02) 3086931 AZ ELETTRONICA Via Varesine 205 
21013 GALLARATE (VA) (0331) 797016 ELETTROMECCANICA RICCI Via Poscaslello 16 
21040 CISLAGO (VA) (02) 9630511 ELETTROMECCANICA RICCI Via C Baltisii 792 
21100 VARESE (0332) 281450 ELETTROMECCANICA RICCI Via Parenzo 2 
22100 COMO (031) 507555 SIRO di S. Rosean & C. sas Via P Paoli 47a 
25100 BRESCIA (030) 362304 DETAS SpA Via C Ouarama 16 
27036 MORTARA (PV) (0384) 99960 ZETA DUE AUTOMAZIONE Via Beldiporlo 14 
28040 ARONA (NO) (0322) 3788 CEM di G. & C. Masella Via Mitano 32 
31015 CONEGLIANO (TV) (0438) 34692 ELCO ELETTRONICA Via Uanln 26b 
34133 TRIESTE (040) 30341 RADIO KALIKA Via Ciceione 2 
34170 GORIZIA (0481) 32193 B.E.S. dl Bozzini & Sefcek V le XX Sonembre 37 
35100 PADOVA (049) 654500 ING, G. BALLARIN Via Jaooelli 9 
36016 THIENE (VI) (0445) 361904 ELETTROACUSTICA VENETAVia Fi.enze 24 
38068 ROVERETO (TN) (0464) 33266 AGEC Via Pasubio 68 
40129 BOLOGNA (051) 368913 ZANIBONI ADRIANO Via T Tasso 13/4 
41049 SASSUOLO (MO) (059) 804104 HELLIS di B. Prali P zza Amenodoia 1 
41100 MODENA (059) 300303 LART ELETTRONICA Via Bellinzona 3?a 
71100 FOGGIA (0881) 72553 ATET di D. Fenga Via L Zupoeiia 28 
80125 NAPOLI (081) 630006 A.E.P. srl via TerracinaSii 
95128 CATANIA (095) 447377 RENZI ANTONIO Via Papale SI 

MICROLEM 
20131 MILANO 

Via Monteverdi 5 

division© didattica 

■ 0 

■n r 

i 

Uffici commerciali 
20131 MILANO, Via Piccinni 27 
(02) 220317 - 220326 - 200449 - 272153 
36016 THIENE (VI), Via Valbella cond, Alfa 
(0445) 364961 - 363890 
10122 TORINO, C.so Palestro 3 
(011) 541686 - 546859 
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certi oscilloscopi 

da 15 mhz costano 

piu di L. SOO.OOO 

-> GOULD ADVANCE {ruJOV& OS255 e I'alternativa 

banda passante DC • 15 MHz 
2 canali con sensibility 2 mV/cm 

L. 595.000* e 2 anni di garanzia 
schermo retlangolare 8x10 cm 
con alta luminosila 

somma e differenza algebrica 
del canalT 1 e 2 mediante 
i comandi ADD e INV CHZ 

Sincronismo TV automatico 
con separatore comandalo 
dalla Time Base 

^ r". M on mi ■ ■■ - J . . " 

V.i' ^ 

V % ^ 
-v 

IP.- 
w sS * 1 

, i1' i V»i MM '•"i" 

l-T 

nuovo 
modello c.i (• OS25S oftre 
prestazioni 
ancora 
migliorate rispetto 
al precedents 
modello OS250B, 
riconosciuto da 
migliaia di utilizzatori 
il miglior oscilloscopio a 15 MHz per i 
suo ottimo rapporto prestazioni/prezzo 

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

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

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

Se le Vostre esigenze si fermano a 12 MHz, il modello OS253 e Talternativa: I 4.Qf\ OOfl 
stessa qualita Gould Advance, stessa garanzia di 2 anni, ancora piii conveniente 

OS253 

OS255 

OS260 

OS1000B 

12 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
2 mV/cm - x-y 
15 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
2 mV/cm - sine. TV - x-y 
15 MHz - doppio raggio 
8x10 cm - 2 mV/cm - x-y 
20 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
5 mV/cm - linea di ritardo 

TUTTI I MODELLI HANNO CONSEGNA PRONTA 

OAl* 

OS1100 

OS3000A 

OS3500 

OS4000 

OS4100 

30 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
1 mV/cm - trigger delay - x-y 
40 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
5 mV/cm - 2 basi dei tempi 
60 MHz - 2 canali - 8x10 cm 
5 mV/cm - 2 basi dei tempi 

Oscilloscopio a memoria digitals 
1024x8 bit - sampling rale 550 ns 
Oscilloscopio a memoria digilale 
1024x8 bit - 100m V/cm - 1ms 

' Mag 79 - Pag alia consegna, IVA ©sclusa.' Lgs = Lire 1700 3- 

una gamma completa di strumenti eletlronlci 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 

EK 11/79 elettronucleonica S.p.A. 
Desidero 
D maggiorl intormazionl su gti Oscilloscopi 

Gould Advance modello  
J avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 

Gould Advance modello....    

Nome e Cognome   

Ditla o Ente   

Indinzzo     
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BBC 
BROWN BOVERI 

GOERZ 
METRAWATT 

METRAWATT ITALIANA sm 
20158 MILANO - Via Teglio 9 - Tel. 6072351 - Telex 332479 METRAI 

METRAVO1H II multimetro 

in tecnica 

professionale 

a basso costo 

Complete di borsa e cavetti con puntali 

□ Scalaaspecchio □ Sicurezza elettrica e 
meccanica secondo nor- 
meVDEeDIN 

□ Boccole di collegamento 
con protezione contro 
contatti accidental i. 

□ Resistenzad'ingresso 
20 kil/V 

□ Riparazioni estremamen- 
te semplici anche per "do 
it yourself" 

:V. DW 

& 900+ 
v/ 

iva 
/' 

\ 

■S cfi 

<< 

□ 36 portate predisponibili 
tramite commutatore 

n 
r6£ 

»v.- 

AO 
e1^ SP 

0^ 
NlO 

4^ vP 
r#- 

c9 
IN® 

el^ 
pp 

Ci riserviamo di far spedire 
e fatturare il materials 
da un nostro rivenditore 
qualificato 
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DIMENTICA LANAL0GIC0 

II nuovo multimetro digitate FLUKE 8022A ha il 
prezzo di un buon tester analogico. 
Acquistando un Fluke avrai perd uno strumento 
indistruttibile con 6 funzioni, 24 scale, precisione 
controllata da un cristallo di quarzo e protezione 
totale anche nella scala degli ohms. 
Compatto, leggero, robusto il Fluke 8022A b 
complete di cavetti speciali di sicurezza per 
misure in alta tensione. 

Passa al Digitale 

con FLUKE! 
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Misura resistenze, tensioni e correnti continue 
ed alternate e prova i diodi. 
Dimentica il tester analogico, 
non aspettare ulteriormente, 
regalati un Fluke digitale. 
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della START S.p.A. 
20068 PESCHIERA B. (Ml) 
VIA G. Dl V1TTORIO « 
TELEF. 5470424 / 425 / 426 
TELEX: UNAHOM 310323 

Uffioi: 20136 Milano - Via Francesco Brioschi 33 - Tel. 8322852 (4 linee) 
STRUMENTI Dl MISURA E CONTROLLO ELETTRONICI 
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Frequenzimetri digital! 

MAX 50 

m 

Frequenzimetro tascabile 

Display a 6 digit LED 
Range di frequenza: 100 Hz + 50 MHz 
Risoluzione: 100 Hz 
Sensibilita: 30 mV (100 Hz - 30 MHz); 100 mV (30 MHz - 50 MHz) 
Impedenza: > 1 Mn 
Alimentazione: a batterie o esterna 
Espandibile a 500 MHz con jl PRESCALER PS500 
Dimensioni: 76 x 152 x 38 mm 
Peso: 227 g 
Codice GBC: SM/4030-00 L. 140.000 

MAX100 

Frequenzimetro da laboratorio 

■ Display a 8 digit LED 
■ Range di frequenza. 20 Hz ^ 100 MHz 
■ Risoluzione: 1 Hz 
■ Sensibilita; .30 mV (20 Hz -r 50 MHz); 

100 mV (50 MHz -r 80 MHz); 
300 mV (ollre gli 80 MHz) 

■ Impedenza: 1 MS7 
■ Alimentazione; a batterie o esterna 
■ Espandibile a 500 MHz con il PRESCALER PS500 
■ Codice GBC: SM/4025-00 L. 201.000 

ACCESSOR I PER FREQUENZIMETRI 
■ MMC5 Custodia MAX50 SM/4049-00 L. 9.000 
■ 100CA2 Adattatore 220V/50-60 Hz 

MAX100 SM/4045-00 L. 16.000 
■ 100MWA Mini Whip Antenna 

MAX100 SM/4040-00 L. 6.500 

W 

m 

PRESCALER PS500 

Compatibile col MAX50 e MAX 100 e con tutti i frequenzimetri 
in grado di leggere frequenze di 50 MHz 
Sensibility: 250 mV 
Frequenza: 550 MHz 
Impedenza: 50 n 
Alimentazione: 7-^10 Vc.c. 
Codice GBC: SM/4035-00 L. 91.000 

PREZ2I IVATI 



abbonarsi conviene 
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Si riceve la rivista preferita, fresca di 
stampa, a casa propria. 

Si ha la certezza di non perdere alcun 
numero (c'e semprc qualcosa di 
interessante nei numeri che si perdono..) 

Si risparmia parecchio e ci si pone al 
riparo da eventuali aumenti di prezzo. 

Si riceve la Carta GBC 1980 un 
privilegio riservato agli abbonati alle 
riviste JCE, che da diritto a 
moltissime facilitazioni, sconli su 
prodotti, offerte speciali e cosi via. 

Si usufruisce dello sconto 10% su tutti 
i libri editi o distribuiti dalla JCE. 

Si ricevono bellissimi e soprattutto 
utilissimi doni... 

Qualche esempio: 

11 Transistor Equivalents Cross 
Reference Guide un manuale che 
risolve ogni problema di sostituzione 
di transistori riportando le equivalenze 
fra le produzioni Texas, National, 
Mitshubishi, Siemens, Fairchild, 
General Electric, Motorola, AEG 
Telefunken, RCA, Hitachi, 
Westinghouse, Philips, Toshiba. 

La Nuovissima guida del Riparatore TV 
Color un libro aggiornalissimo e unico 
nel suo genere, indispensabile per gli 
addetti al servizio riparazione TV. 

La Guida Radio TV 1980 con 
Pelencazione completa di tutte le 
emittenti radio televisive italiane, la 
loro frequenza, il loro indirizzo. 

Le riviste "leader" in elettronica. 



la garanzia di una 

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

Sperimcntare, ad esempio, e riconosciuta come la piu fantasiosa rivista italiana per 
appassionati di autocostruzioni elettroniche. Una vera e propria miniera di "idee per chi 
ama far da se". Non a caso i suoi articoli sono spesso ripresi da autorevoli riviste 
straniere. 

Selezione di tecnica, e da oltre un ventennio la piu apprezzata e diffusa rivista italiana per 
tecnici, radio-teleriparatori e studenti, da molti e considerata anche un libro di testo 
sempre aggiornato. La rivista ultimamente rivolge il suo interesse anche ai problemi 
commerciali del settore e dedica crescente spazio alia strumentazione elettronica con 
"special" di grande interesse e alia musica elettronica. 

Elektor, la rivista edita in tutta Europa che interessa tanto lo sperimentatore quanto il 
professionista di elettronica. I montaggi che la rivista propone, impiegano componenti 

PROPOSTE TARIFFE DONI 

A) Abbonamenlo 1980 a 
SPERIMENTARE 

L. 14.000 
anziche L. 18.000 
(eslero L. 20 000) 

— Carta dl sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 di Sperimentare (Valore L. 500) 

B) Abbonamenlo 1980 a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 15.000 
anzich6 L. 18.000 
(eslero L. 21.000) 

— Carla di sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 di Selezione dl tecnica (Valore L. 500) 

C) Abbonamenlo 1980 a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anzich6 L. 24.000 
(eslero L. 29.000) — Carla dl sconlo GBC 1980 

D) Abbonamenlo 1980 a 
MILLECANALI 

L. 16.000 
anziche L. 18.000 
(eslero L, 22.000) 

— Carla di sconto GBC 1980 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L, 3.000) 

E) Abbonamenlo 1980 a 
MN (Millecanali Notizie) 

L. 20.000 
anziche L. 25.000 
(eslero L 30,000) 

— Carla di sconlo GBC 1980 

F) Abbonamenlo 1980 a 
MILLECANALI + 
MN (Millecanali Notizie) 

L. 34.000 
anzich6 L. 43.000 
(eslero L. 48 000) 

— Carla di sconlo GBC 1980 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 

G) Abbonamenlo 1980 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 27.000 
anziche L. 36.000 (eslero L 39.000) 

— Carla di sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 di Sperimentare (valore L. 500) 
— Indice 1979 di Selezione dl Tecnica (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 

H) Abbonamenlo 1980 a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 31.000 
anziche L. 42,000 (eslero L 44.000) 

— Carta di sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 dl Sperimentare (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 

1) Abbonamenlo 1980 a 
SPERIMENTARE + 
MILLECANALI 

L. 28.000 
anzich6 L. 36.000 (eslero L. 40 000) 

— Carla di sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 di Sperimentare 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 

L) Abbonamenlo 1980 a 
SELEZIONE DI TECNICA + 
ELEKTOR 

L. 32.000 
anziche L. 42.000 (eslero L. 45,000) 

— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 
— Carla di sconlo GBC 1980 
— Indice 1979 dl Selezione dl Tecnica (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 

INOLTRE ... a tutti gli abbonati sconto 10% sui libri edit! o distribuiti dalla JCE. 



scelta sicura. ¥ 

moderni con speciale inclinazione per gli IC, lineari e digitali piu economici. Elektor 
stimola i lettori a seguire da vicino ogni progresso in elettronica. 

Millecanali, la prima rivista italiana di broadcast, creo fin dal primo numero scalpore ed 
interesse. Oggi, grazie alia sua indiscussa professionalila e- Tunica rivista che "fa 
opinione" nelTaffascinante mondo delle radio e televisioni locali. 

MN, (Millecanali Notizie) costituisce il complemento ideate di Millecanali. La periodicita 
quattordicinale, rende questo strumento di attualita agile e snello. MN oltre a una 
completa rassegna stampa relativa a TV locali. Rai, ecc. segnala anche, conferenze, 
materiali, programmi, ecc. 

Gli abbonati alle riviste JCE sono da sempre in continue aumento e costituiscono la 
nostra migliore pubblicila. 
Entrate anche voi nella elite dei nostri abbonati ... una categoria di privilegiati. 

Le riviste "leader" cui "abbonarsi conviene". 

PROPOSTE TARIFFE DONI 

M) Abbonamento 1980 a 
SELEZIONE DI TECNICA + 
MILLECANALI 

L. 29.000 
anzichd L. 36.000 leslero I 41,0001 

— Carla di Sconto GBC 1980 
— Indlce 1979 di Selezione di Tecnica (Valore L. 500) 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 

N) Abbonamento 1980 a 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

L. 33.000 
anziche L. 42.000 
(eslaro L 42 0001 

— Carta di sconto GBC 1980 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 

O) Abbonamento 1980 a 
SPERIMENTARE+ 
SELEZIONE DI TECNICA + 
ELEKTOR 

L. 43.000 
anzichd L. 60.000 (eslero L. 60 0001 

— Carla di sconto GB.C 1980 
— Indlce 1979 di Sperimenlare (Valore L. 500) 
— Indice 1979 di Selezione di Tecnica (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 
— Nuovissima Guida del Riparatore TV Color (Valore L. 8.000) 

P) Abbonamento 1980 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA + 
MILLECANALI 

L. 40.000 
anzichd L. 54.000 (eslero L 56.0001 

— Carta di sconto GBC 1980 
— Indice 1979 di Sperimenlare (Valore L. 500) 
— Indice 1979 di Selezione di Tecnica (valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 

Q) Abbonamento 1980 a 
SELEZIONE DI TECNICA + 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

L. 45.000 
anziche L. 60.000 (eslero L. 62 000) 

— Carla di sconto GBC 1980 
— Indice 1979 di Selezione di Tecnica (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 
— Guida Radio TV 1980 (valore L. 3.000) 

R) Abbonamento 1980 a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

L. 44.000 
anzichd L. 60.000 (eslero L, 61 000) 

— Carla di sconto GBC 1980 
— Indlce 1979 di Sperimenlare (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 

S) Abbonamento 1980 a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA + 
ELEKTOR + 
MILLECANALI + 
MN (Millecanali Notizie) 

L. 60.000 
anzichd L 103.000 (eslero L. 85,000) 

— Carla di sconto GBC 1980 
— Indlce 1979 di Sperimenlare (valore L. 500) 
— Indice 1979 di Selezione di Tecnica (Valore L. 500) 
— Transistor Equivalents Cross Reference Guide (Valore L. 8.000) 
— Guida Radio TV 1980 (Valore L. 3.000) 
— Nuovissima Guida del riparatore TV Color (Valore L. 8.000) 

ATTENZIONE 
Per i versamenti uiilizzate il modulo di c/c postale inserito in questa rivista. 

QUESTE CONDIZIONI SONO VALIDE 
FINO AL 15-1-1980 

Dopo tale data sard ancora possibile sotto- 
scrivere abbonamenti alle tariffe Indicate 
ma si perderd il diritto di doni. 



e per chi 

rinnova Tabbonamento 

ad almeno una rivista JCE 

omacigio 

il 1° volume 

degli 

"APPUNTI 

di 

ELETTRONICA" 

un'opera eccezionale in 10 volumi 

Gli appunti di elettronica dal 1980 
non saranno piu inseriti nella 
rivista Sperimentare ma saranno 
pubblicati in volumi separati per 
soddisfare una precisa richiesta dei 
nostri lettori. 



a chi si abbona 

ad almeno due riviste JCE 

s^biitos^ 

sui seguenti libri :* 

1) AUDIO HANDBOOK 
Un manuaic di piogctiaztonc audio con di- 
scussioni parucolareggiate c progciti complc- 
ll. 
L. 9.500 (Abb. L, 4.750) 

10) IL BUGBOOK III 
Questo libro forniscc una parola definuiva 
sull'argomenio "8080A" divenuto ormai un 
classico nella leticraiura iccnica sui micropro- 
ccssori. 
L. 19.000 (Abb. L. 9.500) 

11) LA PROGETTAZIONE DEI FIL FRl ATTI- 
VI CON ESPERIMENTI 
Tuito quanluc ncccssano saperc sui liltn am- 
vi con numerosi cscmpi praiici ed espenmcnii. 
L. 15.000 (Abb. L. 7.500) 

12) LA PROGETTAZIONE DEGLI AMPLIFl- 
CATORI OPFRAZIONALI CON ESPERI- 
MENTI 
11 libro spicga il tunzionamcmo degli OP- 
AMP. nc illustra alcunc applicazioni praiichc 
c lor msec numerosi cspcrimcnli. 
L 15.000 (Abb. L, 7.500) 

17) LESSICO DEI MICROPROCESSOR! 
Tune Ic dcfinizioni relative ai microproccsso- 
ri, 
L. 3.200 (Abb. L. 1.600) 

2) MANUAtE PRATICO DEL RIPARATO- 
RE RADIO TV 
Un autennco strumcnio di lavoro per i radio- 
iclehparaiori. 
L. 18.500 (Abb. L. 9.250) 

18) INTRODUZIONE AL PERSONAL H BUSI- 
NESS COMPUTING 
11 pnmo libro che chiahscc lutti i "misieri" dci 
personal c business computers. 
L. 14.000 (Abb. L. 7.000) 

3) SC/MP 
Applicazioni c programmi di utilila generate 
sul microprocessore SC/MP 
L. 9.500 (Abb. 4.750) 

4) IL BUG BOOK V 
F.spenmcnii iniroduinviaH'cleilronicadigna- 
Ic. alia programmazionc cd airinierfaccia- 
roento del microprocessore 8080A. 
L. 19.000 (Abb. L. 9.500) 

19) LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITl 
PLL CON ESPERIMENTI 
Teoria applicazioni cd cspcrimcnli con i cir- 
cuili "Phase Loched Loop". 
L. 14.000 . (Abb. L 7.000) 

2U) MANUAL! DI SOSTITU/IONF Df 1 TRAN- 
SlSTORI Gl APPONESI 
Equisalcnzc Ira Ic ptojuziom Sony, Toshiba. 
Nec lliluchi. Fujiisu. Maisushiia, Mitsubishi 
c Sanyo. 
L 5.000 (Abb, 1. 2.500) 

311 EQUIVALEN/.E I CARATTERISTICHE 
DEI TRANSISTORI 
Un nianu.de comprcndcnlc r dad complcli 
di ollrc 10.000 irunsistori 
1- 6 000 (Abb L. 3.000) 

5) IL BUGBOOK VI 
Complcta la iratiazione del Bugbook V 
L 19.000 (Abb L. 9.500) 

6) IL TIMER 555 
Dcscrivc circa 100 circuit! uiilimnli il Timer 
555 e numcrosi cspcrimcnli. 
L. 8.600 (Abb. L. 4.300) 

7) IL BUGBOOK I 
Espenmcnii sui circuili logic) e di memona, 
uiiliuami circuili micgraii TTL. 
L 18.00 (Abb. L. 9.000) 

8) IL BUGBOOK 11 
Compteia la iratiazione del Bugbook 1. 
L. 18.000 (Abb. L. 9.000) 

13) CORSO DI ELETTRONICA FONDAMEN- 
TALE CON ESPERIMENTI 
Un libro per chi vuolc imparare panendo da 
zero. 
L 15.000 (Abb. L.7.500) 

14) AUDIO & HI Fl 
Tuito qucllo chcoccorrc sapcrcsulPargomen- 
10 spccifico. 
L. 6.000 (Abb. L. 3000) 

15) COMPRENDERE L'ELETTRONICA A 
STATO SOLI DO 
DalPaiomo ai circuili micgraii in una forma 
vcramcnte didailica. 
L. 14.000 (Abb. L 7.0001 

22) TABELLE EOUIVaLEN/E SEMiGONDUT- 
IORI E TUBI PROFESSIONAL! 
Transislon, Diodi. LED. CircuHl micgraii lo- 
gici. analogi c Imeari. MOS. lubi elciironici 
nrol'essionali e vidicons 
L 5.000 (Abb L 2 500» 

9) IL BUGBOOK lla 
Espenmcnii di inlcrfacciamcnto c irasmtssio- 
ne dati uiilizzanii il riccviiorc/irasmcttitore 
universale asincrono (Uarl) cd il Loop di cor- 
renie a 20 mA. 
L. 4.500 (Abb. L. 2.250) 

16) INTRODUZIONE PRATICA ALLTMPIE- 
GO DEI CIRCU1T1INTEGRATI DIGITA- 
Ll 
Cosa sono c come si usano i Cl digiiali. 
L 7 000 (Abb L 3.5001 

23) HSERCITAZIONI DIGIIALI 
Misure applnaic di ICcmchc digiiali ed im- 
pulsive. 
L J OOO (AOh 1.. 2,0001 

* Valido fino al 31-1-1980 perun massimodi 5 libri 

> 
TAGLIANDO D ORDINE OFFERTA SPECIALE LIBRI SCONTO 50% 
RISERVATA AGLI ABBONATI AD ALMENO DDE RIVISTE .ICE. 

Da inviare a JCE - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Ciniscllo B. 

Nome     
Cognome  Via  
Citta CAP  
Codice Fiscale (indispensabiic per aziende)    
Data Firma  

Inviatemi i seguenti libri: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
(sbarrare il numero che interessa) ' 3 5 7 9 II 13 15 17 19 21 23 

□ Paghero al postino il prezzo indicato nella vostra offerta speciale + spese di spedizione 
□ Allegno assegno n0 di L  

(in questo caso la spedizione e gratuita) 

Mi sono abbonato a: □ Elektor a mezzo: 
□ Selezione di T. □ Millecanali □ c/c postale □ Presso il negozio 
□ Sperimentare □ M.N. (Millecanali Notizie) □ assegno □ 



Siamo stati i primi.. 

a proporre un oscllloscopio professionale sotto il "Tetto" delle 500.000 lire. 
Ricordate 11 vecchio 12-4DA? e ancora II nostro piu accanito concorrente: infatti 

chi I'ha acquistato (e sono stati In molt!) non vuol saperne di cambiarlo. Ma guardate: 

ASSEZ 
ROTAZIONE TRACCE 
ASTIGM ATISMO 

SCHERMO DA 5" (8*10 cm.) 
CON RETICOLO INTERNO 

DIMENSION): ALT. 17 cm. 
LARGH. 28 cm. 
PROF. 30 em. 

TRIGGER AUTO-NORM-EXT 
SI) ENTRAMBII CANAU CON 
SEPARATORE AUTOMATICO TV 

CAUBRATORE 
INTERNO 

SENSIBILITA 
DI SMV/CM 

. Ora siamo gli unici 

in grade di offrirvi una nuova generazione di oscilioscopi europei a doppia , 
traccia, 12 MHz, ultracompatti (grazie al nuovo, ridottissimo, 

CRT che la Brimar ha sviluppato per noi) al prezzo di 

••••• 

Farnell Italia s.r.l. 
Via Mamell, 31 - 20129 M1LANO - Tel, (02) 7380645 - 733178 

Vlste le caratterlstiche, pensatecl un po' non ne vale la pena? 
| □ Dasldero avere maggiofi inlormazioni 
, □ OKidero nservaie n mio DT 12-5 Voglialemi 

m 01 acquisio 
conlarmate le condizio- 

DISPONIBILE A STOCK PRESSO: 

SASSUOLO - HELLIS 
TORINO - CARTER 
CHIAVARI -GOLD 
ROMA - SILV 
NAPOLI - E.D.L. 

Tel. 059/804104 
Tel. 011/592512 
Tel. 0185/300773 
Tel. 06/8313092 
Tel. 081/632335 

Cognome 

BOLZANO - RAOIOMARKET Tel. 0471/37407 
TRIESTE - RADIOKALIKA Tel. 040/30341 
CATANIA • THYRISTOR Tel. 095/444581 ■Pieui vaMi al 31 '12' 79IVA Esolusa Pag alia coasegna 
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UK733A 

a r>: 

INTERRUTTORE 

E VARIALUCE 

SENSITIVO 

UK 639 

Attenuatore di luce TRIAC con origina- 
le sistema di pilotaggio che richiede 
il semplice tocco con un dito per ese- 
guire sia le operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di 
una o piu lampade. 
Gli impieghi dell'UK 639 sono svariali; 
attenuazione delle luci negli apparta- 
menti, nei negozi, nelle sale di proie- 
zione, nei laboratori fotografici ecc. 

GENERATORE 

DI RETICOLO 

UK 993 

Economico ed efficiente generatore 
di reticolo per regolazione della con- 
vergenza statica e dinamica dei te- 
levisori a oolpri e per sostituire il 
monoscopio helle regolazioni di li- 
nearity verticale e orizzontale. 
Possibility di visualizzare sullo scher- 
mo TV un reticolo bianco a righe 
perpendicolari oppure una serie di 
righe orizzontali o verticali. 
Alimentazione autonoma a batteria. 

LUCI 

PSICHEDELICHE 

3 x1000 W 

UK 733-A 

Modulalore di luce capace di pilotare 
Ire parchi lampade da 1 kW cadauno, 
con separazione dei toni provenienti 
dall'ingresso in bassi, medi e alti. 
L'eccellente sensibility e la possibili- 
ty di regolazione del livello d'interven- 
to per ciscun tono, consentono una 
grande flessibility d'impiego. II risul- 
lato si otliene con segnale d'ingresso 
a basso livello, ed e trascurabile il ca- 
rico presentalo all'ampliticatord ser- 
vilo. Schema completamenteallo sta- 
te solido. con uso di circuito integrate. 

Hi- 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V c.a 50 Hz. 
Potenza passante: 250 W max 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 9 Vc.c. 
Assorbimento: 1,5 mA 
Frequenza uscita: banda III3 

Dimensioni: 145 x 100 x 56 

" .-r 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 
115 - 230 V c.a. 50/60 Hz. 

Potenza massima uscita lampade: 
3 x 1 kW 

Sensibility d'ingresso: 
regolabile; 50 mV 
Impedenza d'ingresso: 22 kO 
Semiconduftori impiegati: 
Circuito integrate: LM 3401 N 
Diodi: 2 x 1 N 4002, 6 x IN 4148 
Triac; 3 x TX AL 226B 
Ingombro: 180 x 70 x 220 
Peso: 760 g 

v. V y 
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L'eta della bio-elettronica 
La batlaglia per il dominio nella tecnolo- 
gia delle infonnazioni e poco seguita dai 
polilici e meno compresa dall'iiomo della 
strada. Ma I'Europa non ha dubbi su do 
die e in gioco -come afferma Douglas Ste- 
venson, vice presidente della ITT semicon- 
dutlori e componenti, dirigente del 
grupno.-L'era dei biocomponenli nella 
quale I'uomo potra comandare le macchi- 
ne solo con il pensiero, e prossima. 
CinquanTanni fa, non sarebbe stalo facile 
formulare una previsione del genere. Nel 
celebre 1929, moili erano ottimisli, sulla 
borsa di New York, ma il crollo di ottobrc 
avvenne egualmente, ed il mondo non 
cmerse dalla Grande Depressione sino al- 
I'inizio della seconda guerra mondiale. 
Se io avessi formulate una previsione nel 
1929, sullo sviluppo dei componenti elet- 
tronici, avrei senza dubbio commesso ana 
serie di errori. Sebbene gia allora fossero 
noli i piu comuni clememi circuitali.come 
le resistenze, i condensatori, le induttanze, 
le valvole, i tubi a raggi catodici, in nessun 
modo avrei potuto prevedere lo sviluppo 
della lecnologia dei semicondultori. 
Si doveva ancora attende vent'anni perche 
il transistor facesse la sua apparizione! 
Dopo questo evento fondamentale, il rit- 
mo dello sviluppo ha preso lacorsa. Le co- 
se cambiano in modo talmente rapido.che 
1'unico periodo per il quale si possono for- 
mulare previsoni. e quello del breve termi- 
ne. 
Tultavia, certe tendenze. mostrano il loro 
orienlamcmo. ed alire possono essere pre- 
viste. Per esempio, il numero di persone 
impiegate nclLindustria dei componenti 
elettronici continua a diminuire. Nello 
stesso tempo, queste poche persone svilup- 
pano e producono una varieta sempre 
maggiore ed tin volume sempre piu grande 
di parti. 
E importante distinguere Ira volume e im- 
porto. In termini reali, tutta I'industria sa- 
lira come importo nei prossimi dieci anni. 
ma non di piu del cinque per cento all'an- 
no, sebbene in termini puramente fisici. il 
numero di funzioni che possono essere 
svolte, dal punto di vista produtlivo. possa 
aumentare nell'ordine del 20 oppure 30 
per cento all'anno. 
£ indubbio che Peleltronica avra tin ruolo 
sempre piii primario nella nostra vita. 

Verso una societa del tempo libero 

Osserviamo le applicazioni comuni. Molli 
sistemi che consentono di ridurre il lavoro 
umano nella casa, sono basati sulla grande 
scopena del diciannovesimo secolo: il mo- 
tore elettrico. 
Questo e stato il fattore tecnico che e inter- 
venuto a rendere non necessario il perso- 
nate di servizio domestico per la nostra so- 
cieta, ed a sopprimerne la presenza quasi 
dovunque. 

Ora sono disponibih tantissimi apparecchi 
che aiutano a risparmiare il lavoro. e che si 
basano su motori dalla potenza di una fra- 
zione di cavallo, come quelli impiegati ne- 
gli aspirapolvere, nelle macchine per lava- 
re, per essiccare, nelle iucidalrici, nei 
frullatori, negli asciugacapelli. nelle pom- 
pe, nei tosaerba e nei vari altrezzi. 
Essenzialmente, tuttavia, queste sono con- 
quisle tecniche ancora supcrficiali. L'im- 
patto deU'elettronica sulk atirezzature di 
casa. avra modo di rendere la vita piu pia- 
cevole, Vi saranno piu media peril diverti- 
mento, gia apparsi sotto forma di apparec- 
chi radio, televisori, sistemi hi-fi, 
registratori, e piu recentemente come vide- 
ogames. 
Un dispositive dallo sviluppo abbastanza 
recente, come il calcolatore tascabile, e 
I'indicazione di cio che si approssima. 
Vi sara un'area dallo sviluppo enorme nel 
campo della computerizzazione; lutli i 
procedimenti che comprendono I'accumo- 
lo di informazioni. la relativa Irasmissio- 
ne. ed un modo di indicarle, fara capo a 
questa tecnica. II numero di sistemi atli a 
lavorare in tal modo, avra un nelto incre- 
mento anche nella casa, e piu ancora nel- 
Lindustria e nel commercio. 
L'elettronica rendera le nostre vile piii li- 
bere, facendosi carico di rammentare cose 
semplici ma necessarie, come farle e quan- 
do devono essere fatte. 
Un esempio che poi non e tanlo avanzalo, 
o lontano, e la programmazione familiare 
dell'uso della televisione. 
E possibile produrre una sorta di giornale 
d'informazione relativo ai programmi. 
con delle barre di riferimento in codice per 
quelli preferiti in tal modo. una setlimana 
prima, il fruitore, puo selezionare i pro- 
grammi che intende vedere, e con una pen- 
na luminosa, annotate i riferimenti relati- 

vi. Questi riferimenti possono essere 
memorizzati nel televisore, che cosi facen- 
do sara acceso e spento quando interven- 
gono gli orari giusti. 
Questa e solo una semplice applicazione 
pratica di come, nei prossimi dieci anni. 
organizzeremo pane delle nostre relazioni 
con I'esterno nella vita di tutti i giorni. 
I nostri metodi presenti, sembreranno al- 
lora alquanto antiquanti. 
Un'altra applicazione che e in gran pro- 
gresso, e il seltore della sicurezza. Questo 
va dalla serratura a programma individua- 
le al sistema completo di sorveglianza, 
controllo allarme. 
Non e tanto previsto un fuluro per i dispo- 
silivi singoli, quanto peri sistemi integrati, 
Questi saranno dei sistemi di automazione 
tanto compatti da poter essere disposti 
sotto ad uno scalino o da occupare poco 
spazio in un angolo di una credenza, ma 
potranno fare di tutto, ad iniziar dal con- 
trollo delle luci, del riscaldamento cenlra- 
le. e di tutte le macchine casalinghe, come 
quelle per cuocere e per lavare. I sistemi 
avranno diversi indicatori per i vari consu- 
mi di eleltricita, di gas, di acqua. 
In un prossimo futuro, prevediamo che la 
casa sara collegata con il mondo esterno 
tramite una combinazione di telefono e te- 
levisione. 
Senza dover uscire di casa, ognuno potra 
consultare una banca di dati, gestita trami- 
te computer comprendente anche fatti mi- 
nuti, notizie secondarie ed ogni genere di 
servizio. Collegando il sistema di automa- 
zione casalingo con il telefono ed il com- 
plesso TV, sara possibile avere ogni ele- 
mento essenziale per registrare, 
conlrollare, trasmettere e mostrare ogni 
informazione. 
Molte delle nostre attuali attivita che im- 
plicano di uscire qual che sia il tempo, di 

I 

«r 



selektor eleklor novembre 1979 — 11-21 

cercare un parcheggio. di combattere nel 
iraffico, rimanendo loniano da casa, in fu- 
ture saranno realizzate standosene in pol- 
trona. 
Tulti i sistemi delti, saranno basali su si- 
siemi a rnicroprocessore a basso costo e 
basso consume di energia, moiio potenii. 
La notevole flessibilita dei microprocesso- 
ri data un eccezionale impetoallo sviluppo 
dei sistemi di automazione. La tecnologia 
gia esistenle oggi, ci accompagner^ nei 
prossimi 10 15 anni. La questione e solo 
come applicarla al meglio. 

Un mondo che dipende 
daU'energia 

Forse. sviluppi come questi, non saranno 
poi lanto lacili da introdurre in una society 
impigrita o diretta verso il tempo libero, a 
seconda dei punti di vista. Comunque vi e 
anche una necessila econor.iica. Ogni gior- 
no di piu diviene chiaro che II punto evi- 
denziatosi negli anni "70estate il rapidissi- 
mo incremento nel costo del petrolio, dalla 
fine del 1973. Questo. ci ha fatlo divenir fa- 
miliare Tidea che le risorse nel mondo non 
sono infinite e devono essere quindi ben 
conservale. Tutta la genie deve rendersi 
conto che I'elevalo aumento dei consumi 
che si e verificato negli anni '60. ormai non 
e piu possibile. 

In questo senso, I'eleltronica ha due con- 
tribuli da dare. 
A parte il risparmio neU'energia. I'eleltro- 
nica puo rendcrc possibile un tentalivodel 
lutto nuovo di risolvere il problema. Vi e 
un mondo di differenza tra le comunica- 
zioni fisiche e le telecomunicazioni. E mol- 
to piit facile ed economico dislribuire le in- 
formazioni che iraSportare la genie, sia per 
i pcndolari che per chi si reca a compiere 
un viaggio supersonico di un giorno a New 
York. Siccome il costo del lavoro cresce. 
mentre in termini reali quello delle teleco- 
municazioni cala. sara assai piu facile, ad 
esempio, leggcre una riga su di un display 
che spostarc una persona. II postino e de- 
stinato a sparire, sostituito da un sistcma 
domestico di facsimile. 

II fattore dell'energia non deve essere sot- 
tovalutato. 
Alia fine del secolo, vi sara una crisi ener- 
gelica che portera ad una inslabilita socia- 
le cd internazionalc, per cui rumanita do- 
vrS ncorrere airinestimabile valore della 
prudenza, per non ricadere negli errori tra- 
gici del 1914edel 1939. Maeoperabileche 
gli uomini avranno raggiunto la maturitae 
la serieta ncccssarie per risolvere i proble- 
mi di comune accordo, senza ricorrere ad 
avventure belliche. La lacuna sara riempi- 
ta daU'energia nucleate slessa. resa sicura. 
Vi puo essere comunque un periodo Ira 
questi due stali. 10 anni o simili. durante i 
quali il futuro del mondo avrit un equili- 
brio instabile. 

La nuova rivoluzione industriale 

Qual'e il futuro prossimo per i componenti 
discreti ed i circuit! integrati? Si e detto 
molto. d' recente. sui circuit! integrati esui 
microprocessori in particolare; sembra 
quindi che le parti discrete abbiano ben 
poco futuro. 
In termini reali. il mercato delle parti stac- 
cate continuera a crescere sino a circa il 
1985. dopodiche iniziera il decline, ele- 
menti di potenza a parte. Si Iraltera di un 
iter lento. Al finire del secolo, prevedo che 
la richiesta di componenti discreti in ter- 
mini quantitativi debba essere all'incirca il 
75% deH'attuale, ma,seil volume decadra, 
i costi saliranno, Le industrie che realizza- 
no componenti, continueianno a svilup- 
parli Iungo la via della grande integrazio- 
ne, nel senso piit ampio del termine. 
Abbiamo visto certi componenti divenire 
dei veri e propri circuiti, poi sistemi, e poi 
sistemi programmabili. Abbiamo spesso 
pensalo in termini di sotlogruppi o sub- 
sistemi. 
Le maggiori fabbriche di componenti, 
hanno fatto il loro ingresso nel campo dei 
sub-sistemi o si sono dale addirittura alia 
produzione di sistemi interi. Un esempio e 
il pilota automatico complelo per missili 
terra-aria che a pieno diritto puo essere 
chiamalo quasi-sistema complesso. Que- 
sto andamento continuera ovunquc; la 
tecnologia di base, sara interdipendente 
con la funzione del sistcma intero. Non si 
possono separate le due. 
Ogni componente che possa servire da in- 
terfaccia con gli esseri umani.oserva negli 
alimentalori o altri sistemi di potenza. ha 
un futuro. 
In qucste categoric ricadono dispositivi 
come gli interruttori a pulsante, i displays, 
gli alimentalori. i molori.siano questi ulti- 
mi alternativi o rotanti, Gli esseri umani, 
non diminuiranno in proporzioneallacre- 
scita della microeleilronica. Essi dovran- 
no ricevcre e comunicare informazioni. 
Analogamente, per poler interferire nel 
mondo circostante, i dispositivi miniatu- 
rizzati dovranno sempre averjt un sislema 
che amplifichi ed indirizzi le loro potenze. 
Gli altri componenti passivi discreti. come 
resistenze, induttanze, condensalori di 
piccola capacita. sono destinati al declino. 
Molte delle funzioni svolte da questi ele- 
menti passivi, possono essere economica- 
mente simulate da element! altivi in un 
chip di semicondutlore. 
Per sopravvivere nelle circostanze di rapi- 
dissimo progresso tecnologico, continuo 
cambio dei prodotli, e prezzi che slittano. i 
costruttori dovranno effettuare molto be- 
ne le loro previsioni, e se non arrivano per 
primi, dovranno affrettarsi per il secondo 
posto. Questo e I'unico sislema per so- 
pravvivere nella bolgia, e nella lotta per la 
sopravvivenza. nessun costruttore puo il- 
ludersi di esser ponalo a sopravvivere per 
sua virtu, almenosinche non avra raggiun- 
to gli anni 1990. 

Potatonc dell mduslna elellromca gtapDOnete nel mercalo Iniemaztonaie 
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1 giappilnesi cercano in ogni mododi rag- 
giungere il conlrollo dei seltori professio- 
nali e industriali deU'elettronica che hanno 
conquistato con i prodotli consumer nel 
mondo. 
Questo intenlo caratterizzerA la polilica 
industriale nei prossimi 10 o 15 anni. Vi e 
una gran differenza di scelta nel condurre 
la baltaglia nella produzione di manufatfi 
lipo molociclelte o automobili o nella co- 
slruzione di super petroliere. Nondimcno, 
si tratta sempre di un combattimento per 
dominare nell'area complela dell'informa- 
zione tecnologica.ehe e lachiavedi tulto. 1 
giapponesi comprendono molto bene il 
triangolo interdipendente del futuro. so- 
pravvivenza e capacita tecnologica/politi- 
ca, quindi agiscono di conscguenza. II 
mondo dell'Ovest, non si deve fare illusio- 
ni in merito. 
Cio, io penso, e ben capito dai grandi diri- 
genli industriali, ma non allrettanto si pud 
dire per la classe politica. e men che meno 
da parte dell'uomo della slrada. 
La capacita di produrre nel campo dell'in- 
tegrazionc a larga scala, e i'abilila di sfrut- 
tare le possibilita dei sistemi computeriz- 
zali a basso costo, evidentcmente porta ad 
una nuova rivoluzione industriale. Si trat- 
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ia senza dubbio della questione tbnda- 
mentale gia nella teenologia del mondo 
d'oggi, sia che si iralti di comrollare degli 
inieri stabilimcnli chimici che dei giochi 
sofisticaii. 
In un livello pratico di lavoro, Pinduslria 
deve concentrare i suoi sforzi nel produrre 
il massinio sviluppo sia dei complessi che 
dei relaiivi componenli. In cinquant'anni 
di tempo, il 30% degli apparecchi pud esse- 
re prodotto in Giappone, il 40%i negii 
U.S.A., e delb area ben seleziouate del- 
I'Europa Ovest possono produrre I'altro 
30%, se la teenologia secondaria raggiun- 
ge il culmine. 

Lo specialista dell'integrazione 
totale 
Nel combaltimenlo per sopravvivere, le 
aziende piu vulnerabili sono quelle medie; 
le dette. non hanno ne le risorse per una 
produzione di tnassa di quelle grandi, ne 
Pabilita e la flessibilila dei frabbricanti 
specializzati. Vi puo essere una mancanza 
di spazio nel mercato, o per esempio. un 
produttore specialista di apparecchiaturc 
ad alia qualila per microonde osistemi ot- 
tiei. pud giungere ad un fatiuratoannuodi 
20 milioni di dollari. per sopravvivere, 
questo deve raggiungere una teenologia di 
punta e gestirla superbamenle. Se io devo 
mirare ad una estensione sicura a lungo 
termine, per il cambio di prodotto non 
posso pensare d'investire meno di 200 mi- 
lioni di dollari, affinche il prodotto sia ben 
distribuilo. 
II profilo futuro della distribuzione, se la 
grandezza delle aziende sara compressa, 
raggiungera un livello disuguale intorno a 
20 milioni - 200 milioni di dollari. In lal 
modo risultera molto difficile sopportare 
il fattore R + D. finvestimento di capilale 
ed il marketing. Come piccolo esempio. un 
gruppo di macchinari adatti per produrre 
un tubo per TV a colori, che e reputato un 
prodotto dalla teenologia intermedia, cor- 
rentemente costa intorno ai 6 milioni di 
dollari. Vent'anni addietro era possibile 
sopravvivere producendo 50-000 tubi al- 
fanno. Qdiernamente, il parametro si e 
sposlato sulla quantita di rottura di circa 
due milioni. 
Per avere una speranza di sopravvivere, 
I'industria deve mantenere uno standard 
tecnologico approfondito. 
Cio significa che si deve decidere verso 
quale teenologia dirigersi; vi deve essere 
una teenologia primaria. Prima di tutlo, e 
necessario mantenere almeno la parita con 
la concorrenza, sotlo questo aspetto. In al- 
tre lecnologie di secondaria importanza e 
necessario mantenere la capacita di por- 
larle ad essere. se necessario. una riserva 
nella "muscolatura" industrial. L'EEC 
ha dichiarato che i giapponesi che non so- 
no impegnati nella produzione di certi di- 
spositivi, possono impegnarvisi se I'Euro- 
pa non ticne il passo. 
Una possibile limitazione alia nostra capa- 

cita di fare, puo essere la scarsita di fisici ed 
ingegneri veramenle dotati di capacita cre- 
ative. Potremmo avere una mancanza di 
manodopera del giusto calibro nel numcro 
precise. 
Esattamente come vi sono dei sislemi to- 
lalmentc integrati, vi devono essere degli 
ingegneri e dei fisici totalmenie integrati. 
Alia fine del secolo, i singoli dovranno di- 
sporre di una preparazione adeguata a 
progetlare degli interi sistcmi. Gli equi- 
paggiamenti. richiederanno un lavoro 
umano che sia loro dedicate al cento per 
cento, 
Nella produzione dei componenli elettro- 
nici, noi abbiamoassistitoallaprogressiva 
sparizionc dell'uomo addetto alle calene 
di montaggio, salvo per le funzioni di con- 
trollo. Tra vent'anni. non si impiegheran- 
r.o piu operai gcnerici nel I'industria elet- 
tronica. Con i procedimenti 
completamenle automatizzati, non vi sara 
nessuna necessita di genie non specializza- 
ta. 
Di contro, vi dovra essere un pesante inve- 
stimento nei macchinari che produrranno 
dispositivi con una vita attiva limitata. II 
rintraccio degli scarti sara lolalmente 
eomputerizzato. In sostanza, lutliisistemi 
di produzione saranno integrati.e solo po- 
ehe grandi organizzazioni potranno af- 
frontare il loro allestimento. 

Un profondo mutamento nel 
lavoro 
La produzione dovra assumere un volume 
tale da avere un mercato certo. Le indu- 
slric dovranno avere ben cura dei loro 
clienti. Allrimenti, quesli adotteranno i 
prodolli di altri. 
Le piccole industrie dovranno avere una 
via di comunicazione diretta con i loro 
clienti su di una base continua. Ancora 
una volta, la parola e integrazione. 
Sviluppi tecnologici di questa portata ap- 
porteranno profondi cambiamenti nella 
soeietiL II modo di lavoro dovra cambtare. 
Una grande riduzione delle ore di lavoio 
non e probabile. 
Non ci sembra possibile che la settimana 
lavorativa si restringa a 30 ore. nei prossi- 
mi cinquant'anni. 
Un "componente" che attualmente non 
abbiamo, ma vorremmo tanto avere. e 
quello che convene la luce del sole, ma non 
in energia elettrica, come fanno le pile so- 
lari. bensi in energia chimica come sortadi 
vita organica. Cio pud basarsi sulla produ- 
zione di membrane artificiali nel laborato- 
rio, che comprendano dei composli in gra- 
do di svolgere delle funzioni spccifiche o 
anche analoghe. Lin programma di lavoro 
della ITT e diretlo a produrre delle mem- 
brane che sono in grado di separare delle 
cariche positive e negative. In tal modo. 
sapendo distinguere tra gli ioni. tali mem- 
brane possono avere molte applicazioni 
praliche, per esempio come elementi di ac- 
eumulo nel controllo dell'inquinamento. 
Possono inoltre eseguire dei semplici com- 

pili come sensori e filtri di atmosfere lossi- 
chc. anche a livelli di conccnlrazione d'im- 
purita molto bassi, e possono Carlo con 
una efficacia ed una precisioneche c molto 
al di supra dei correnti melodi fisici, Potra 
essere possibile ottenere degli amhicnti 
dalla pulizia assoluta. 
Sviluppi di questo lipo sono solamente 1'i- 
nizio della traslazione di funzioni biologi- 
che in altre energic ed azioni utili, 
Questa enorme area pud essere il successi- 
vo stadia deU'evoluzione dei componenli, 
Un genere che io tcngo ben presente. e la 
fotosintesi a larga scala; I'equivalente di 
una fabbrica che si alimentacon la luce del 
sole e I'umidita e cresce. 
Un altro esempio di efficace accumolo e ri- 
ciclaggio dell'energia. 
L'elettronica, si sposta sempre piit verso la 
bio-ingegneria, la biofisica e la biochimi- 
ca. 
E accetlata come fatlo di tutli i giorni. la 
nostra facolta di sintetizzare la voce uma- 
na. Allora. perche non cercar di dar da 
mangiare ad un mondo affamato? 
Andando ancora piu avanti, perch£ non si 
pud conneltere direttamente un essere u- 
mano ad un sistema di computer? 
lo non penso che sia impossibile pilotare 
un computer direttamente con le "uscite" 
di un cervello umano collegate diretta- 
mente. Si pensi che ampliamento della po- 
tenza mentale! E senza mettere in opera al- 
cun software. Una pane considerevole 
dell'analisi matematica sarebbe comun- 
que eseguita dal cervello. L'unica cosa che 
manca. sono i bio-componenti, o I'infra- 
struttura. 
Con cid, l'elettronica entra nella neurolo- 
gia. Altri progressi possono far avanzare 
gli sviluppi in una via che pare di sogno. 
Attualmente, noi siamo obbligati ad im- 
piegare un software, uno sladio che pud 
occupare diversi anni, come umana valu- 
tazione. per traslare unasequenza d'istru- 
zioni precise e dettagliate che possano es- 
sere riprese da una macchina che non sa 
pensare. Si tralta di una carenza del soft- 
ware. In tal modo, I'impostazionc di un 
progetto rallenta. 
E un problema enorme. Se noi avessimo 
modo di collegare direttamente I'essere 
umano con i suoi pensieri al computer, 
quanto sarebbe piu semplice la vita. Noi 
controlliamo degli ani artificiali e le relati- 
ve dita, con i scgnali che provengono dal 
cervello. Con un tipodi interfaccia organi- 
ca, una persona potrebbe sistemare le pro- 
prie dita su di un senspre e dare dei segnali 
"di pensiero" alia macchina. in forma d'i- 
struzione. 
Alia fine di questo secolo, certamente po- 
tremo vedere i primi coraponenti bio- 
clettronici ed i relativi sub-sistemi al lavo- 
ro; all'inizio. come funzioni basilari, tipo 
la separazione e Paccumolo di dati. La 
connessione diretta tra fuomo e la mac- 
china, inizierS nel ventunesimo secolo. 
(ITT Profile) 

(488S) 
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Nella prima parte di questo 
articolo, apparsa nel numero 
scorso di Elektor, abbiamo 
spiegato i concetti che hanno 
portato alia progettazione 
deiramplificatore Equln. 
In questa seconda parte, 
rampllficatore "di carta", ovvero 
teorico, diviene una realizzazione 
praticamente lattibile. 
II raggiungimento delle 
caratteristiche indicate per il 
prototipo, in altri "duplicati" 
dipende parzialmente dalla 
qualita delle parti impiegate. 
Tuttavia, ogni sforzo e stato 
diretto ad ottenere un 
amplificatore veramente 
"musicale" e I'ascolto da parte 
del costruttore dira se il risultato 
e raggiunto. Nelle esperienze 
condotte dalla Redazione, anche 
amplificatori riusciti non proprio 
perfetti a causa delle 
caratteristiche di certi 
componenli, all'ascolto 
risultavano abbastanza buoni, e 
non molto distinguibili dalla 
riproduzione offerta dal 
prototipo. 

parte 2 

Prima di tutlo, ecco qualche allro del- 
laglio in merito alia qualila delle parti. E' 
ovvio, die anche il circuito progeltato con 
la cura piii atlenta, quando e realizzato 
con inateriali dalla qualita scadente dara 
risullali scadenli. 
L'elevata qualila. d'altro canto, invaria- 
bilmente porta al "prezzo elevato". Cio 
implica che una qualila non necessaria- 
mente elevata per dementiseeondari. cau- 
sa un costo complessivamente elevatissi- 
mo. 
II successo nella realizzazione, non dipen- 
de necessarianiente dalla precisione delle 
resistenze e del condensatori o dalla sele- 
zione dei Iransistori a coppie. Con poche 
eccezioni nel complesso, tulle le parli pos- 
sono essere di quality "normale" cioe esat- 
tamente a meta strada Ira i recuperi e gli 
standard di laboratorio. 
La prima nota di cautela relativa alle parti, 
deve essere espressa per I'elettrolilico che 
accoppia ralloparlantc, ovvero CIO. Que- 
sto deve essere di qualila elevata ed affida- 
bile, ed avere caratteristiche complessive 
adeguate. La sua tensione di lavoro deve 
essere almeno uguale a quclla massima di 
alimentazione, Deve inollre poter soppor- 
tare una correnle alternata almeno uguale 
a quella massima d'usciia;se ciocomporta 
Pimpiego di un componente daH'ingom- 
bro notevole, si impieghi la parte ingom- 
brante, e se costa, si sopporti il costo! II 
valore specificato di 2000 - 2500 pF e abba- 
stanza ampio anche nel caso che il carico 
sia di 4 fi (il nonsenso relative al fallore di 
smorzamento estremamente elevato alle 
frequenze estremamente basse deve essere 
dimenticato ...). 
La seconda nota di cautela coneerne Pim- 
piego dei transistor 2N3055 venduti a 
prezzo d'occasione, ma dalla marca sco- 
nosciula (ci riferiamo a T7 e T10). Diversi 
di questi "cavalli da battaglia" dell'elet- 
tronica, hanno una correnle di perdila ec- 
cessiva, che aumenta con Pandare del 
tempo. 
Diversi rivenditori, hanno da tempo sco- 
perto che stampando la sigla 2N3055 sul 
case di qualche esemplare diverse rende 
facile la vendila (il che ha inlrodotto sul 
mercato delle occasioni, dei iransistori 
dalle prestazioni degradate). Sempre in me- 
mo ai iransistori di uscita. e ulile che tali 
disposilivi abbiano un guadagno in cor- 
renle ragionevolmente elevato, visto che 
cio riduce la dissipazione dei drivers (T6 e 
T9). 

Anche la frequenza di lagliodei iransistori 
d'uscila e importante, visto che ha influen- 
za sulle caratteristiche di commutazione 
ad alii livelli di pilotaggio ed a frequenze 
elevate. Assumendo che il segnale di pilo- 
taggio simmetrico sia "perfetto", i iransi- 
stori d'uscita in classe B conducono a 
turno, ciascuno esattamente per il 50% del 
tempo. I Iransistori reali. ovviamente han- 
no un tempo di salita e di discesa (turn-on 
e turn-off) finilo, cosicche non pud non es- 
servi un intervallo tra il rovesciamentodel- 
la polarita del segnale di pilotaggio ed il 
momento vero in cui il transistorechecon- 
duceva s'inlerdice. Questo effetto riduce 
Pefficienza degli stadi nelle frequenze ele- 
vate. come dire che la dissipazione cresce, 
Piu e alia la frequenza di taglio (fT, delta 
anche "prodolto banda-guadagno") di T7 
e TI0, migliore e (piu rapido) il tempo di 
commutazione di questi iransistori. Nella 

V- 
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lista dei iransistori dal "possibile irnpie- 
go" come T7 e TIO, e appunto il 2N3055 
che e il piii loniano dalia piii bassa fre- 
quenza di tagiio. 
E' anche quello dal minor prezzo. In leo- 
ria. sarebbe eerto meglio considerare I'im- 
piego di Iransistori dal prodotto banda- 
guadagno di 50 ... I00 MHz, Lo 
svaniaggio, e che questi iransistori iron so- 
lo sono estremamente costosi, ma anche 
dalla costruzione "delicata", si puo dire 
che un sovraccarico momentaneo li puo 
rovinare. 
L'Equin non e provvisto di complicati e di- 
spendiosi circuili limilatori che potrebbe- 
ro prevenirc queste situazioni di pericolo. 
D'altra parte, non servono perche i 
2N3055, e gli altri della stessa famiglia so- 
no costruiti in modo tale da essere molto 
robusli. ed in verita non risultano troppo 
facili da distruggere! 
Le resistenze di emellitore R19 ed R23 de- 
vono essere costituite impiegando tie ele- 
ment! a carbone da un watt posli in 
parallelo, per ciascuno. Tale accorgimenlo 
e: a) economico, b) antindutlivo; si deve 
considerare che ogni elemento induttivo 
nello stadio finale peggiora le caralleristi- 
che di commulazione. 
E' da notare che certe "resistenze a carbo- 
ne" di laluni costruttori (ad esempio Mul- 
lard) sono in effetti a slrato metallico, il 
che e vantaggioso perche si ha anche una 
azione di "fusibile" nel caso di cortocircui- 
ti. Lo stesso vale per RI5. se i collettori di 
T7 oppurc TIO vanno in corto sui dissipa- 
tori. Le equivalenze dale per i iransistori 
da Tl a TIO. non devono essere inlese co- 
me esclusive, tuttavia, se un dato modello 
reca Pindicazione-sulTisso a. b o c, che de- 
nota il gruppo selezionato per un talegua- 
dagno, non si deve impiegare la "versione 

Tabella 1. Carallerisliche e preslazioni. 
Potenza continua slnusoidale, ambedue i ca- 
nali pilotati. ad una lensione dl alimenlazione 
senza carico di 45V; 

2 X 20W su 8 ohm, 
2 x 35W su 4 ohm. 

Stessl dati ma per una lensione di alimenla- 
zione in assenza di carico pari a 60V 

2 X 35W su 8 ohm. 
2 X SOW su 4 ohm. 

(Questi valori minimali hanno riscontro con 
una cadula di lensione "lipica" rispetlo al va- 
lore di lensione indicalo) 
Dislorsione armonlca: 
C0,1% picco a 1 kHz. 

Impedenza d'ingresso: 
approssimativamente 40 KQ. 
Sensibility d'ingresso: 
580 mV (RMS nominali) per 20W su 8 ohm. 
550 mV (RMS nominali) per 35W su 4 ohm. 
760 mV (RMS nominali) per 35W su 8 ohm, 
730 mV (RMS nominali) per SOW su 4 ohm. 

Figura 1. Schema elellrico deU'amplilicatore di 
polenza Equln. Lo schema dillerisce un poco da 
quello lllustrato nella prima parle. In quanlo sono 
stale aggiunle alcune parti e modilicatfalcuni va- 
lor!. D5/R27 migliorano II comportamenlo nel re- 
gime della squadralura laddove si veriflchl un so- 
vrapilolaggio negalivo. L1/R28 sono stall 
aggiunli per migliorare il response impulsivo al- 
I'uscita allorche si usl un altoparlanle di tlpo elet- 
Iroslallco. 
Figura 2. L'alimentazione dell'amplllicalore Equln, 
non necessila dl slabllizzazlonel Quesla ligura 
moslra anche il complesso di alimenlazione e la 
tllalura relativa, anche per II comune, nel monlag- 
gio di coppie stereo; II punlo centrale comune 
(C12, C13) deve essere collegaloallo chassis solo 
atlraverso gll slampali degll amplificalorl di po- 
lenza, al loro punlo di raccolla a massa comune. 

base"; evidenlemente. questa ha un prezzo 
mjnorc. ma lo ha perche rappresenta il li- 
po dal guadagno piii basso immaginabile. 
che e al limile dello scarto. Ad eccezione di 
Tl c T4. lulli i iransistori devono avere 
una VCEO almcno ugualc alia lensione 
d'alimenlazione. 

Lo stadio finale 
La polenza d'uscita di un amplificatore e 
certo imporlante. ma invariabilmente si 
dedica a questa troppa attenzione. Nondi- 
mcno. per compiacere il maggior numero 
di costruttori, I'articolo indica come si 
possa modificare la versione standard del- 
I'amplificatore con 45V d'alimenlazione, 
in un modello piii spinto che lavora a 60V. 
La tabella 1 specifica la potenza sinusoida- 
le continua, erogabile dal complesso su 
due diversi carichi con due diverse lensioni 
di alimenlazione nominali. 
I valori dati, sono i piii bassi che si possano 
ottcnere; la potenza reale, caso per caso. 
dipende dalla qualila delle parti deH'ali- 
menlatore. 
La tabella 2 reca i dati relativi al trasfor- 
matore d'alimenlazione da impiegare. La 
corrente di carico vale per I'uscita sinusoi- 
dale, con i due canali al massimo del pilo- 
laggio. Poiche un segnale costituito da 
musica invariabilmente ha un valore me- 
dio piu piccolo di una sinusoidedallo stes- 
so valore di picco. il carico musicale e certo 
piii ridolto dei valori dati. Se il trasforma- 
tore d'alimenlazione ha una resistenza 
molto bassa per gli awolgimenli, la lensio- 
ne non diminuisce troppo, con il carico 
continue. 
La polenza continua d'uscita e I'assorbi- 
mento in corrente possono essere ambe- 
due piu alti dei valori dati nelle tavole I e 2. 
Quando Paniplificatore nella versione a 

M I 

0 

■ vedl teslo 

4 

0 z • 
63 7 

(D- 

«oau 63V 

470u 40V 

R27j C3 
— 

4'0l4 1 40V 

Rb R7 
■ M 

547b 

R id 
1.; 

(I> 
vc BC " 

547b/* _ 

R12I R14 "16 R1 
2N3055 •o'l 

Tz) 
547b 

R13 
b. 

4 

' J 4 A BC 
5576 BC 

(sT ' ' 5576 
■< l > 

(ft 
v-^-r-r -/ 

$ 2N3055 
• i ■, 

nnri 

A 

„ 45 60V _ 
 © 

Dl D5 = 
1N4148 

LJ * 
2 4UH 

"28 # 

CIO 2200P SO .. 63 V 

H2 

0 

»- 

n'd 



equln elektor novembre 1979 — 11-25 

Z1 - 2 A 
Z2.23-6.3A 
C12,C13- 4700„/63 V 
D.,D, ■ lOA/tOO V 

vedi testo 

ST—I I 

©—y> 

■o- 
■mm. 

•43- »-1"' • I I—^ 

rhP— 

m'JSM 
gg: 

dv*V nv* 
X_X- 

I  

i :y 

RJ5b 

-mJ 
("Jb* T Ribb 

R?b 

Vjo—© 

"V"3—© 

Tabella 2. 

Trasformatore d'allmentazione, dati delta ver- 
slone standard: 
Tensione CC nominale (volt) 45 
Tensione alternata al secondario (senza 
oarico) 36 oppure 

2 x 36V) 
Corrente media (diretta) secondo I valori dl 
potenza indicati nella Tavola 1 

2 X 20W/8 O : 1,6A, 
(ambedue i canali pilolali) 

2 X 36W/4 O : 3A, 
■)Avvolgimento con presaal cenlroperil rettifi- 

calore del lipo a due diodi. 

Trasformatore d'alimenlazione, dati delta ver- 
sione maggiorala: 

Tensione CC nominale (volt) 60 
Tensione alternata al secondario 
(senza carico) 45 oppure 

2 x 45V) 
(massimo 48 o 2 X 48V| 

Corrente media (diretta) secondo i valon di po- 
tenza indicati nella Tabella 1 

2 X 35W/8 0 ; 2,1 A, 
(ambedue i canali pilolali) 

2 X 50W/4 O : 3,6A. 
■)Avvolgimento con presa al cenlro peril rettiti- 

catore del lipo a due diodi. 

60V pilota un carico di 4 Q. i diodi limita- 
tori di corrente DI ... D4 riducono legger- 
mente la massima potenza d'uscita. 
Chiunque pero si preftgga di omeltere i 
diodi, per questa ragione, pensi che in tal 
caso Tunica protezione dai cortocircuiti si 
riduce ai fusibili Z2 e Z3! 
La grandezza del ronzio delTalimentazio- 
ne al massimo carico dipende dai conipo- 
nenti impiegati. Se si ha a disposizione un 
oscilloscopio, e possibile regolare RI per il 
"taglio" simmetrico della forma d'onda 
alTuscita (punto intermedio csatlo tra il li- 
vello di massa e quello di uscita). 

II circuito stampato 
Cosi come il circuito elettrico, anche la ba- 
se stampata, e stata deliberatamente pro- 
gettata per conscntire Timpiego di diversi 
modelli altemativi di transistori. 
1 piloti T6 e T9 possono cssere muniti del 
case T05 (in tal caso impieghcranno un'a- 
letta di ralfreddamenlo) oppure TOS con 
radiatore incorporato (come dire i modelli 
40410 e 40409 rispettivamente). E" anche 
possibile impiegare i diversi lipi muniti di 
case plastico piatto, come i BDI37 ... 
BD14(). con al supcrficie metallizzala po- 
sta a contatto con un radiatorino ad U (ve- 
di la figura 3b). 
Tutti gli allri transistori, che sono TOS o 
■"plastici" hanno la loro connessione di ba- 
se nel mezzo. 
Pub essere una buona idea, assemblando 

Tamplilicatore, di ruotare PI tutto nel ver- 
so antiorario. Dimenticando di compiere 
questa manovra. prima di acccndcrc per la 
prima volta il complesso, si possono avere 
delle conseguenze spiaccvoli. 
Vedi anche il paragrafo "regolazione della 
corre'rnc di riposo". 
Se i drivers (T6 e T9) scelti hanno il case. 
TOS. si deve stare attenti a scegliere i fori 
giusti nel circuito stampato. 
E" da nolare che i circuiti stampati di Eiek- 
tor riportano una sagoma impressa sul 
lato-parti che serve da guida peril montag- 
gio esatto. 
Dobbiamo ancora raccomandare di non 
trattar distrattamente i componenti secon- 
dari del montaggio ... peresempio il ponti- 
cello in serie con R6, 

Dissipatori 
1 transistori finali T7 e TIO. devono essere 
montati impiegando gli isolatori in mica 
per T03, sul dissipatore comune. 
Piu eflicace e la dissipazionedel calore, piit 
importante e la potenza che pub essere 
crogata prima che i transistori enlrino in 
una regione pericolosa di valori termici. 
La resislcnza termica (per ciascun canale) 
deve essere in ogni caso piu piccola di 
2"C/W. 
La figura 3d, moslra alcuni dei radiutori in 
alluminio non trattato.quindi eda prefcri- 
rc per il miglior traslcrimcnto (rispetto all' 
ambiente). L'allczza minima per il radia- 
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Figura 3. Vari dettagli costrutllvi dell'Equln. 
3a; il monlagglo dl L1/R28 (il complesso 6 da 
preferire. nel caso che si ulillzzlno altoparlanll 
elettrostaticl). 
3b; slslema di raflreddamento per T6 e T9; I ra- 
diator! si adatlano ai transistor! da preferire. 
3c: monlagglo e connessioni del translstorl di 
potenza T7 e T10 (visle da sollo), sla con I'lmple- 
go degll zoccoli per TO-3 che senza. 
3d: liplcl radlatorl eslrusl; le reslslenze lermlche 
annotate, valgono per element! annerltl dalla lun- 
ghezza speclflcata nel disegni. 

tore montalo verticalmente, e 75 mm, 
quella da preferire I00 mm.se ilconlenito- 
re pud comprenderla. In alternaiiva. i 
transislori possono avere ciascuno il pro- 
prio radialorc, da 50 ... 75 mm. 
Se si impiegano i radiatori singoli, eneces- 
sario imbulonnarli allo chassis mantenen- 
do i transislori propriamenle isolati. 
II miglior efletio di raffreddamento eotte- 
nuto quando i radiatori (o il radiatore ge- 
nerale) sono/e montati/o con le pinne 
verticali. visto che in tal modo si ottienc 
relict to "camino". II montaggio dci radia- 
tori airinterno dclfinvolucro dell'apiilica- 
torc non c certo da preferire. visto che in 
tal modo la libera radiazione ed il raffred- 
damento per convcnzione e assa piu diffi- 

cile da oltenere. Se questo lipo di 
montaggio per una o I'altra ragione c ine- 
vitabile, il conlenitore deve essere munito 

•di griglie molto grandi sotlo ai radiatori. e 
la'scalola deve essere munita di piedini. 
Rclativamente al montaggio dci transislo- 
ri di potenza (si veda la figura 3c)si devono 
seguire le seguenti precauzioni; 
- e necessario spalmare di grasso al silico- 

ne gli isolamenti in mica, su ambedue le 
superfici. ed assicurare tin contatto ter- 
mico sufficiente. 

- si devono infilare dei tubetti isolanti 
(lunghi circa I cm) sui terminali di base 
ed emettitore dei transislori ad evitare 
possibili cortocircuiti. 

- Per i contatti di eolleltore si devono im- 

piegare delle pagliette facilmente salda- 
bili. 

E' inutile dire, chedopoil montaggio si de- 
ve misurare se i collettori sono effettiva- 
mente isolati rispetto ai sistemi radianti, 
con un ohmmetro, prima di condurreogni 
prova pratica. 
L'alimentazione 
L'Equin e progettalo per lavorarecon un 
semplicissimo sistema di alimentazione no 
regolato: vedi la figura 2. II trasformatore 
di reteda preferire c spccificato nella tabel- 
la 2. I conden.satori-serbatoiC12cCI3de- 
vono avere una tensione di lavoro 
sufficientemente elevala, e cost devono po- 
ter sopponare la corrente di ronzio previ- 
sta. Le parti che hanno queste 
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caratteristiche. ineviiabilmente prevedono 
una capacita adeguata. Un valore com- 
plessivo di 3000 ... 4000 pF rappresenta il 
giusto. 
I diodi rettificatori devono poter soppor- 
tarc la correnle di spunto die si verifica al- 
I'accensione (pud addirittura abbassare le 
luci della stanza!), i transistori peiiodici 
che avvengono durante le esecuzioni (du- 
rante i picChi AC, i condensatori di filtro- 
serbatoio sono conipletameme scaricati) e 
la normalc corrente media di lavoro per 
lunghi periodi (che equivale all'assorbi- 
mento in CC). L'assorbimento CC( mini- 
mo per la poienza d'uscita nominale!) e 
dato nella lavola 2. 
II trasformatore d'alimentazione deve es- 
serc del tipo con I'awolgimento seconda- 
rio provvisto di presa al cenlro, come si 
vede, ma e possibile impiegare un trasfor- 
matore senza presa centrale se il retlifica- 
tore e a ponte. 
II "piii" inviato a ciascun amplificatore 
deve essere provvisto di un fusibile da 6.3 
A del tipo rapido(7.2e Z3 nella figura2). II 
lusibile Z1 posto in serie con il primario 
del trasformatore puo essere chiaramenle 
del tipo "lento". Possiamo raccomandare 
il montaggio a pannello di quesl'altro, tra- 
mite un apposite portafusibile. 

Cablaggio 
In un amplificatore stereo, ciascun circui- 
to stampato deve avere la propria linea di 
alimenlazione. Lo stesso vale per la linea 
di ritorno degli altoparlanti: vedi la figura 
2. Tune queste linee devono essere mante- 
nute corle e ben allontanate dalla filatura 
d'ingresso. 
Si deve notare anche che lo chassis e con- 
nesso al punto di ritorno in comune deH'a- 
limentazione tramite gli stampati degli 
amplificatori. Non si deve tentarealcun al- 
tro tipo di assemblaggio. Se gli amplifica- 
tori di poienza ed il preamplificatore sono 
collocati nello stesso contenitore. il pre- 
amplificatore deve essere provvisto di col- 
legamenti analoghi. Seil preamplificatore 
e posto in un involucro separate, il colle- 
gamento deve essere fatto portando la 
connessione dal tcrminale 2 di ogni stam- 
pato amplificatore. alia presa d'ingresso 
monlala a pannello. 

Folo A, Correnle dl rlposo troppo bassa. Traccia 
sovrastante: segnale rlcavato alia base de(T5 (fi- 
gura 1). T raccia soltostanle: segnale airuscita. La 
controreazlone non elimlna del lutto la dlslorslo- 
ne da crossover. 
(Segnale dl prova: frequenza 5 kHz). 

Folo b. Correnle dl rlposo ben regolata. 

3e: Un possibile rlsultatofinale: dueampllllcatori 
dl poienza in un Involucro sposlablle. E da notare 
che dlversl element! della filatura implegano delle 
pagllelle, e che II relallvamenle piccolo radlalore 
per i dlodl relllllcalorl deve essere monlalo su 
staffetle Isolanll, vlslo che le vltl dl llssagglo dl 
questl rettificatori rappresentano II contatlo dl ca- 
lodo (nel caso presente). 

L'impiego di una presa DIN del tipo per la 
connessione degli altoparlanti non easso- 
lutamente raccomandabile. 
I plug miniatura sono diffieili da impiega- 
re senza che vi sia il rischio di un cortocir- 
cuito, mentre la connessione a spinotto- 
zoccolo mostra una resistenza di contatlo 
che puo essere elevata. 1 migliori risultati, 
sono anche i piii facili da ottenere; convie- 
ne I'impiego di spine a banana e relative 
boccole! 

Alimentazione del preamplificatore 
La figura 6 mostra come si pudalimentare 
in CC il preamplificatore impiegato con 
PEquin, ricavando la tensione dairaiimen- 
tatore generate. Lo schema e disegnato as- 
sumendo che come preamplificatore si 
impieghi il Preco descritto in precedenza. 
II transistore PNP (che puo essere qualun- 
que modello da 5W provvisto di radiatore) 
funziona come sorgente d'inlensita. Un 
vantaggiu di qucsta disposizione circuita- 
le, e che il funzionamento inizia lentamen- 
te, riducendo i transistori di accensione. 
Quando si da tensione. il vollaggio ai capi 
deU'elellrolitico (Cb nella figura 6) cresce 
sino a che il diodo zener entra nella condu- 
zione, dando unasemplicestabilizzazione. 
II LED in serie con lo zener serve come 
conveniente e sicura "spia" di alimenta- 
zione inserita. Si deve essere cerli di colle- 
gare il LED nella conduzione diretta. 
altrimenti la tensione sul Cb e troppo alia. 
Se non si impiega il LED. per qualunque 

ragione, la tensione del lo zener deve essere 
elevata di 2 V. 
Impiegando un diverse preamplificatore, 
puo essere necessario mutare la tensione 
dello zener, il valore della corrente. o am- 
bedue. La correnle erogata risulla appros- 
simativamente dalla formuletta: 

1 - _Z00 
Ra 

(in milliampere, quando Ra e in ohm). 
Si deve regolarla a circa il doppio dell'as- 
so'rbimento previsto dal preamplificatore; 
la correnle nel LED compresa tra 10 e 30 
mA e accettabile. 
II condensatore elettrolitico da 470 pF 
(Cb) ed il LED, devono essere collegati 
nello stesso punto del ritorno in comune 
nel quale giunge 1'uscita del circuito pre- 
amplificatore (ad esempio, il punto 2 del 
circuito amplificatore di potenza, o nel ca- 
so del contenitore unico, direttamente sul- 
10 stampato del preamplificatore). 

La regolazione della corrente di 
rlposo 
Nella prima pane deH'articolo, abbiamo 
chiarilo quanlo sia importante la regola- 
zione ottimale della correnle di riposo del- 
lo stadio finale (senza segnali) in relazione 
al "crossover". Indieheremo ora Ire modi 
per effelluare 1'aggiustamento. 
Prima di appticare tensione ai circuito ci si 
deve assicurare cite il cursore del trimmer 
PI sia ruotato tut to in sen so antiorario. Se si 
dimentica queslo panicolare, vi e una net la 
prohabilita che i transistori nello stadio d'u- 
scita divenlino rapidissimamente "roventi". 
11 migliorsistema per trovare la regolazio- 
ne eccellente, richiede Tusodi un generato- 
re sinusoidale e dell'oscilloscopio. In lal 
caso, Pamplificalore e caricalo con una re- 
sistenza da 4 ... 8 ohm (non critical e pilo- 
talo con un segnale sinusoidale dalla 
frequenza di I kHz, in modo taleda eroga- 
re al carico circa IW. L'oscilloscopio e 
connesso in modo da vedere la forma 
d'onda presente sulla base del T5 (o del 
T8). II trimmer di regolazione della cor- 
rente di riposo. in questecondizioni.va re- 
golato lentamente sino a che i tratti 
appiatliti che si vedono vicino al punto di 
"zero-crossing" scompaiano dalla traccia. 
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Una prova a frequenza elevata, e/o con 
una ampiezza del pari elevata, pud far 
riapparire queste irregolarita; in tal caso. il 
PI devc cssere avanZato aneora un poco si- 
no a far sparire di nuovo le distorsioni (si 
vedano anche le foto A e B), 
L'idca alia base di qucslo metodo di rego- 
lazione, e che la lensionc di pilotaggiodel- 
lo stadio d'uscita in un amplificatore 
inunilo di controreazione. e distorla piu 
severamente rispeito alia forma d'onda al- 
PingresSO. da ciascuna non linearita che si 

verifichi nel finale. Nel caso presente la di- 
storsione "crossover", dovula alia insuffi- 
ciente inlensita di riposo, nasce dal fatto 
che lo stadio finale ha una zona "mona" al 
cenlro della rcgione d'incrocio. La man- 
canza di reazione ncgativa in questa zona, 
provoca la richiesta di una tensione di pi- 
lotaggio mollo piii alta del normale dagli 
ullimi sladi. nel tentalivo di "superare la 
mancanza". II metodo descriltodiallinca- 
menlo, va bene per quasi tutti gli 
amplificatori. 

Figura 4. Clrcullo slampalo dell'ampllficatore 
Equin, per un solo canale (EPS 9401). 

Figura 5. Lalo parti del circullo slampalo dell'am- 
pliflcatore di polenza Equin. I terminal! della resi- 
slenza RIO devonoessereleggermenteprolunga- 
ti, rispeito al corpo, prima della plegalura- 

Figura 6. Circullo impiegabilc per derivare un'a- 
limenlazlone Isolata per II preampliflcatore (o am- 
plilicalore del conlrolli) dall'alimenlalore princlpale 
dell'Equin. 
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Elenco componenll per le figure 1 e 4 
Resislenze: 
R1 = 47 k 
R2 = 82 k 
R3 = 120 k 
R4,R17.R21 = 1 k 
R5 = 39 
R6 = 820 fi 
R7 = 470 £2 
R8,R24 = ion 
R9 = 4k7 
RIO = 470 n ('/4 want 
R11 =3k9 
R12 = 3k3 
R13.R25*) = 2k2 
R14 = 15 fZ (10 £7 per ralimenlalore 

a 60V 
R1 5 = 2.2 n 
R16,R20 = 100 £7 
R18,R22 = 68 12 
Rl9a,R19b,Rl9c, 
R23a,R23b,R23c, 
R28") = 1 n (IWa oarbone 

o strato metallico) 
R26 = i n 
R27 = 1k5 

Condensalori: 
C1 = 2.2 fJ/63 V 
C2 - 100 fJ/63 V 
03,C7 = 470 /J/40 V 
04 = 1 n 
05 = 10 p 
06 = 33 p 
08.09,011 = 100 n 
010 = 2200/7/50 ... 63 VI 
•) vedl testo 

Semlconduttorl; 
T1 = BC557b, 80177b o equiv. 
12 = 80546b, 40361, 

(80547b, BC107b o equlv. 
T3 = 8 05563, 40362, (BC557a or b, 

BC177a,b o equiv. 
T4 = 80547b, 80107b 
T5 = 80546a, 40361, (BC547a or b, 

BC107a.b o equiv. 
T8 = BC556a, 40362, (BC557a or b, 

801 773,b o equiv. 
T6 = BD140, 40410. 40595 

(BD138, 80161-16 
T9 = 80139, 40409, 40594, 

(BD137, 80141-161 
T7,T10 = 2N3055, BD183, BDY20. 

801 30, BD182 
01,03*1 = 1N4148 ma si deve sostituire 

il LED nella versione60V/4 n 
02,04,05= 1N4148 
"I vedi testo per i modelli equivalenti 
+) i modelli Ira parentesi si devono usare 

solo per ralimenlazione a 45V 

Varie: 
PI =lrimmer 2k2 or 2k5 
LI *1 = 2 . . . 4 /7H (avvolta su R28) 

Un secondo metodo. adatto a lutti coloro 
che conic slrumenti di misura dispongono 
solamente di un tester universale munilo 
di una scala CC da 250 mV oppure 300 
mV. In questo caso, il trimmer PI va ruo- 
tato lentamenle in scnso orario, sino a che 
la tensione tra il punlo 6 (posilivo) ed il 
punto 8 (negativo) sul circuito stampato. 
raggiunga il valore di 35 mV. La torrenle 
di riposo. in lal modo e di circa 50 inA. 
Questo valore e semprc piii allodeH'otti- 
mo. ma c meglio sbagliare mantenendosi 

- T - t" -<i>- 
1 1 i 
I I 1 

C'cLi I 
T T 

I 1 I 
I I 
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Folo c. Ecco cosa succede quando la corrente dl riposo 6 regoiata ad un M- 
vello troppo basso! Lalracclasovraslante (200 mV/dlv perilverlicalee200 
liS/div per I'orlzzonlale) mostra II segnale d usclla completo ad 1 kHz. La 
Iraccla Inferiore (10 mV/dlv ) mostra le componenll dl dlstorslone, dopo 
aver soppresso la fondamentale. Nella traccia superlore, le IrregolarilA dl 
"crossover" sono appena appena vlslblll. II conlronlo Ira i valorl dl plcco 
delle due Iracce Indica II valore dl 1.6% circa dl dlstorslone, netlamenle 
udlbllel 
Un normale dislorsiomelro, legge II valore RMS della (orma d'onda con 11 
quozlente impulsive, quindi misura una "percenluale" piCi plccola, 
Un'anallsl dello spellro del picchi dl dlstorslone. che inlervengono nel 
puntl dl "zero crossing", mostra che le armoniche che dislurbano 11 respon- 
se muslcale, nonsono tanloquelleallesinoallavenleslma, cheanzlhanno 
un Incldenza bassa, ma pluttosto la terza e la quarta. 
Quando la corrente dl riposo nello sladlo d'uscita i regoiata accuratamen- 
te per 11 lunzlonamenlo in classe B. I picchi scompalono del lutlo. La dlstor- 
slone nella forma d'onda, In lal caso, deriva plu che altro delta seconds 
armonlca. Con la normale slrumentazione non 6 possiblle delerminare ac- 
curatamente quanta dlstorslone sla presenle nel segnale d'lngresso che 
provlene dal generalore "slnusoidale". 
SI pud sllmare 11 quozlente nello 0,05 ...0,1%. 

L 

u 
2 00 lis/div 

9401 C 

nel campo dclla sicurezza, quando non si 
pud ■"vedere'" cosa succede, piuttosto che 
rischiare una distorsione (audibile) da 
crossover, inipostando una intensita di ri- 
poso iroppo bassa. 
Una variazione della seconda procedura e 
misurare I'intensita a 60 mA tramite PI. In 
questo caso, il tester sara regolalo per po- 
ter leggere 100 mA CC a fondoscala, quin- 
di connesso con la polarita giusta al 
portafusibile Z2 (oppure Z3). 
Si iniziera la prova mettendo in azione 
I'apparecchio con il fusibile inserito, quin- 
di si estrarra il fusibile per leggere la cor- 
rente nel ramo positivo generale. Ci si 
ricordi sempre di iniziare con il PI ruotato 
tutto in senso anliorario! 

La classe AB 
Diversi tecnici mostrano delle obiezioni 
nei confronti della classe B, sulla base di 
ragionamento che quesla da sempre luogo 
ad un "crossover" audibile. 
Questi "Santommasi" possono eseguire la 
prova seguente. 
Dopo essersi assicurati che i transistori 
d'uscita abbiano un raffreddamento ade- 
guato, possono regolare PI sino a che la 
corrente di riposo raggiunga il valore di 
400... 500 mA. (Talvolta puoessereneces- 
sario ridurre RIB come valore). Cio fatto 
1'amplificatore lavora in classe A, con un 
carico di 8 ohm, e con una potenza d'uscita 
di circa IW; nei momcnti di pilotaggio piit 
elevato lavora in classe AB. In queste con- 
dizioni si sposta I'effetlo crossover (che in- 
cidentalmente pud inlervenire eccedendo 
di poco la miglior regolazione nel funzio- 
namento in classe B) al livello piu alto del- 
la curva di trasferimento, ove si pensa sia 
potenzialmente innocuo. La prova consi- 
ste nel regolare un amplificalore in classe 
B e I'allro in classe AB, ponendo in paral- 
lelo gli ingressi, quindi provvedendo alia 
commutazione degli altoparlanti da una 
uscita all'altra. (Se si puo fare una prova 
pratica sul funzionamento in classe AB, 
questa e proprio la piit pratica di tulte...) 
L'amplificatore che da il response acusti- 
co meno distorto (se vi e una differenza 
audibile) e quello da duplicare. 
In genere, si puo contrassegnare I'interrut- 
tore per il risultato, ed in tal modo, non si 

sa quale amplificalore funzioni in classe B 
oppure AB! Cio porta a termine la "guerra 
Ira le classi"... 
La scelta arbitraria del livello di potenza di 
1W per uscire dalla classe A, e basata sul 
comportamento del tipico segnale dato 
dalla musica. II suo fattore di picco e tale 
che un amplificalore essendo sempre pilo- 
lalo al pieno durante i periodi di cresta (e 
cioeil puntodi forza) normalmente eroga 
un watt, ma in cerli casi due, 

Pilotaggio delle cuffie 
A causa della grande variazione nei valori 
di impedenza e di sensibilita che s'incon- 
trano nelle cuffie oggi disponibili. e possi- 
bile dare solo delle indicazioni su come si 
puo pilotarle con pane della potenza 
d'uscita. 

Generalmenle parlando, si possono colle- 
gare delle cuffie ad alia impedenza (per 
esempio Sennheiser HD4I4 oppure 
HD424) direttamente alle prese d'uscita 
degli altoparlanti. Gli elemenli a bassa im- 
pedenza e meglio collegarli tramite un di- 
visore resistive (si veda la figura I). La 
connessione alternativa che impiega una 
sola resistenza, non e consigliabile; il pilo- 
taggio ad impedenza molto alia tende ad 
influire negativamente sulla riproduzione 
dei bassi. 
Con delle cuffie da 8 ohm, dei valori di 22 
... 39 ohm (VjW) sono tutti adottabili per 
R25b. La resistenza in serie, R25a, va di se- 
guito scelta in modo tale da avere una suf- 
ficiente attenuazione della tensione di 
rumore all'uscita, ma non deve essere tal- 
mente alia da dover mantenere il controllo 
del guadagno nella stessa posizione impie- 
gata per I'ascolto con gli altoparlanti. 
R25a puo essere dimensionata tra 100 c 
150 ohm (1 watt) come punto di partenza 
per gli esperimenli. 
Se il divisore di tensione e collegalo in per- 
manenza nel circuito, la resistenza bleeder 
R25 puo essere omessa. 

Note final! 
L'impedenza d'ingresso dell'Equin e piut- 
tosto alia (circa 40 k£2). Tuttavia, il pream- 
plificatore da impiegare deve avere un'im- 
pedenza d'uscita piu bassa di 5 kQ, La 

ragione di tullocio e che la sorgente d'im- 
pedenza "vista" daH'amplificatore di po- 
tenza e effettivamente in serie con la resi- 
stenza R4. Assieme a C4, questa resistenza 
forma un sistema passa-basso, che stabili- 
sce il responso ad anello apertodeH'ampli- 
ficatore (vedi la prima parte dell'articolo). 
L'impedenza d'uscita del Preco, dipende 
in pane dalla posizione del controllo di bi- 
lanciamento destro-sinistro, ma in tutti i 
casi e inferiore ad 1 kD. 
Questa bassa impedenza, offre il vantag- 
gio di poter impiegare un cavo di collega- 
mento anche molto lungo, tra l'amplifica- 
tore di potenza ed il sistema di controllo 
reraoto. 
L'induttanza smorzata tramite la resisten- 
za posta all'uscita del complesso (LI, R28) 
e inclusa per migliorare il responso agli im- 
pulsi (ad esempio le prestazioni con la mu- 
sica "pop" e con i segnali quadri) quando 
il carico e essenzialmente capacitivo, met- 
tiamo quando ramplificatore e impiegato 
con un altoparlante elettrostatico. 
Se tale precauzione non e richiesta, si puo 
collegare un cavallotto in filo al posto di 
LI/R28 nello stampato. 
Volendo adollare il dispositive, un siste- 
ma per ottenere I'esalto valore per LI e av- 
volgere 40 spire di filo in rame smallato da 
0.6 mm di diametro, in due strati, sulla 
R28 (vedi la figura 3), 

Qualche goccia di mastice per resine pla- 
stiche puo essere d'aiuto durante la realiz- 
zazione, Ci si deve assicurare che i termi- 
nali d'uscita deH'avvolgimento siano 
accuratamente ripulili dallo smalto, prima 
di saldarli. 
Se si impiega un filo piu grosso (semplice- 
mente perche lo si ha sollomano)occorro- 
no pi£i strati. Per esempio, se si usa il filo 
da I mm. sono necessarie 36 spire in tre 
strati. 
In lal caso. come supporto puo essere im- 
piegata una matita rotonda (il diametro 
relative sara di circa 7 mm). 
Quando la bobina e completa, va fatla sci- 
volare fuori dalla matita, Irasferendola 
sulla resistenza. I fili esterni, accuratamen- 
te nettati dallo smalto, devono essere sal- 
dati direttamente ai terminaii della resi- 
stenza. M 
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unita di riverbero analogica 

Sino a tempi abbastanza recenti, 
Tunica possibile linea di ritardo 
audio che poteva essere 
impiegata dagli sperimentatori, 
che avevano a disposizione un 
modesto budget di spese, era 
quella basata su di una molla, 
che soffre di numerosi svantaggi, 
come il tempo di ritardo fisso, un 
response di frequenza casuale 
ed una notevole suscettibilita nei 
confront! delle vibrazioni 
meccaniche. 
Di recente, tuttavia, i sistemi di 
ritardo completamente elettronici 
sono divenuti proponibili, con il 
risultato che il riverbero ad alta 
quality ed altri effetti audio sono 
alia portata, anche economica, 
degli amatori. II circuito descritto 
qui rappresenta un sistema 
alternativo che impiega la 
tecnica analogica. 

Come e siato detio neH'anicolo relative al 
riverbero digitale (Elektor, ottobre I979) 
un linea digitale di riverbero, rappresenta 
un melodo elegante per produrre echi, ri- 
verberi ed altri effetti audio che hanno co- 
me base il tempo. Basilarmente. il segnale 
analnglco d'ingresso c convertito in condi- 
ce binario impiegando un convertitore 

A/D, II codice relative e passato attraver- 
so ad uno shift register (o registro ascorri- 
mento) che ha la lunghezza giusta per pro- 
durre il ritardo, dopodiche il segnale 
analogico e ricostruito all'uscita impie- 
gando un convertitore D/A. II metodo. 
presenta un buon numerodi vantaggi. Pri- 
ma di tutto, siccome vi e un segnale digita- 
le che passa attraverso ad un registro (co- 
me abbiamo visto) il segnale che fuoriesce 
e idenlico a quello d'entrata, qua! che sia la 
lunghezza del registro a scorrimento. Ogni 
rumore o distorsione nel segnale analogico 
ricavato pub essere introdotto solo da 
qualche lacuna nel procedimento di con- 
versione da A/D a D/A. 
In piu, una volta che si sia effettuato Tinve- 
stimenlo necessario per allestire i converti- 
tori A/D e D/A, la linea di ritardo puo es- 
sere prolungata come si vuole, semplice- 
mente aggiungendo degli altri shift register 
che risultano economici. Questi due fattori 
rendono la linea di ritardo digitale ottima 
ed adeguatissima per i rilardi lunghi. come 
ad esempio quelli che sono necessari per 
ottenere gli effetti di eco. 
Un sistema alternativo alia linea di ritardo 
digitale, e la linea di ritardo analogica che, 
appunto, impiega uno shift register analo- 
gico (una memoria del tipo "bucket briga- 
de", ovvero a "travaso"), 
Queste memorie, possono accettar'e un se- - 
gnale analogico direttamente. trasferendolo 
dalTingresso all'uscita sotto forma di pac- 
chetli di cariche viaggianli. 
Gli shift register analogici, rappresentano 
una proposta intcressante per realizzare 
dei sistemi dal ritardo non mollo esteso, 
considerando che il costo di uno shift regi- 

ster a 1024 bit analogico (tra 20.000 e 
31.000 lire circa) e inferiore rispetto a quel- 
lo di un sistema digitale munito dei con- 
vertilori A/D e D/A. In piii, lo shift regi- 
ster analogico non soffre del cosidetlo 
"accumolo di rumori" che e inerente al 
procedimento di conversione A/D. 
Lo shift register analogico e quindi ideale 
per produrre effetti come il phasing, il 
Hanging ed il vibrato, noncheperi modesti 
tempi di riverbero necessari permigliorare 
I'acustica di una camera. Tuttavia, lo shift 
register non appare altrettanto valido per 
ritardi lunghi, visto che in questi casi, il ru- 
more e la distorsione aumenlano man ma- 
no che lo shift e prolungato. 

Shift register analogici 
Gli shift register analogici sono comune- 
mente delti "bucket-brigade-memories", 
considerando che funzionano in modo 
analogo ad una catena di persone che si 
passino dei secchi d'acqua di mano in ma- 
no (bucket-brigade significa infatti "briga- 
ta dei secchi") ed i "secchi sono rappresen- 
tati da dei condensatori, mentre "I'acqua" 
e la carica elettrica, 
II principio fondamentale di funzionamen- 
to di uno shift register analogico e mo- 
stralo nella figura I. Consiste in un gruppo 
di condensatori e di interruttori elettroni- 
ci. Gli interruttori, sono aperti e chiusi al- 
ternativamente da un generatore di clock a 
due fasi. come dire un oscillatore che gene- 
ra due onde quadre sfasate. Quando Sia, 
b, c, sono aperti. S2a, b. c. ecc. sono chiusi, 
e viceversa. 
II segnale d'ingresso e applicato a Sia. 
Quando questo interruttore e chiuso, C1 si 

Caratteristiche lecniche 

Rapporto segnale-rumore al massimo livello d'u scita > 60 dB 

Larghezza di banda del segnale di riverbero 2.5 kHz. 5 kHz or 15 kHz (see text) 
Massimo tempo di ritardo 200 ms, 100 ms or 33 ms (see text) 
Uscila monitor per la larghezza di banda 25 Hz to 100 kHz. 
Sensibility d'ingresso variabile, la regolazione piu sensibileda 

una uscita massima per 30 mV RMS 
d'ingresso (100 mV da picco a picco) 

Massima uscila 2,5 da picco a picco. 
Ingresso per il clock esterno 15Vpp, da 5kHz a 500kHz. 
Tensione d'alimentazione + 15 V/75 mA, -15 V/25 mA 

• 
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Flgura 1. Illuslrazione del principio di lunziona- 
menlo della memoila del lipo "buckel-brigale". 

Flgura 2. II segnale d'ingresso analogico e cam- 
pionato durante ogni impulso di clock. 

Flgura 3. Circuito inlerno dello shill register ana- 
logico Relicon modello SAD 1024. 

gnalc. In pratica. e ovvio chc la Irequenza 
di clock debba essere piu grande di quella 
del massimo segnale. altrimenti. non si po- 
trebbe filirarla via, Inolire, se non si osser- 
vasse la limilazione imposta dal leorema 
della campionalura, si avrebbe an effetto 
assai nocivo noto come la "distorsione da 
ripiegamenlo". Questa, e causata dall'in- 
terazione tra il segnale aU'ingressoequello 
di clock e produce un prodotto spurio che 
invade lulto lo speitro, visto che interviene 
anche se la I requenza di clock i sopra alia 
gamma audio quindi inaudibile. 
11 ritardo prodotto dal sistema di memoria 
"bucket brigade" dipendc da due fattori. il 
numero di stadi nella memoria e la Ire- 
quenza di clock. 
Poiche il segnale e spostato attraverso due 
stadi ad ogni impulso di clock, e evidente 

che il tempo di ritardo e t = 
2 • fc 

ove ne il numero di stadi, ed ft la Irequenza 
di clock. 
Visto che la Irequenza di clock deve essere 

clock 2O 

"iD ' 2 3 SOB SCO 510 511 512 I—  

0 

i 

V1.1 aia 

o . 

carica al valore istantaneo del segnale, co- 
me dire che il segnale all'ingresso e cam- 
pionato. 
Quando SI si riapre e S2 si chiude, la cari- 
ca di CI e trasferita al C2 tramile S2a. Al- 
lorche SI si chiude di nuovo, Cl campiona 
di nuovo il segnale, mentre C2 trasferisce 
la carica a C3 tra mite Sib e cost via. 
In tal modo, un cerlo numero di campio- 
ni e preso lungo la forma d'onda d'ingres- 
so come si vede nella figura 2, e trasferilo 
lungo lo shift register in forma di sequenza 
di pacchetti di cariche. 
II sistema di lavoro reale di uno shift regi- 
ster analogico c un poco piii complesso di 
do che suggerisce questa semplice spiega- 
zione, ma il principio di base impiegato, e 

quello detto. In uno shift register pratico 
IC. gli interrutlori sono MOSFET ed i 
condensalori sono a loro volla realizzati 
nel chip. Un circuito inlerno, sia pure ab- 
breviato, di shift register analogico, appa- 
re nella figura 3. 
II segnale d'uscita dello shift register, e in 
pratica costituito da una serie d'impulsi 
sincroni al segnale di clock, e dall'invilup- 
po che segue quello del segnale originate 
all'ingresso. II segnale di origine puo esse- 
re ricostruito molto semplicemente trami- 
le un filtro passa-basso. che serve per ri- 
muovere i componenti della Irequenza di 
clock. II teorema della campionalura. ci 
dice che la frequenza di clock deve essere il 
doppio della massima frequenza del se- 

almeno doppia della massima frequenza 
del segnale, ne segue che il massimo ritar- 

do ottenibile e I = 
4 • (max) 

In altre parole, un compromesso deve es- 
sere adoltalo, tra il tempo di ritardo e la 
larghezza di banda del segnale, 
Incrementando uno dei due. I'altro deve 
essere diminuito. 
In pratica, cio significa che il segnale di ri- 
verbero deve essere limitato a meno della 
piena ampiezza della banda audio, se si de- 
ve ottenere un tempo adeguato di ritardo 
impiegando uno shift register ragionevol- 
mente corto. 
Cio implica fa limilazione della banda al- 
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Figura 4. Schema di principle del sislema di 
riverbero. 
H segnale all ingresso e rilardalo inviandolo ad 
una memoria del lipo "bucket-brigade" ed una 
porzione del segnale rilardato lorna all ingresso. 
II lillro passa basso all'ingresso, e I'altro all'uscila, 
limitano la banda passanle evitando la dislorsio- 
ne "toldover" ed eliminano le componenli di 
clock. 

Figura 5. Schema a blocchi piii dellagllalo del si- 
slema di riverbero analogico. 

Figura 6. Schema elellrico complete del sistema 
di riverbero. Si impiegano eslensivamenle ampli- 
ficatori operazionall FET. 
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I'ingresso, che pud essere oiienuia con un 
filtro passabasso, per evitare la disiorsione 
"da ripiegamento". 

II sistema di riverbero 

II funzionamento di base del sistema di ri- 
verbero e mostrato nella figura 4. II segna- 
le d'ingresso e elaborate in un filtro passa- 
basso , e di seguito nella memoria "bucket 
brigade". Una porzione attenuata del se- 
gnale ritardato, e re-inviato all'ingresso in 
forma di controreazione e sommato al se- 
gnale di origine. Ogni volta che il segnale 
ritardato rigira nell'anello, e attenuate in 
una certa misura, cosicche cala gradual- 
mente, esaltando il caratteristico effetto di 
riverbero. Per i ritardi piu prolungati, e ne- 
cessario aggiungere una seconda memo- 
ria, che rapresenta un extra opzionale. 

Lo SAD 1024 
Lo shift register analogico scelto per il si- 

stema di riverbero, e il Reticon SAD 1024. 
Questo 1C comprende due sislemi a 512 
stadi completamente indipendenti, del li- 
po appunto "bucket brigade", che posso- 
no essere impiegati separatamente o assie- 
me. II compromesso scelto tra il tempo di 
ritardo e la massima frequenza del segnale 
6 100 ms e 2,5 kHz. Con una memoria a 
1024 stadi ed una banda passante di 2,5 
kHz e teoricamente possibile ottenere un 
ritardo di 102,4 ms alia frequenza di clock 
di 5 kHz. Tuttavia, in pratica, la frequenza 
di clock deve essere regolata per un valore 
leggermente piu alto rispelto a quello ri- 
chiesto dal leorema della campionatura, 
allo scopo di poter essere filtrate via senza 
che intervenga Pattenuazione delle fre- 
quenze piu elevate del segnale. Tuttavia. il 
filtro passa-basso d'uscita deve avere una 
pendenza mollo ripida, e nel progetto si 
impiega il valore, alquanto eceezionale, di 
48 dB per oltava. 
La banda passanle di 2,5 kHz puo parere 

piultosio limitata, ma in pratica e suffi- 
ciente per ottenere un effetto di riverbero 
convincente. 

Per coloro che necessitano di un ritardo 
piu lungo, o una banda piii larga, vale 1'op- 
zione di aggiungere un secondoSAD 1024, 
o in alternativa, si puoelevare la frequenza 
di clock, o seguire ambedue i sislemi. 

Poiche, come abbiamo detto, lo SAD 1024 
ha due setlori di 512 stadi, sorge I'interro- 
gativo di come poterli interconnettere in 
modo da ottenere un gruppo di ritardo a 
1024 stadi. E owiamente possibile effet- 
tuare la connessione in cascata, ma questo 
sistema non conduce al miglior rapporto 
segnale-rumore ed alia massima riduzione 
della disiorsione, visto che il successive 
passaggio attraverso agli ulteriori 512 sta- 
di rende piu scadente il segnale. In piu, la 
questione relativa alia cancellazione del 
clock si fa piii ardua. Con una frequenza di 
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clock che sia appena piii grande del doppio 
della massima frequenzadel segnale. non e 
possibile filtrar via completamente le com- 
ponenti di clock, sia pure con un filtro 
molto efficace. La soluzione ad ambedue i 
problemi £ operare con i due settori della 
memoria in "parallelo multiplexato". Cio 
significa che si invia il segnale d'ingresso 
aile entrate poste in parallelo delle memo- 
rie mentre si da il clock al luiio in contro- 
fase. II risultato e che il segnale e campio- 
nato due volte per ciascun impulse di 
clock, alternativamente da uno e dall'altro 
sislema di memoria nello shift register. Le 
uscite delle due sezioni di memoria sono 
poi miscelate, con il risultato che le com- 
ponenti della frequenza di clock, che sono 
in controfase. tendono ad autocancellarsi. 
L'effetto di cancellazione de clock, ovvia- 
mente. va otlenutosommandole uscite dei 
due ullimi sladi dei singoli sistemi di me- 
moria, visto che queste sono in controfase. 
Cio si effettuava anche nei sistemi di Pha- 

sing e Vibrato che impiegavano una me- 
moria "bucket-brigade" seppure con una 
sola sezione. 
A prima vista, sembrerebbe che il parallelo 
multiplexato rendesse disponibili solo 512 
stadi per il rilardo. In pratica e cosi, tutla- 
via, visto che il segnale e campionato due 
volte per ciascun impulse di clock, il rap- 
porto di campionatura e in verita il doppio 
della frequenza di clock. 
La frequenza di clock pu6 quindi essere 
abbassata a 2.5 kHz pur mantenendo un 
rapporto di campionatura di 5 kHz. 
Questa conibinazione di 512 siadi di ritar- 
do in parallelo multiplexato e di clock a 2,5 
kHz. da infine lo stesso rilardo di una me- 
moria a 1024 stadi (equivalente a due 
gruppi di 512 stadi posti in cascata) con 
una frequenza di clock di 5 kHz. 

Schema a blocchi 
Uno schema a blocchi piii dettagliato del 
dispositivo di riverbero e riporlato nella li- 

gura 5. e rapprescnta la vcrsione stereo del 
sislema. I scgnali che pervengono agli in- 
gressi sinistro c deslro sono sommati in un 
amplificalore-miscelatore dal guadagno 
variabile. cd il segnale mono che risulta c 
portato al filtro passabasso, che elimina 
tulle le frequenzesuperiori a 2.5 kHz. II se- 
gnale di uscita che proviene dal filtro. 
giunge ad un circuito di offset che slabili- 
sce la polarizzazione in CC all'ingresso 
dell'IC SAD 1024. Cio c necessario perche 
lo SAD 1024 accetta unicamente segnali 
d'ingresso positivi. cosieche i segnali sim- 
metrici che pervengono dall'uscita del fil- 
tro passa-basso. devono essere sottoposli 
ad offset iramile Paddizione di una pola- 
rizzazione CC. 

Cosi il segnale giunge al primo SAD 1024. 
Scsi impiegaunsecondoSAD 1024. Pusci- 
ta del primo IC deveessere connessa all'al- 
tro tramite un amplificatore che compcnsi 
Patienuazione introdotta dal primo IC. 
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Le uscite degli SAD 1024 debbono essere 
munite di conlrolli di livello. 
Le uscile delle due memorie sono portalc 
ad un mixer e di seguilo al filtro passabas- . 
so. Pane del segnalc d'uscita di quesio fil- 
iro e ritornata aH'ingrcsso del primo SAD 
1024 iramite un conirollo di controreazio- 
ne che detcrmina il tempo di riverbero. La 
porzione del segnale e miscelala parimenti 
con i segnali di origine (non ritardati) de- 
siro e sinistro, cosicclie appare come una 
immagine monot'onica quando e espressa 
dall'altoparlante destro o da quello sini- 
stro. I:" prevista un'uscila separata per il 
solo segnale rivcrberato. II conirollo di 
uscila varia la proporzione del segnale ri- 
vcrberato nel segnale all'uscila. 

Figura 7. Circuilo slampalo lalo rame e lalo parti 
dell'unita di riverbero. (EPS 9973). 

Pud sembrare che vi sia qualcosa che non 
quadra, neiraggiungere un riverbero mo- 
no in un segnale stereo, ma in elfetti, si ha 
I'esatlo equivalente di cid chesuccede, tan- 
to per dire, in una sala da concerto. II ri- 
verbero e il risultato di rillessioni multiple 
dalle pareti della camera, quindi noncom- 
porla inlormazioni direzionali. come dire 
che e mono. Appare piii o menoe'gualc alle 
orecchie deirascoltalore, sovraimpresso ai 
suoni diretli che giungono da dcstra e da 
sinistra. 

Non vi e proprio nulla da guadagnare 
avcndo un riverbero completamente sepa- 
rate per i canali destro e sinistro. 

II circuito completo 
La figura 6 moslra il circuilo completo del 
sistema di riverbero. I segnali d'ingresso 
sono sommati dairamplificatore opera- 
zionale Al.ilguadagnodelqualepuoesse- 
re regolato tramite PL II segnale d'uscita e 
quindi porlato ai filtri d'ingresso passa- 
basso die impiegano A2 ed A3, fondamen- 
talmente due filtri Butlerworth di 
second'ordine connessi in eascata, che 
danno una pendenza lotale di 24 dB/otta- 
va prima della frequenza di taglio pan a 
2.5 kHz, Siccome sino a quesio punto non 
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Elenco componentl PI = 1 M potenziometro lineare P12.P13 = 250 k (220 k) trimmer 018"=3n3 
P2 = 5 k (4k7| trimmer 021 . . .029= lOOn 

Resistenze: 
R1 ,R2,R47 . . . R50 = 100 k P3 = 250 k (220 kl Condensatori: Semiconduttori: 
R3 . . . R10,R14.R15.RI 6,R20. potenziometro lineare C1 ,C2,C12 = 470 n 101,102,107,108 = TL 1084 

R24,R26.R32, P4IP7 = 250 n (220 a) trimmer C3* = 27 n 103 = 4011 
R35 , . . R46 = 10 k C4*= 1n5 104 = 4013 

R11 ,R21 .R22,R29,R30 = 330 n P5,P8 = 5 k (4k7) C5',C19* = 10 n 105,106 = SAD 1024 
R12 = 150 k potenziometro logarltmico C6*,C20* = 3n9 Dl = LED (rosso) 
R13 = 330 n P6 = 2k5 (2k2) trimmer C7,C9,C10,C11 = 1 p (tantalio) D2= LED (verde) 
R17,R33 = 15 k C8" = 270 p 
R18 = 2k7 P9 = 10 k potenziometro lineare C13* = 47 n 
R19,R28 = 10 n P10 = 25 k (22 k) trimmer C14" = 820 p 
R23.R27,R31 ,R51 = 1 k C15- = 18 n 
R25 = 22 k Pll = 2k2 (2k2l 016" =2n2 
R34 = 33 k potenziometro logarltmico 017" = 12 n • vedi teslo e labella 1 
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vi sono componenti di clock da filtrar via, 
la pendenza del sistema e solo la mcla di 
quella del fillro d'usctta. 
II segnale in uscita da A3 esommalo con il 
segnale in comroreazione che proviene 
dalla memoria "bucket-brigade" iramite 
A5. L'uscita di A3 e anche applicataal ri- 
velatorc di sovraccarico di picco A4, Al- 
lorche la tcnsionc all'ingresso non 
invertente di A4 eccede il valore posto al- 
l'ingresso inverlenteda Rl 1 e RI2,ruscita 
di A4 diviene positiva e DI si accende. 
II segnale daH'uscita di AS giunge all'Ab, 
che e un amplificatore invertente con un 
guadagno pari all'unila, munito di offset 
CC variubile all'ingresso non invertente. 
P2 e impiegato per regolare la tensione di 
riposo di uscita di A6, quindi la polarizza- 
zione CC all'ingresso del primo SAD 
1024. ICS. 
L'uscila di ICS e inviata tramite PS, il con- 
trollo del livello "I", all'ingresso di 
AS.quindi al fillro passa-basso di uscita 
A9 e A12. Questo consiste di quattro filtri 
diButterworth, di second'ordine, posti in 
cascata. ed ha una pendenza di 48 dB/ 
ottava. 
L'uscita del fillro fa capo al PS, il controllo 
d'uscita del riverbcro, che varia la propor- 
zione del riverbero nel segnale complcssi- 
vo d'uscita. II segnale di riverbero e 
miscelato con i segnali dirctti, destro e sini- 
slro, in A13 ed A14; il guadagno di questi 
amplificatori puo essere regolato tramite 
P12 e PI3 per adattarsi al livello di uscita 
richiesto dai sistemi elettronici che 
seguono. 
Se si impiega un secondo SAD 1024 (IC6) 
l'uscila dl ICS deve essere portata all'allro, 
tramite un secondo circuito di offset CC, 
A7. Questo stadio ha anche un guadagno 
di due. che serve per compensate le atte- 
nuazioni introdotte dall'ICS. L'uscita del- 
riG6. c inviata, tramite il controllo del 
"livello 2". PS. all'ingresso di A8, quindi al 
fillro d'uscita. 
II generalore di clock e un multivibratore 
aslabile che impiega i due CMOS NAND 
gates N1 e N2, L'uscita del clock i separa- 
ta. ad evitare carichi spurii, tramite i due 
gates rimanenti che fanno parle dell'IC 
4011, quindi e iniettala nei duejlip-flop 
FF1-FF2, dei quali. le uscile Q e Q danno 
il clock a due fasi per ICS ed IC6. La reale 
frequenza di clock inviata a ICS e IC6. c 
meta della frequenza del generatore di 
clock, visto che FFI ed FF2 lavorano co- 
me coiitatori che dividono per due. 

Realizzazione pratica 
II circuito stampato, lato rameelato parti, 
che serve per la realizzazione, e mostralo 
nella figura 7. I sei controlli potenziome- 
trici principali, in forma di trimmer, sono 
montati sullo stampato, per semplificare 
la filatura. L'intero complesso deve essere 
monlato. tramite distanziatori, solto un 
adeguato pannello, attraverso il quale 
spunleranno gli alberini dei trimmer. 
Se s'impiegano i valori esalti per i compo- 
nenti, quelli riportati nello schema, il fillro 
avra una frequenza di laglio di 2.5 kHz. Se 
si vuole ottcnerc una frequenza di laglio 
piii elevata. per una banda passante piii 
ampia. ci si puo riferire alia tavola I che d<i 

i valori per 5 MHz e IS kHz di frequenza - 
limite. 
Regolazione ed impiego 
II circuito comprende sei potenziometri di 
controllo. a forma di trimmer, eseite trim- 
mer veri e propri. P12 c P13 servono sem- 
plicemente per impostare il guadagno di 
A13 ed A14, quindi il livello d'uscita del- 
I'assieme di riverbero, per le apparecchia- 
ture che seguono. 
La procedura di aggiustamento per gli al- 
tri trimmer, ed il tipodi lavorodei control- 
li saranno ora descritte di seguito. 
PI deve essere regolato in modo tale da far 
accendere appena appena DI nei passaggi 
piti forti del segnale all'ingresso. II miglior 
rapporto segnale-rumore pub essere otte- 
nuto senza sovraccaricare il circuito. PI 
non deve essere impiegato come una sorta 
di controllo di volume, altrimenli interver- 
ra senza dubbio un rapporto segnale- 
rumore scadente. 
II controllo di comroreazione P9, deve es- 
sere ruotato completamente in senso an- 
tiorario ed il controllo deM'uscita PI I. in 
senso completamente orario, prima che 
l'uscila del riverbero sia applicata ad tin 
amplificatore ed ascoltata tramite un alto- 
parlanle. II controllo del livello I, PS.deve 
essere ruotato completamente in senso 
orario ed il controllo del livello 2, P8, in 
senso antiorario, quindi la frequenza di 
clock deve essere abbassata sinoadivcnirc 
udibile. II controllo di bilanciamcnto P4. 

% 

* 

Tabella 1 

enza dl tagllo 5 kHz 15 kHz 
(—3 dB) 
C3 12 n 3n9 
C4 820 p 270 p 
C5 5n6 1 n8 
C6 ln8 680 p 
C8 150 p 47 p 
Cl 3 27 n 8n2 
CI 4 390 p 1 20 p 
Cl 5 8n2 2n7 
C16 1 n8 390 p 
Cl 7 5n6 1 n8 
CIS 1n8 560 p 
C19 4n7 1 n5 
C20 2n2 680 p 

deve essere quindi aggiuslato sino a che il 
rumore del clock sia ridolto al minimo. 
Cio avviene in gencre quando P4 e posto 
aH'incircu a meta corsa. 
La tensione di polarizzazione CC dello 
shift register ora pub essere aggiustata. E" 
necessario portarc all'ingresso un segnale 
dalla sufficiente ampiezza per accendere 
Dl al minimo, e P2 deve di seguito essere 
regolato sino a che non appaia alcuna di- 
storsione audibilc. Allernativamente, se si 
pub impiegare un oscilloscopio, il livello 
d'ingresso deve essere aumentato sino a 
che il segnale all'uscila inizi ad essere squa- 
drato e P2 deve essere regolato sino a che 
la squadratura sia simmetrica. 
Se si utilizza 1C6 la procedura di regolazio- 
ne per I'azzeramenlo del clock e dell'offset 
deve essere ripetuta per quest'altro inte- 
grato. impiegando P7 e P6 rispeltivamen- 
te. In tal caso, il livello del controllo 2, P8, 
deve essere posto completamente in senso 
orario. mentre il controllo del livello 1. PS. 
deve essere giralo completamente in senso 
antiorario. 
Inline, il trimmer PIO, che regola la con- 
troreazione, deve essere regolato pcrotte- 
ncre il massimo tempo di caduta. Questa 
regolazione va eseguita con PS. PS se im- 
piegato, c P9, tutii inizialmenle posti in 
senso orario. PIO deve essere regolato per 
oltenere che il segnale di riverbero cali gra- 
dualmcnte, quando il segnale all'ingresso 
cessa. Se la regolazione del PIO non e cor- 
rella. il complesso rivclera un funziona- 
mento instabile, ed il segnale di riverbero. 
invece di dare il caralteristico effelto. sem- 
brera una sorta di cacofonia rumorosa. 
L'aggiusiamento deve essere ripeluto do- 
po ogni regolazione del tempo di ritardo, 
che si effetlua con P3. 
Come abbiamo detto, il complesso di ri- 
verbero ha Ire uscile: il canale sinistro piii 
il riverbero, il canale destro piii il riverbe- 
ro. ed il solo riverbero. L'apparecchio pub 
essere impiegato con lutti i sistemi stereo 
esistenti, impiegando semplicemenle la 
presa (o le prese) per nastro 
dell'amplificatore. 
II segnale che perviene dal complesso di ri- 
verbero. va portato all'ingresso (o agli in- 
gress!) per nastro. 
In allernativa, le uscite sinistra e destra del 
sistema di riverbero non devono essere 
impiegatc. 
II riverbero giungera ad un sistema di am- 
plificazionc apposilo, munito del proprio 
diffusore. 
Questa soluzione offre un maggioreffelto 
di spazio, impresso sul suono. 
E" importante notare che la frequenza di 
clock pub essere udibile se e regolata trop- 
po in basso. Se si scelgono le opzioni a 5 
kHz ed a IS kHz, peril funzionamento, lo- 
gicamente e necessario rialzare la laratura 
del P3. II P3 pub essere dotato di una scala 
calibrata in frequenza. per evitare la possi- 
bilita di regolarlo troppo in basso. In alter- 
nativa, la sua gamma di valori pub essere 
ridolta collegandoai suoi tcrminali una re- 
sistenza "padding", ovvero in parallelo. 
Questa deve essere scelta sperimenlalmen- 
Ic, facendo in modo che quando P3 e rego- 
lato al massimo valore di resislenza. la 
Irequcnza di clock non sia udibile. K 
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linee di ritardo 

linee dl rllardo (2) 

Dopo aver parlato del riverbero e 
dell'eco in un precedente arllco- 
lo (Elektor ottobre 1979), ora 
esponiamo I'impiego delle linee 
di ritardo per ottenere una 

variety di interessanti effetli spe- 
cial!, come la doppia traccia, il 
vibrato, il phasing, il "coro" ecc. 
Tall appflcazlonl rlvestono Interes- 
se per chl ama la muslca senza 
essere professionisla, visto che 
prevedono delle linee di ritardo 
relativamente corte, quindi dal 
costo comparativamente basso. 
Questo articolo rientra in una 
ricerca generale sui possibili 
contributi che si possono ricava- 
re dalle linee di ritardo nelle 

tecnlche di reglstrazlone dl stu- 
dio e nel slsteml dl esaltazlone del 
suono. 

parte 2 

M 

A differenza dal riverbero e dall'eco, gli ef- 
fetli come vibrato, phasing, flanging, "co- 
ro" e "complesso di strumenti a corda" 
possono essere ottenuti impiegando delle 
linee di ritardo comparativamente corte. 
In pratica, una memoria sola, del lipo 
"bucket-brigade" e lalvolta tutto quel che 
serve. Come abbiamo visto, peraltro, mol- 
ti degli effelti citati possono essere ottenuti 
variando la frequenza alia quale I'audio e 
inviato tramite il clock attraverso la linea 
di ritardo. Sebbene questa sia una tecnica 
comune, tratteremo ora un caso dove non 
e impiegata. 

La doppia traccia automatlca 

(ADT). II circuito a blocchi di figura 1 mostra la 
piu semplice applicazione di una linea di 
ritardo breve, nella quale il segnale audio e 
ritardato di approssimativamente I -5 ms, 
quindi sommato al segnale diretto. II risul- 
talo e che una voce solista o uno strumento 
da un effetto piii "pieno" o piii forte, visto 
che I'orecchio umano non e in grado di di- 
stinguere tra il segnale originate e quello ri- 
tardato ed ha I'impressione soggettiva di 
un incremento nel volume. II vero incre- 
mento neH'ampiezza del segnale, tuttavia, 
e considerevolmente piii piccolo di quello 
valutato nel volume (che pub sembrare 
ogni entita piii grande di 6 dB); per tale ra- 
gionc, non vi e il pericolo di sovraccaricare 
le apparecchiature audio durante i picchi 
del segnale. Se si collegano in cascata di- 
versi sistemi a doppia traccia, si ottiene un 
effetto di moltiplicazione della voce, che e 
il primo passo verso I'effetto di "coro". 

L'effetto di "coro" 
II vero effetto di coro e ottenuto quando il 
tempo di ritardo non e costante, ma sog- 
getto a piccole variazioni. In ambedue i ca- 
si delle linee di ritardo digitali e delle me- 
morie analogiche del tipo "bucket 
brigade" il tempo di ritardo e determinato 
dalla frequenza di clock e dalla lunghezza 
della linea. II tempo di ritardo, quindi, puo 
essere variato impiegando un oscillatore 
controllato in tensione comegeneraloredi 
clock, che e modulate da una tensione a 
bassa frequenza daU'andamento casuale 
(vedi la figura 2a). In pratica si usa piii di 
una linea di ritardo. 
II circuito mostrato nella figura 2b consi- 
ste di 4 linee di ritardo, ciascuna della quali. 

e variata indipendentemente dal clock ca- 
suale. 
II principio della generazione del "coro" e 
simulare l'effetto dato da una molteplicit^ 
di sorgenti sonore, come quelle che sono 
presenti nel settore archi di una orchestra. 
Sebbene possa essere necessario che un 
gruppo di strumenti suoni la stessa nota, a 
causa delle variazioni di fase tra ciascun 
suono e I'altro, I'orecchio umano capisce 
che sono presenti diversi strumenti. Que- 
ste discrepanze in fase, sono causate da 
quelle pur piccole differenze nella realizza- 
zione meccanica di ciascun strumento, 
dalle diverse tecniche impiegate dai suona- 
tori e dalle different! lunghezze nel percor- 
so che il suono deve compiere per giungere 
all'ascoltatore o al microfono che serve 
per la registrazione. Quindi, variando a ca- 
so la lunghezza delle linee di ritardo, ci si 
assicura che le relazioni di fase all'uscita 
varino analogamente, in modo costante, 
producendo I'impressione di una immagi- 
ne sonora multipla. 
Per la simulazione di un complesso suono 
orchestrale, in particolare quello degli 
strumenti a corda, si deve impiegare la di- 
sposizione di figura 2c. I segnali di modu- 
lazione dei generator! di clock (i VCO) so- 
no periodici e non casuali, ma posti fuori- 
fase ciascuno rispelto ad un altro, II 
risultato e che, mentre il tempo di ritardo 
di una linea e incrementato, il ritardo di 
un'altra ha reso piii corto, e viceversa. Nel- 
la misura in cui si variano le lunghezze del- 
le linee di ritardo, varia la relazione di fase 
dei segnali all'uscita. Una seconda modu- 
lazione "veloce" sovraimposta alia fre- 
quenza di clock, da un successive risalto al 
complesso delle differenze di fase, e produ- 
ce un suono ricco, molto intrecciato. appa- 
rentemente composlo da una moltitudine 
di strumenti. 

Vibrato e Phasing 
Se s'impiega una frequenza di clock co- 
stante, invece di una casuale, e impossibile 
ottenere gli effetli di vibrato e di phasing. 
La figura 3a mostra un circuito basilare 
per il vibrato, mentre la figura 3b illustra 
come poter ottenere il phasing. Come si 
vede. la differenza basilare tra i due circuiti 
e che il vibrato e ripreso direttamente dal- 
I'uscita della linea di ritardo. mentre nel 
caso del phasing, il segnale diretto e quello 
ritardato sono addizionati.. 
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Figura 1. Prlncipio di base dello ADT, doppia Irac- 
cla aulomalica. Una porzione appena un po ral- 
lentata del segnale e aggiunla all'originale. II ri- 
sullato 6 che II segnale e inlensilicato, senza un 
slgnificante incremenlo di ampiezza. La figura 1 b 
moslra un clrcuilo pralico per queslo tipo di lavo- 

Figura 2a. Schema a blocchi di un generalore di 
coro basilare. Tramite la variazione casuale della 
Irequenza di clock, che conlrolla la linea di rilar- 
do, si ollengono dei mutamenli di lase Ira II se- 
gnale diretlo ed II segnale riiardalo, e cosi soprav- 
viene un ellelto di suono multiplo, come quello 
dato dai corl vocali 

Figura 2b. In pralica, s'impiega piii di una linea di 
rilardo. Nel clrcuilo mostrato, vi sono qualtro li- 
nee dl rilardo; le frequenze dl clock (da Id a lo4) 
dl queste, sono variale Indlpendentemenle I'una- 
dall'allra Iramite lensloni casuall separate. 

Figura 2c. Per ottenere I'eftetto di "gruppo di ar- 
chi" si deve impiegare un sistema di phasing mul- 
tiple come quello riporlalo. II principio di lunzio- 
namento, 6 simile a quello del clrcuilo dl figura 
2b, lullavia, In conlrasto con il dello, le frequenze 
di clock delle linee di rilardo sono modulate da dei 
segnali periodici, e non casuali. In pralica, si im- 
piegano due modulalori, uno"veloce" I'allro "len- 
to", ed II segnale che modula ciascun VCO 6 lenu- 
to in una relazione di sfasamento fissa. 
Ouando le uscite delle linee di rilardo sono som- 
male, le variazionl periodlche nei tempi di rilardo 
di clascuna linea, creano un slslema di slasamenli 
molto complesso, che rende il suono risultanle 
ricco, vibranle nella qualili ed eslremamente si- 
mile a quello di una sezione orcheslrale d'archi. 
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II vibralo, essenzialmente, implica I'acce- 
lerazione ed il rallenlamento del segnale 
campionato, man mano che attraversa la 
linea di ritardo. Siccome il rapporto al 
quale il segnale entra nella linea di ritardo 
e diverse da quello che vi circola, il risulta- 
lo e una variazione nel timbro del segnale, 
come dire la modulazione di frequenza. Si 
impiegano delle linee di ritardo relativa- 
mente corte (approssimalivamente da 5 
ms), il che significa che e possibile impie- 
gare delle frequenze di clock elevate, ecosi 
anche dei segnali d'ingresso a banda larga 
possono essere tratlati. II ciclo di modula- 
zione normalmente e nella regione di 5 -10 
Hz. La profondita di modulazione (come 
dire il valore di slittamenlo in alto o in bas- 
so della frequenza) del vibralo, e determi- 
nala dal tempo medio di ritardo della li- 
nea, dalla modulazione del segnale di 
clock e dal rapporto di modulazione (fre- 
quenza di vibrato). Cosi, con una linea di 
ritardo, ad esempio, da 5 ms, una variazio- 
ne nella frequenza di clock del -t-\— 5% 
circa sul valore medio, con una frequenza 
di vibrato di 10 Hz, la frequenza del segna- 
le deH-/— 3,14%.Come confronto.l'inter- 
vallo musicale di un semitonocorrisponde 
ad un nuitamento in frequenza di appena 
meno del 6%. 
// Phasing e un effetto estremamenle popo- 
lare tra i musicisti, ma anche uno dei piii 
difficili da dcscriverelMolli dicono chesia 
simile all'effetto di un suono che passa in 
un lungo tunnel, o lo raffigurano con un 
elletto "di risacca"nel quale la musica 

sembra andare e venire come sotloposta 
ad una brezza, con un ritmo regolare. 
Questo suono caratterizzato in modo sin- 
golare, e ottenuto sommando i segnali di- 
relli e ritardati. Alle frequenze nelle quali 
il ritardo e uguale ad un numero dispari 
dei semiperiodi della frequenza del segna- 
le, i segnali diretti e ritardati sono sfasati di 
ISO", quindi si cancellano. 
Al contrario, alle frequenze nelle quali il 
tempo di ritardo e uguale ad un numero 
pari di semiperiodi, i due segnali risultano 
in fase quindi di rinforzano. II risultato e 
una serie di "slrozzature" nel responso del 
segnale alle armoniche dispari della fonda- 
mentale. II procedimentoequivalea passa- 
re il segnale audio tramite un filtro a piu 
stadi. La distanza tra le attenuazioni suc- 
cessive e inversamente proporzionale al 
tempo di ritardo, in effetti corrisponde 

1 
a , ove 7 e il tempo di ri- 
tardo. Quindi con t= 10nis.il responso in 
frequenza del segnale in uscita mostra una 
attenuazione ogni 100 Hz. Variando cicli- 
camente il tempo (tramite la modulazione 
a bassa frequenza dell'oscillatore di clock) 
la distanza Ira picchi successivi nel respon- 
so puo essere variata in altemativa (vedi la 
Figura 4), ed e appunto cio che produce il 
caralteristico effetto phasing. II ritardo ne- 
cessario per il phasing normalmente va da 
I a 20 ms, mentre il segnale modulanteche 
perviene dalPoscillatore a bassa frequenza 
e generalmente a forma di sinusoide o di 
triangolo, con una frequenza compresa tra 

Figura 3. Versione base di un phasing (3a) e di un 
vibralore (3b). In ambedue I casl, la frequenza di 
clock della linea dl ritardo e modutata da un oscil- 
lalore a bassa frequenza. La dlfterenza Ira i due 
elfelli, 6 che per il phasing, i segnali dirello e rilar- 
dalo sono sommali. II risullalo dello slillamento dl 
fase Ira questl segnali e che il responso della som- 
ma, moslra una serie di attenuazioni che sono slll- 
lale in alto e In basso nello spettro audio. II segna- 
le del vibrato, conslsle semplicemenle dell'uscila 
della linea dl ritardo. Le variazlonl nella fase del 
segnale rltardato, conducono ad una modulazio- 
ne in frequenza, come dire che il timbro del se- 
gnale varia periodlcamenle rlspello alia frequen- 
za cenlrale. 

Figura 4. Variando la frequenza di clock della li- 
nea dl ritardo, si ha I'etfetlo di far variare la distan- 
za Ira le successive allenuazionl nel respondo del 
segnale. E' appunto clo che genera II caralteristi- 
co elletto phasing. 

Figura 5a. Schema a blocchi del modulalore di 
frequenza che pud essere Impiegato come base 
per oltenere gll elfelli special! dl phasing, "coro", 
vibralo, ADT ecc. 

Figura 5b. Schema elellrlco del modulalore dl fre- 
quenza impiegante II IDA 1022. Questo schema e 
Irallo da una "application note" del costrutlore 
dell'IC (Mullard). 

Figura 5c. Schema elellrlco di un filtro passabas- 
so adallo aM'impiego con le linee di ritardo. La fre- 
quenza di taglio del filtro d 15 kHz, e la pendenza e 
dl 24 dB per oltava. 

0.05 (come dire un ciclo completo ogni 
venti second!) ed I Hz. 
Modulalore di frequenza per effetti 
di "Coro" di Phasing ed i Vibrato. 
Le figure 5a e 5b mostrano rispettivamente 
10 schema a blocchi elo schema eletlricodi 
un modulalore di frequenza che impiega 
PIC TDA I022, memoria "bucket-brigade", 
brigade". 
Questo circuito forma la base di un gene- 
ra tore di effetti audio per "coro", phasing, 
vibrato. Un semplice VCO realizzato con 
due transistori BC 337 (oppure BC 107) 
eroga il segnale di clock, la frequenza del 
quale puo essere modulata tramite un 
oscillatore sinusoidale separate. La fre- 
quenza di questo oscillatore di vibrato, 
puo variare tra 0.5 e 7 Hz, tramite la mano- 
vra del potenziometro da 100 k. II segnale 
di modulazione e inviato al VCO tramite 
un emitter follower, nel quale la resistenza 
di emetlitore e rappresentala da un poten- 
ziometro (marcato "inlensila) che regola 
la profondita di modulazione 
E" previsto anche un circuito generatore di 
tensione casuale. per poter generate un 
phasing vibrato aperiodico (effetto di "co- 
ro"). La tensione casuale eottenutaampli- 
ficando e poi fillrando con un passabasso 
11 rumore generato da un diodo zener da 
13V (si possono impiegare i diodi zener piii 
facilmente reperibili da 0,4W, 12 oppure 
13V). Quando e portato al circuito, il vol- 
taggio casuale controlla Poscillatore del 
vibralo, che a sua volta controlla il VCO. 
La grandezza della tensione casuale pub 
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essere variata trainile un potenziometro 
(ampiezza della tensione casuale). La figu- 
ra 5c mostra il circuito di un filtro passa- 
basso adatto a limitare la banda passanle 
del segnale audio. Come e siato detto nella 
prima parte di questo arlicolo, siccome la 
frequenza di clock deve essere il doppio di 
quella del segnale, vi e un disaccordo tra il 
tempo di ritardo (ehe ovviamente e deter- 
minato dalla frequenza di clock) e la banda 
passanle del segnale. II filtro moslrato. ha 
una frequenza di taglio di 15 kHz ed una 
pendenza di 24 dB per ottava. II circuito di 
un generatore audio per il phasing, il vi- 
brato, ed il "coro" che impiega il modula- 
tore di frequenza descritto e moslrato 
nella figura 5d. I potenziometri PI e P2de- 
terminano le proporzioni relative dei se- 
gnali diretti e ritardati, che sono miscelati 
all'uscita. Se si porta all'uscita il solo se- 
gnale rilardato si ha I'effettodi vibrato. Di 
regola, un vibrato abbastanza rapido, co- 
me dire una modulazione in frequenza di 
diversi Hz da il miglior effelto. mentre la 
profondita di modulazione (deviazione del- 
la frequenza di clock) deve essere mante- 
nuta bassa. Se i segnali diretti e ritardati 
sono soggctti a miscelazione, il risultato e 
o il phasing o il "coro", in dipendenza del- 
la modulazione impiegata: periodica o ca- 
suale. Incrementando lentamente Pam- 
montare del segnale diretto, che e somma- 
to a quello ritardato si ha una transizione 
regolare dal vibrato al phasing. 
II circuito descritto puo anche essere im- 
piegato per la funzione ADT. Con I'inten- 
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sita del vibrato regolata esatlamentesi ol- 
liene un ritardo costanle di tempo di 3,2 
ms.Miscelando i segnali dirctti e ritardati, 
si produce I'effetto della doppia traccia. 

Phasing stereo 
Per eft'eiii multicanali, I'aggiunta del cir- 
cuito di figura 6consente di ottenere ire se- 
gnali d'uscita separati. L'uscita I offre la 
somma dei segnali direttieritardati, I'usci- 
ta II eroga il segnale diretto meno il segna- 
le ritardato, mentre l'uscita III da il segna- 
le ritardato meno il segnale diretto. 
Gli effetti stereo phasing, "coro' ed ADT 
sono ottenuti dal prelievo dei segnali alle 
uscite I e II oppure 1 e 111. nel caso del vi- 
brato, ovviamente lutte e tre le uscite lo 
erogano, con l'uscita II inversa rispeito al- 
le uscita I e III. Ciascunadi queste tre usci- 
te, in via di principio pub essere impiegala 
per ricavare un segnale mono, tuttavia e 
normale impiegare la somma dei segnali 
all'uscila I. 

Sistemi di rinforzo del suono e la- 
vori di studio 
Con I'aiuto delle linee di rilardo e possibile 
mvestigare su due interessanti fenomenti 
psico-acustici connessi con il tempo che 
impiegano le onde sonore per atlraversare 
I'aria libera. 

L'effetto di Haas e la legge delprimo frame 
d'onda 
Come dice la teoria elaborata dal Dott. 
Haas, un ascoltatore bendato, non deter- 
mina la sorgenle del suono dalla sua am- 
piezza, ma sulla base del "primo arrivo". 
Se per esempio lo stesso segnale e irradiate 
da due altoparlanti, f'acenti parte di un si- 
stema stero, ritardando il segnale del cana- 
Ic sinistro di alcuni millisecondi, si da all'a- 
scoltatore Pimpressione che la musica 
scaturisca quasi interamentedalcanale de- 
stro e relative diffusiore. Anche se il con- 

trollo di volume del canale sinistro e rego- 
lato assai piu alto di quello del canale 
deslro, I'ascoltatore continua ad essere il- 
luso dall'impressione che il canale destro 
irradi la quasi totalita del suono. L'au- 
mcnlo di volume nel canale sinistro da a 
chi ascolla Pimpressione che il suono in to- 
tale sia piu forte, e vi e un effetto minore o 
nullo relative alia direzione di recezione 
L'impiego di linee di rilardo elellroniche 
mette in grado il lecnico del suono di al- 
trarrc 1'atlenzione dcll'ascoltatore su di 
una particolare sorgenle sonora, allorche 
I'altra e ritardata. Quando si registra la 
musica orchestrate, ic linee di ritardo sono 
spesso impiegale per contrastare I'effetto 
delle diverse lontananze degli strumenti 
dal microfono. Quindi allorche si registra 
una grande orchestra impiegando un mi- 
crofono stereo principale (per la miglior 
Irasparenza e risoluzione) completato da 
una serie di microfoni secondari per ri- 
prendere gli strumenti prima rimossi dal 
raggio d'azione del microfono principale 
(per esempio, i second! violini). quest'ulti- 
mo tende a raccogliere il suono degli stru- 
menti piu lontani prima dei microfoni rav- 
vicinati. 
A causa dell'effetto Haas cio porta ad una 
falsificazione dell'immagine stereo, un 
problema che pub essere risolto solo par- 
zialmente abbassando il livello dei micro- 
foni secondari. La soluzione ideale e im- 
piegare delle linee di ritardo per equalizza- 
re i tempi di ricezione. 
Una tecnica similare pub essere impiegata 
quando si registra una orchestra con il mi- 
crofono principale posto vicino al corpo 
orchestrale. ed uno o piii microfoni secon- 
dari posizionati piii indietro nella sala per 
captare in pieno reffetlo di riverbero. Ad 
una distanza piii grande di 15 metri Ira il 
microfono principale e quello secondario, 
il tempo impiegato dai segnali per raggiun- 
gere i due pub diflerire di piii di 50 ms. Dif- 

Figura 5d. Schema a blocchl complete del gene- 
rafore dl effefli audio.Oltre I'aggiunta dei (iltri 
passabasso d'ingresso e di uscita, e del modula- 
lore in frequenza visto nella figura 5b, il clrculto 
adotta un ampliticalore d'ingresso dalla senslbili- 
la variablle (A1), un amplificalore-separalore 
(A2). nonch§ un mixer d'uscita (PI, P2, A3), che 
rende possibile sommare In qualunque misura i 
segnali diretti e ritardati. Le proporzioni relative al 
segnali, delerminano il carattere lonale risullanle 
e le caratlerisliche del suono. 

Figura 6. Si possono ottenere eflelti stereo colle- 
gando le uscite del mixer in modo da averne due 
differenli. 

Figura 7a. Illustrazione gralica di come un con- 
Irollo variabile del parlalo espande o comprlme II 
tempo occupato da un segnale. olfrendo la possi- 
bility dl effettuare la rlproduzione ad altre veloci- 
ty, ollre che a quella normale, senza per questo al- 
lerare il limbro del segnale. 

Figura 7b. Schema a blocchi dl un processore va- 
riabile del parlato. 



Ilnee dl ritardo (2) elektor novembre 1979 — 11-45 

"DIRETTO" (A) 

H):.K 

-(A+B> 
KjQl A3 

■ 
uw 

B-A lOOK 
in 

100k 

■ 
A-B 100k, 

A5 

da fig. 5d 

"RITARDATO" (B) 

A3,A4.A5 = % TL 084 l 

7a 

iVvvvvivviyy 
i ; 1 1 1 i i i i i z 'a * .b 6 ,/ a a , 

i i i i 
1 i 1 i 1 i i i '4 |3 .< Is | . 1 . 

-AaamI ; I i 
1" i 11, 11 ♦1 ! 

i 

1 1 1 i 1 
M i i i i i 

|i 1 i '« U |1 13 (4 U 1 

-fvwwwyv 
i 1 i ! i 0 <0 20 30 40 

79085 78 

7b 

i 

0 

* 
V 

<s $ H 

lesta d( riproduztone-x' 
PREAMPLIFICATORE 
lEQUALIZZATOREf motore dalla velocity 

variabile 

GENERATOHE 
DI RAMPA 

GENERATORE 
PERIODICO 

CONTROLLATO 
IN TENSIONS 

LINEA rtDl RITaRDO 
BUCKET 

BRIGADE 
AMPL FICATORE 

AUDIO usciia 
• ••• 

r. 

PILOTA 

conlrollo 
di volociti 
del motore 

f'erenze di quest'ordine nei tempi, possono 
anche produrre degli echi spurii, Impie- 
gando una linea di ritardo, il segnale chc 
giunge dal microfono principale pud esse- 
re rallenlalo in modo da ridurre il periodo 
che intercorre Ira il segnale diretto e rivcr- 
berato in modo piii che accettabile. 
Nei casi di sistcmi di audizione circolare 
impiegati nelle grandi sale o anche aH'aria 
libera, delle lunghezze eccessivc Ira i se- 
gnali chc giungono dai diversialtoparlanli 
con i relativi ritardi. possono causare la 
scarsa intellegibilitit del discorso. In questi 
casi, ancora una volla le linee di ritardo 
possono essere impiegate per ridurre gli in- 
lervalli tra i segnali diretti e quelli chc rag- 
giungono I'ascoltatore riverberati con un 
valore piu piccolo di quello cruciale di 50 
ins. L'intervallo ideale tra segnali successi- 
vi e nella regione di 20 ms, poiche questo 
effetto e simile a queilo della doppia trac- 
cia, diciamo che in sostanza, Tascoltatore 
pud "intcgrare" i due suoni avvertendo 
solamente una crescita soggettiva nei volu- 
me dei segnali. 
Nei caso deH'installazione degli altopar- 
lanli che non incorpori linee di ritardo, il 
prime segnale che raggiunge rascoltatore 
e evidenlemente quello che proviene dal- 
raltoparlante piii vicino, che normalmen- 
te non e siluato in linea ottica rispetto al- 
I'oratore che parla nei microfono. In tal 
modo, a causa del principio del primo 
fronte d'onda, Pascoltalore vede I'oratore 
di fronte a lui, ma lo sente di fianco; 
fenomeno che ha un effetto piuttosto scon- 
certante. 
II problcma pud essere superalo impiegan- 
do un piccolo altoparlantepostosul fronte 
del podio, e ritardando i segnali agli altri 
altoparlanli per un tempo sufficiente ad 
ottenere I'ascolto da questi dopo che e 
giunto il suono del diffusore frontale. Se 
s'impiega un ritardo sufficiente,I'uscita 
deU'altoparlante frontale pud essere di po- 
tenza considerevolmente inferiore rispetto 
agli altri. In piii, con un ritardo di circa 20 
ms tra i segnali successivi, I'ascoltatore ri- 
ceve i suoni simultaneamente e la qualita e 
la comprensibilita aumentano. 

Controllo del parlato variabile, 
controllo di livello e sistemi anti- 
click 

11 controllo variabile del parlato, e un pro- 
cedimento che consente di riascoltare le 
parole incise con un regislatore a velocita 
minori o maggiori. pur senza alterare il 
timbro. 
Come sanno molti possessori di magneto- 
foni muniti di varie velocita per il nastro, 
I'ascolto effettuato ad una velocita mag- 
giore di quella d'incisione, produce un 
timbro acutissimo e cinguettanle, mentre 
I'ascolto effettuato ad una velocia inferio- 
re ha come effetto un brontolio molto cu- 
po spesso incoraprensibile. 
II controllo variabile del parlato impedisce 
questi cambiamenli nei timbro della voce. 
II segnale I nella figura 7a. mostra 9cicli di 
un segnale a 200 Hzsinusoidale, registrato 
alia velocita normale. 
Quando si effettua il riascolto al doppio 
della velocita della registrazione, la fre- 



servizio circuitf stampati 

glugno 1979 
EPS 9453 generatore di funziont 

semplice L 6.0 EPS 9453F pannello per generatore dl 
(unzioni semplice L, 4.8 EPS 9465 aiimenlalore slabilizzalo a 
clrcuilo inlegrato L. 4.000 EPS 78041 tachimelro per la biclcletta L, 2.800 

EPS 1234 ridultore dinamico del 
rumore L, 3.300 EPS 9743 comando automalico per il 

   ... cambio delle diaposinve L, 2500 EPS 4523/9831 le lotografie dl Kirlian L. 7.400 
cdc 1473 simulaloredtfischioavapore L 3.650 |^S1471 sintelizzatore di vaponora L 3.400 
EPS 9765 miettore di segnali l 2 450 

lugllo/agoslo 1979 
EPS HBl 1 'HB12 
EPS HB13 
EPS HD4 
EPS 9525 EPS 77005 
EPS 77059 EPS 77101 
EPS 9398-9399 
EPS HB14 

auslereo allmentatore 
amplilicalore HI-FI da 3W L. 7.900 
austereo preamplificalore L 8 300 
riferlmento di Irequenza universale l 5.500 
indicatore di picco a LED L 4.300 
distorsiomelro l 5.900 
alimentatore 0-10V l 4.200 ampiificatore per autoradio cla4W L. 3 300 
preamplificatore preco L 10.500 
austereo preamplificatore 
'ono i 4.400 

set tern bre 1979 
EPS 9797 
EPS 9860 
EPS 9817-1+2 
EPS 9970 EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 

timer logarltmlco per camera 
oscura I «; nrvn PPM vollmetro di picco AC 
su scala logaritmica l 4 900 
voltmetro LED con UAA 180 l 5 900 
oscillographics L 5 500 saldatore a lemperalura conlrollata L 4.900 
campi magnelici in medicina L. 3.600 
mini-frequenzimetro l. 6 900 

EPS 9344-1 + 2 Mini tamburo L. 8.500 
EPS 9344-3 generatore dl rHml IC L, 4.500 
EPS 9948 generatore smusoldale a 

frequenze flsse L. 6.000 EPS 9491 segnalatore per parchimetri L. 3.500 
EPS 79026 interrutlore a baltimano L. 4,500 

novembre 1979 
EPS 9401 
EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 

equm L. 7.800 
indicatore digitale universale L 5.500 
slrene L. 4.500 
lermometro L 9 800 
H "digibeir L. 7.500 
microcomputer basic L >8.500 

TUTTI I CIRCUITI Dl ELEKTOR 
POSSONO ESSERE RICHIESTI CON 
SPEDIZIONE CONTRASSEGNO 
POSTALE UTILIZZANDO L APPOSITA 
CARTOLINA OROINE INSERITA IN 
QUESTA RlVISTA OPPURE PRESSO 
TUTTE LE SEDI GBC E I MIGLIORI 
HIVENDITORI. 

UMrriVOMJC 

WJ-rJ EQUIPMENT 
AND SOUND 

11-46 — elektof novembre 1979 ||nee di rllardo (2) 

B 

linea 
di ritardo 

T 
limilatore 

^-$6--* t> 

rivelatore 

i i 

79085 8 

quenza del segnale e duplicala a 400 Hz 
(segnale II). II conlrollo variabile del par- 
laio. "stira" i primi quatlro cicli del segna- 
le II al doppio dellasua "lunghezza"come 
dire si altera il tempo occupato dal segna- 
le. 
II risullato e il segnale III, che ha la Ire- 
quenza originale di 200 Hz. I cicli da 5 ad 8 
del segnale II (mostrati in tralteggio) sono 
soppressi. II contenuto d'informazionc di 
questi allri. in effetti esuperfluo, come dire 
che rintelleggibilita di un segnale che deri- 
va dal parlato, non e inficiaia dal riascolio 
alia, velocita doppia. 
Quandosi riascoltaalla mew della velocita 
originale, avviene il contrario. II segnale di 
origine c ridotto alia frequenza di 100 Hz 
(segnale IV). La sezione del segnale che 
comprende i primi quattro cicli. e com- 
pressa nella meta del suo tempo originale 
(segnale V), il "buco" risultante di tempo, 
e riempito ripelendo i primi quatlro cicli. 
che sono stati opportunamente accumola- 
li per questo scopo: (segnale VI). 
Siccome il timbro ed il rilmo del parlato (a 
meta della velocita originale) e conservato, 
le informazioni in piii non hanno impor- 
lanza alcuna. 
In pralira. il segnale del parlato e soggelto 
ad elaborazione tramite il passaggio in una 
memoria del lipo "bucket-brigade" che e 
controllata da un clock che ha la frequenza 
conlinuamente variabile. Un circuito a 
blocchi semplificato di elaboratore varia- 
bile del parlato appare nella figura 7b. Un 
generatore a denli di sega. la frequenza del 
quale e determinata dalla velocita del regi- 
stratore a nastro, e impiegato per modula- 
re il generatore di dock della linea di ritar- 
do, Nel caso che la velocita di riascolto 
debba essere pin elevata del normale. Ton- 
da a dente di sega, ha un andamento nega- 
tivo. Duranle ciascun periodo a dente di 
sega, la frequenza di clock e conlinuamen- 
te mutata, da un valore masssimo ad un 
minimo. Piii bassa e la frequenza di clock, 
piit e lungo il campione ripreso che attra- 
versa la linea di ritardo. II risultato e che il 
tempo occupato dal segnale d'uscita e este- 
so (la frequenza e ridotta), mentre rimane 
inalterato il profitto della forma d'onda. 
Poiche ogni componente della frequenza 
del segnale di origine e "abbassato" in 
proporzione, la struttura armonica, quin- 
di il carattere timbrieo del segnale. non 
muta. 
Nel caso che si debba espandere il parlato 
(il tempo occupato dal discorso deve esse- 

re espanso nelTascolto effettuato piii len- 
tamente del normale) awiene Topposto. 
II segnale a dente di sega assume un anda- 
mento posilivo, e la frequenza di clock 
varia da un minimo iniziale ad un valore 
massimo, con il risultato che il tono del se- 
gnale aumenta, compensando la minor ve- 
locita. 
II controllo variabile del parlato puo an- 
che essere impiegato per alterare il tono 
dei segnali ascoltati alia loro velocita nor- 
male. come dire per avere uno slittamento 
nel timbro in tempo reale. In questo modo, 
per espandere il tempo occupato dal se- 
gnale. Teffetlo e d'incrementare la sua fre- 
quenza. e cio si presta assai bene per le co- 
lonne sonore di cartoni animati e simili. A 
differenza, comprimendo il tempo occu- 
pato, il timbro della parola puo essere reso 
molto cupo. Quesla tecnica e usata per 
comprendere la vocc degli alieni che lavo- 
rano in un'atmosfera riempita di elio. 
Inline, due applicazioni legate tra loro del- 
le linee di ritardo negli strumenti audio 
specialistici: i controlli di livelloeglielimi- 
natori di click. In ambedue i casi, il princi- 
pio utilizzato e lo stesso, un segnale audio 
e sorvegliato per correggere una parlicola- 
re irregolarita. 
In un caso si tratta del segnale che e sopra 
ad ualivello prestabilito. nelTaltro, si trat- 
ta di un particolare lipo di rumore o di- 
sturbo (come i click ed i "pop" causati da 
graffi. presenti nellc vecchic registrazioni e 
simili). Le linee di ritardo sono impiegate 
per dare ai circuiti di controllo un tempo 
sufficiente per rispondere ai segnali di so- 
vraccanco o ai transistori che creano i ru- 
mori, II circuito di base per quesla funzio- 
ne e illustrato nella figura 8 (schema a 
blocchi). II segnale d'ingresso e inviato ad 
una linea di ritardo e ad un rivelatore a 
diodo che controlla il circuito limilatore e 
di soppressione dei disturbi. Siccome il se- 
gnale inviato al rivelatore non e ritardato, 
nel caso che si presenti. per esempio, un so- 
vraccarico. la riduzione nel guadagno e 
sufficiente per prevenire la saturazione 
prima che giunga il segnale ritardato 
(comprendente il picco), Grazie alia ridu- 
zione dei cosli delle memorie del lipo 
"bucket-brigade", i soppressori di click, 
rappresentano odiernamenle una propo- 
sta fattibile anche per il semplice amatore, 
che intende ottenere delle riproduzioni 
prive di rumori dalle vecchie incisioni che 
in precedenza erano giudicale "inascolta- 
bili" del tutto. 
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Numeri, aritmetica di base e variabili sono 
gli element! principal! di un programma 
BASIC. Di essi tratta diffusamente questa 
seconda parte del corso. Parleremo anche 
della memoria, dei comandi, della 
rlvelazlone degll errorl, delC'edltlng", 
della spaziatura, della comparazione, e 
delle istruzioni LED e PRINT. 
Quasi un "programma"! 

Nella prima parte di questo corso abbiamo intro- 
dotto il BASIC. Abbiamo spiegato la difterenza 
fra compilatore ed interprete e I'importanza dei 
diagrammi di flusso; un sempliceesempioha illu- 
strato I'uso delle linee di programma numerate, ab- 
biamo parlato delle istruzioni END e PRINT, ed 
abbiamo spiegato la funzione del comando RUN. 
II passo successive e sapere cosa deve essere 
scritto sulle linee di programma: quali numeri, 
operazioni matematiche. variabili, ecc. saranno 
compresi dall'interprete BASIC? Non e possibile 
poi scrivere dei buoni programmi senza conosce- 
re le capacita della memoria del computer. Que- 
ste nuove nozioni fondamentali saranno discusse 
in questa seconda parte. 
Dato che i programmi possono comprendere er- 
rori, parleremo anche della rilevazione di questi 
errori; nello stesso tempo parlare della spaziatu- 
ra, deir'editing" ci aiutera a caricare i programmi 
correttamente, e correggerli eventualmente in un 
secondo tempo. Infine, discuteremo di due utili 
istruzioni: LET e PRINT. 
Di quesfultima abbiamo gia parlato nella prima 
parte, ma dobbiamo spiegare alcune nuove funzio- 
ni di questa stessa istruzione. 

La memoria del computer 
In un computer BASIC, parte della memoria di- 
sponibile 6 impiegata per immagazzinare i "pro- 
grammi di controllo" - ad esempio I'interprete 
BASIC. Questa parte della memoria normalmen- 
te non puo essere cancellata: vengono infatti im- 
piegate le cosiddette "Read Only Memory" 
(ROM) (vedi lafigura1)."memorieasolalettura". 
Immagazzinare un'informazione in una ROM e 
una operazione che viene fatta una sola volta, di 
solito dallo stesso costruttore. Da quel momento 
in poi, I'informazione puo essere lefta quante vol- 
te 6 necessario, ma non pub essere modificata o 
cancellata. 
La memoria restante e normalmente costituita di 

programmi 
dl 

controllo (ex interprete) 
memoria 
corrente 

linee di 
programma 

i 
memoria 
rimanente 

1 
1 allrl programmi 
| e/odati 
1 \ s \ / 

ROM V/' RAM noppy 
j s: 

Flgura 1. Le varle zone della memoria dl un computer 

RAM, "Random Access Memory", memorie ad 
accesso casuale. Esse permettono di immagazzi- 
nare, leggere, allerareecancellare I'informazione 
contenuta. Tuttavia, I'informazione pub essere 
persa anche quando viene a mancare I'alimenta- 
zione, cosicche e utile una memorizzazione piu 
duratura: nastro magnetico (bobina o cassetta) o 
"floppy disc". Benchb questi ullimi siano estre- 
mamente utili per la memorizzazione di program- 
mi completi, non vengono impiegati comediretto 
supporto del programma in esecuzione; I'infor- 
mazione non e rapidamente disponibile - in altre 
parole, non e possibile I'accesso istantaneo e ca- 
suale aH'informazione in memoria. 
Quindi, quando si sta scrivendo ed eseguendo un 
programma, le RAM sono la parte di memoria di 
importanza fondamentale. Solo una parte di que- 
sta sezione di memoria viene normalmente impie- 
gata per memorizzare il programma in esecuzio- 
ne (e le eventuali informazioni ulteriori che esso 
richiede); questa zona e chiamata "memoria di 
programma". £ normalmente possibile cancella- 
re la memoria di programma mantenendo I'infor- 
mazione in altre zone di memoria (ad esempio, al- 
tri programmi). 
Quando si usa il NIBL, I'area di RAM totale e sud- 
divisa in cosiddette "pagine". I programmi posso- 
no essere memorizzati nelle pagine dalla 1 alia 7. 
In altra sede b fornita una descrizione dettagliata 
della memoria in NIBL. 

Comandi di controllo. 

Quando i comandi di controllo sono premuti sulla 
tastiera del computer, sono immediatamente ri- 
conosciuti - diversamente dalle "istruzioni", che 
sono parte del programma e che diventano ope- 
rative solo quando il programma viene eseguito. 
(Notare, tuttavia, che quando le istruzioni sono 
scritte senza I'etichetta numerica, operano come 
descritto nella prima parte del corso). 
Quando il computer stampa un simbolo di "pron- 
to macchina", attende ulteriori informazioni da 
parte dell'operatore (attraverso la tastiera). Que- 
sta informazione pub essere sia un comando, sia 
una nuova linea di programma: dopo aver impo- 
stato questa informazione, I'operatore preme il 
tasto GR (ritorno del carrello), dopo di che oil co- 
mando viene eseguito, o la linea di programma 
viene immagazzinata, 
Tutto questo e gia stato appreso, dalla prima par- 
te del corso. 
Ora dobbiamo conoscere quali comandi sono ri- 
conosciufi dal computer BASIC. 

RUN 

Di questo comando abbiamo gia parlato nella pri- 
ma parte (pagina B6). Come spiegato, occorre da- 
re il comando RUN, non appena e stato memoriz- 
zato un programma completo. II computer inizia 
allora i'esecuzione del programma, partendo dal- 
la prima linea (cioe la linea con il numero piu 
basso). 

basic 9 elektor 
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In alcuni casi {NIBL e Motorola6800), il computer 
esegue un lavoro preliminare prima di iniziare I'e- 
secuzione del programma. 
Dopo aver ricevuto il comando RUN, prima azze- 
ra tutte le variabili e resetta tutti i parametri del 
programma (variabili e parametri saranno discus- 
si piu avanti). 

LIST 

Questo comando e simile al "PRINT" o meglio, al 
comando non esistente"STAMPA IL PROGRAM- 
MA". Quando il computer riceve il comando LIST, 
stampa I'intero programma come 6 memorizzato. 
Prendiamo ad esempio il primo programma della 
prima parte del corso (pagina B7). Supponiamo 
che, dopo aver battuto il programma e dato il co- 
mando RUN, scopriamo un errore: volevamo ef- 
fettuare la somma 5 + 7, e la risposta avrebbe 
dovuto essere 12. Quindi richiediamo al compu- 
ter la stampa del programma, premendo LIST. 
Scoperto I'errore nella linea di programma 10, lo 
possiamo correggere semplicemente ribattendo 
la corretta istruzione: per sicurezza, richiediamo 
il LISTING (premendo nuovamente LIST e otte- 
nendo nuovamente la stampa del programma). 
Finalmente, il comando RUN far^ ottenere la ri- 
sposta desiderata. La stampa totale, acominciare 
dal programma errato, e la seguente: 

10PRIMT5 
20 END 
RUN 

BRK — 

to PRIMT 5-6 
20 END 

10 PRiNT 5 - 7 
_ S 

ID PRINT 5 - 7 

RU' 

Numerosi dialetti Basic contengono varianti del 
comando LIST. 
Tuttavia, esse sono diverse da un dialetto aM'altro. 
Nel NIBL, ad esempio, il comando "LIST n" (dove 
n 6 il numero della linea di programma) significa: 
fai il listing del programma dalla linea numero n in 

avanti - anche se la linea numero n non 6 presente 
nel programma. Un esempio: 

> 10 PRINT 1 + 8 
>20 PRINT 1 +9 
>30 PRINT 1 + 10 
>40 END 
> LIST 25 
30 PRINT 1 + 10 
40 END 
> 

Nel dialetto Motorola Basic per il 6800. tuttavia, lo 
stesso comando ha un diverse significato: LIST 
30, ad esempio, provoca soltanto la stampa della 
linea di programma 30. Parecchi dialetti possie- 
dono una variante che e sconosciuta al NIBL (o al 
Tiny BASIC DCE per I'SOSO): "LIST n, m", dove n e 
m sono entrambi numeri di linea. In questo caso, 
la stampa del programma iiiizia alia linea n e ter- 
mina alia linea m. 

PAGE 
Come spiegato prima, la memoria del computer 
NIBL e divisa in "pagine". Quando un computer 
NIBL viene acceso, automaticamente si posizio- 
na in pagina 2 ed inizia ad eseguire il programma 
qui immagazzinato. Questo pud essere utile se si 
impiega il computer come controllore di proces- 
si, poiche deve iniziare a lavorare non appena ac- 
ceso. Naturalmente, cio presuppone che I'infor- 
mazione di pagina 2 sia conlenuta su ROM. Se 
fosse contenuta su RAM andrebbe persa allo 
spegnimento del computer! Se un computer 
NIBL non e usato in questa applicazione. appena 
acceso esso trova vuota la pagina 2. Automatica- 
mente torna alia pagina 1 e stampa un simbolo di 
"pronto macchina". 
Se viene ora caricato un programma, verra imma- 
gazzinato nella pagina 1. Tuttavia, cio a volte non 
e desiderate (ad esempio, la pagina 1 pub essere 
destinata ad altri programmi), nel qual caso e 
possibile dare il comando "PAGE = n" (1).Questo 
fa si che il computersi posizioni alia pagina n (n = 
1 ... 7), cosicche il programma possa essere me- 
morizzato qui. 
Normalmente, possiamo saltare da ogni pagina 
all'inizio di qualsiasi altra pagina, dando il co- 
mando "PAGE = n". Oppure, possiamo dare una 
variazione dello stesso comando: "PAGE = PA- 
GE -r n", o "PAGE = PAGE - n". Questo pubesse- 

Nolare che il comando PAGE di un computer NIBL non vacon- 
fuso con il tasto "page" del terminale Elekterminal: il secondo fa 
riferimento alle pagine di memoria del terminale, non della me- 
moria di programma. 

elektor basic 10 



-Fb 

re chiarito meglio con un esempio. Supponiamo 
che il computer sia posizionato in paginaS. "PA- 
GE = PAGE - 1" viene quindl interpretato come 
"PAGE = 3 -1"; in altre parole, come "PAGE =2". 
II computer quindi si porta alia pagina 2. Notare, 
come sempre, che il nuovo numero di pagina de- 
ve essere compreso fra 1 e 7 - nessun altro nume- 
ro e ammesso. 

SCRATCH, DELETE, PURGE, NEW 

Dialetti differenti, parole different! - ma il coman- 
do e lo stesso. 
SCRATCH (spesso abbreviate con SCR) fa si che 
il computer cancelli il programma in esecuzione 
ed il display. Alcuni dialetti BASIC prevedono il 
comando "SCRATCH ALL": in questocasoecan- 
cellata tutta la memoria accessibile all'operatore, 
"DELETE". "PURGE" e "NEW" sono altre parole 
indicanti il medesimo comando, in dialetti diffe- 

w 

13?. 

renti. II NIBL, ad esempio, usa solo la parola 
"NEW". 
Indipendentemente dalla pagina di memoria usa- 
ta quando viene dato il comando NEW, il compu- 
ter ritorna alia pagina 1 e la cancella per predi- 
sporla al nuovo programma. Se e richiesta la 
cancellazione di una pagina di numero differente. 
occorre specificarlo dando il comando: "NEW n". 
Cio provoca la cancellazione della pagina deside- 
rata, in preparazione al nuovo programma. 

CLEAR 

Un programma pud richiedere I'impiego di"varia- 
bili" e "pile" ("stacks"), come verra descritto in se- 
guito. Dopo la parlenza del programma, variabili 
e stacks possono contenere ogni genere di infor- 
mazioni che non vengono successivamente ri- 
chieste (risultati intermedi, ecc.). Primadi farese- 
guire il programma una seconda volta, queste 
informazioni possono essere cancellate per mez- 
zo del comando CLEAR. 

ERRORI DI S1NTASSI 

Ci sono molte possibilita d'errore quando si sta 
stendendo un programma, Anche quando il pro- 
gramma e per se stesso perfetto, e'e sempre la 
possibilita di compiere errori durante la battitura. 
L'errore di battitura piii lieve - scrivere "PRANT" 
anziche PRINT, o"RAN" al posto di RUN - rende il 
comando incomprensibile al computer. Fortuna- 

tamente, il computer solitamente riconosce gli 
errori di battitura e stampa un richiamo per I'ope- 
ratore. Un esempio di questo indicatore d'errore e 
la frase "SYNTAX ERROR". 
"SYNTAX ERROR" (a volte abbreviate, come nel 
NIBL. con SNTX ERROR) indica "errore nel lin- 
guaggio": la frase caricata non esiste in quel par- 
ticolare dialetto BASIC. Vi sono anche altri tipi di 
indicator! d'errore, come vedremo; ad esempio, 

gaaao 
.aixjizj 

n 
o o o 

m 

is 
w n 

un tentative di dividere per 0 da luogo ad una es- 
plicita segnalazione di errore. 

Editing 

Se gli errori vengono individuati durante la batti- 
tura, essi possono essere corretti normalmente 
agendo sul lasto di "ritorno" (—). 
Per esempio, dopo aver scritto "PRINK", questo 
errore pud essere corretto, premendo il tasto di ri- 
torno e battendo T. La K verrS sostituita dalla T, e 
la frase corretta caricata in memoria. Allo stesso 
modo, se I'operatore dimentica di usare i caratteri 
maiuscoli, pud rimediare premendo piu volte il ta- 
sto di ritorno. fino a tornare all'inizio della parola 
errata: pri PRINT. 
Oppure, come descritto piu sopra, d possibile 
correggere una intera linea di programma batten- 
do il numero della linea, seguito dalla informazio- 
ne corretta. Allo stesso modo, la linea completa 
pud essere tolta dal programma battendo il nu- 
mero della linea seguito dal CR. 
La maggioranza dei dialetti BASIC includono al- 
tre possibility di editing, ma i dettagli di queste 
possibility sono condizionati dal tipo di tastiera 
impiegata. II NIBL, ad esempio, prevede il coman- 
do "CONTROL/U"- ciod: i tasti Control eU devo- 
no essere premuti contemporaneamente. In 
questo caso la "linea corrente" (la linea imposta- 
ta in quel momento) d cancellata dal display - ma 
non dalla memoria di programma. Questa possi- 
bility d particolarmente utile nel caso che sia stato 
battuto urvnumero di linea errato: l'errore pud es- 
sere corretto senza perdere le istruzioni gid im- 
magazzinate in memoria sotto quel numero di 
linea. 

Spaziatura 

Durante la battitura dei prog ram mi, e spesso utile 
introdurre spazi liberi (bianchi) qua e la - fra due 
istruzioni, ad esempio. 

w. 
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Sebbene il computer non abbia la minima idea del 
loro significato e normalmente ignori tali spazi, li 
carica comunque in memoria e li stampa quando 
viene richiesto il Listing. 
La principale ragione per I'introduzione degli 
spazi, quindi, e semplicemente rendere il pro- 
gramma piu leggibile per I'operatore. Tuttavia, in 
alcuni casi il loro uso e proibito: 

- fra i caratteri che sono parte di una istruzione o 
di uno stesso comando. Ad esempio, PR INT § 
sbagliato, deve essere PRINT. 
PRINTS e PRINT 5 sono invece ambedue per- 
messi. 

- fra i numeri (compresi i numeri di linea). La 
linea di programma "150 PRINT 2500" § corret- 
ta, ma "1 50 PRINT 2500" e "150 PRINT 2 500" 
sono entrambe sbagliate. Va notato tuttavia, 
che 150 PRINT "2 500" e corretta: il computer 
non si cura di quanto contenuto fra virgolette, e 
semplicemente lo stampa. 

Altri casi in cui gli spazi sono proibiti verranno di- 
scussi al loro pesentarsi. D'altra parte, alcuni dia- 
letti BASIC richiedono spaziature determinate in 
alcune posizioni; ad esempio, prima e/o dopo 
istruzioni o comandi. Normalmente questo non e 
un problema: verrebbero comunque inseriti per 
problemi di leggibilita! 
Ad esempio, (impiegando alcune istruzioni che 
saranno descritte nella terza parte del corso, tan- 
to perfareun po' di confusionel) laseguente frase 
e pressoche illeggibile: 
10IFA=BLETA=B-C. 
Aggiungendo alcuni spazi. diventa piu chiara: 
10 IF A=B LET A=B-C. 
Nota: se uno spazio e permesso, e anche possibi- 
le sistemarne piii di uno; nel precedente esempio: 
10 IF A=B LET A=B-C. 

Numeri 
In BASIC, i numeri possono essere scritti nel mo- 
do usuale. Tuttavia, alcuni dettagli devonoessere 
chiariti. 
Numeri Intorl 

I numeri che non sono frazionari sono chiamati 
"interi". 23 b un numero intero, 23,1 non lo 6.1 nu- 
meri inter! possono essere sia positivi sia negati- 
vi; se sono positivi, il segno "+" e opzionale; se 
sono negativi, il segno " 6 obbligatorio. Come 
detto sopra, non sono permessi spazi fra le cifre. 
Alcuni esempi; 
Forme valide: 3, +3, +123456789; -3, -567. 
Forme errate: 123 456, 
Numeri reall (frazionari) 

Piu propriamente, frazioni decimali: numeri che 
includono punti decimali (virgola decimale, per 
noi italiani). Come prima, i segni "+"e"-" posso- 
no o devono essere precisati, rispettivamente. 
Molti dialetti BASIC non permettono lo zero pri- 
ma del punto decimale; .38 6 corretta, 0.38 non lo 
6. Alcuni altri esempi: 
Forme valide: 2.2, +1.23, - 55.5, -.44 
Forme errate: 2V2, — 3/4 

II NIBL non comprende il punto decimale, cosic- 
chb b possibile impiegare solo numeri interi. 
Qualsiasi tentative di inserire un punto decimale 
provoca un messaggiodi errore: "CHAR ERROR" 
(errore di carattere). 

Gamma numerlca 

Per la maggior parte dei dialetti BASIC, il massi- 
mo numero di cifre in un numero 6 nove - esclu- 
dendo il punto decimale ed il segno. 
Ad esempio, -123456.789 , II numero piii grande 
che pud essere scritto in questo modo d 
999999999; il piii piccolo (positive) d 000000001 . 
La gamma numerica del NIBL d ulteriormente; li- 
mitata: sono permessi solo numeri interi compre- 
si fra - 32767 e + 32767. Questi limiti non sono 
cosi arbitrari come pud essere scritto in un siste- 
ma binario a 16 bit. Se un numero maggiore d im- 
postato, il computer segnala I'errore con la 
segnalazione: "VALU ERROR" (da "errore di va- 
lore"). Ad esempio: 
> PRINT 44253 
VALU ERROR 
> 

Notazlone aclentlllca 

In alcuni casi, le gamme numeriche descritte in 
precedenza possono risultaretroppo limitate. Per 
questo motivo, molti dialetti BASIC includono 
una possibilitd ad espansione: la "notazione 
scientifica", chiamata anche "numeri E". Fonda- 
mentalmente, consiste di un numero seguito dal- 
la lettera E e da altre due cifre. 

Queste ultime due cifre determinano di quanti 
posti il punto decimale debba essere spostato alia 
destra o alia sinistra (a seconda del segno + 0 - 
del numero che segue la E). In altre parole (mate- 
matichel); il numero d moltiplicato per una poten- 
za di dieci, definita dal numero di due cifre dopo 
la E. Alcuni esempi possono chiarire questo 
concetto: 
4.35E5 = 435000 
1234.5E—3 = 1.2345 
Purtroppo, questa notazione non d possibile nel 
NIBL. 

Preclslone numerlca 
La precisione con cui il computer lavora con i nu- 
meri (ad esempio, durante la memorizzazione o 
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4=P 

durante I'esecuzione di calcoli) dipende sia dal- 
I'interprete sia dal computer. In parole povere, la 
precisione d fra 5 e 7 cifre significative; un nume- 
ro con piu cifre viene "arrotondato". Ad esempio: 
il numero 123456789 puo essere arrotondato a 
123450000, oppure 123456000, oppure ancora 
123456700. 

Arltmetlca 

Cinque operazioni matematiche sono definite in 
BASIC: + , -,', / et. II lorosignificatodintabella 
1, con alcuni esempi. 
Tabella 1. 
operators esempio risultato spiegazione 

+ 3 *5 8 addizione 
— 3-5 -2 sottrazione r 

3 • 5 15 moltiplicazione 
i 6 17 3 divisione 
t 2 t 3 8 elevazione a potenza 

Quando una relazione matematica comprende 
piu operazioni diverse, vengono eseguite nell'or- 
dine conosciuto: prima I'elevazione a potenza, 
poi la moltiplicazione e/o divisione, poi ancora 
I'addizione e/o sottrazione. Ad esempio, 6 + 4/2 
verr^ calcolata nel seguente ordine: 
4/2 = 2; 6 + 2 = 8. 
Se I'addizione o la sottrazione deve essere ese- 
guita per prima, questo pud essere eseguito for- 
zando con parentesi I'ordine di esecuzione. 
(6+4)/2 d calcolato nell'ordine che segue: 
6 +4 = 10: 10/2 = 5. 

Comparazione (operatori relazionali) 
Comparazioni numeriche, come ad esempio "A d 
maggiore o uguale a B?". sono molfo frequenti 
nei programmi. I vari simboli di comparazione 
usati in BASIC sono presentati nellatabella2, con 
alcuni esempi. Come si pud vedere da questa ta- 
bella, il risultato di una comparazione pud assu- 
mere due soli valor!; vero ("1") o falso ("0"). 
Tabella 2. 

simbolo significalo esempio risultato 
= (A) uguale a (B) 3 = 4 (also (0) 

<> o x (A) diverso da (B) 304 vero (1) 
> (A) maggiore dl (B) 3 >4 falso (0) 
< (A) minore di (B) 3<4 vero (1) 

> = 0 => (A) maggiore o 
uguale a (B) 3 > = 4 falso (0) 

< = 0 =< (A) minore o 
uguale a (B) 3 < = 4 vero (1) 

Nei casi in cui sono impiegati contemporanea- 
mente due diversi simboli (ad esempio <>o>< 
al posto di "diverso da"), il NIBL verifica solo la 
prima delle due alternative, come mostrato negli 
esempi. 
In molti dialetti BASIC, non d permessa I'inclusio- 
ne di spazi tra due diverse parti di uno stesso sim- 
bolo. Ad esempio, 
>= non pud essere battuto come > =. 

Varlablll 
Una variabile d semplicemente un nome, o un 
"simbolo", a cui d associato un valore numerico. 

Ad esempio. POWER o A5. L'imptego delle varia- 
bili pud essere illustrato con un esempio. Suppo- 
niamo di voler calcolare la massima corrente di 
uscita (1) di un circuito, e che questa corrente di- 
penda dal valore della tensions di alimentazione 
(U) e dalla resistenza di carico (R): 

U I = 
2R 

Non e difficile scrivere un programma adatto allo 
scopo: 

> 10 PRINT U/2 * R 
> 20 END 

In questo programma, le variabili sono U e R. Do- 
po aver assegnato alle variabili degli opportuni 
valori numerici. ad esempio, U = 10 (volt) eR =5 
(ohm) il programma pud essere iniziato, dando il 
comando RUN e verrastampato il risultatoesatto. 
La stampa completa inclusa una raffinatezza alia 
linea 15, sara la seguente: 

-h 

> 10 PRINT U/2 - R; 
> 15 PRINT "AMPERE' 
>20 END 
> U = 10 
> R = 5 
> RUN 
1 AMPERE 
BRK AT 20 
> 

II vantaggio dell'uso delle variabili d che e possi- 
bile attribuire sempre nuovi valori alle variabili, 
senza dover riscrivere il programma. La stampa 
data piii sopra pud essere proseguita dalla linea 
successiva a "BRK AT 20" cosi: 

> U = 2000 
> R = 2 
> RUN 
500 AMPERE 
BRK AT 20 
> 

A questo punto dobbiamo notare che il program- 
ma dato pud non funzionare correttamente su 
ogni computer. La ragione d che, in alcuni dialetti 
BASIC, il comando RUN provoca I'azzeramento 
di tutte le variabili prima dell'inizio del program- 
ma. Cid pud essere utile, in quanto elimina il ri- 
schio di far partire il programma con valori prece- 
denti per le variabili; tuttavia, implica il fatto che i 
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valori devono essere assegnati alle variabili inler- 
namente al programma, non prima di eseguirlo. 
Cid pud essere realizzato facilmente aggiungen- 
do poche linee di programma prima della linea 
iniziale; nel precedente esempio aggiungendo un 
comando LIST per controllare il programma pri- 
ma deU'esecuzione: 

Flgura 2. E' contlgllablle non perdere dl vlata levarlablll uaate, 
dascrlvendo II loro slgnlflcato In una tabella dl queato tlpo. 

> 5 U = 2000 
>6 U = 2 
> LIST 
5 U = 2000 
6 R = 2 
10 PRINT U/R-2; 
15 PRINT "AMPERE' 
20 END 
> RUN 
500 AMPERE 
BRK AT 20 
> 

In questi esempi, abbiamo scelto le lettere U ed R 
come simboli per le variabili. Alcuni dialetti BA- 
SIC permettono I'uso di simboli composti da nu- 
merose lettere: ad esempio POWER o ALFA. Tut- 
tavia, nella maggioranza dei casi. e permessa una 
sola lettera, seguita, se richiesto. da una singola 
cifra. In altre parole, possiamo chiamare variabili 
con A, D. Dl, Z9 .ma non sono permesse forme 
come AZ. G12. In questo modo possiamo dare un 
nome a 286 diverse variabili. In programmi piu 
complessi, e possibile impiegarne cosi tante che 
e facile dimenticare il loro significato. Questo pud 
essere estremamente spiacevole: il computer non 
rileva nessun errore (dato che non pud sapere 
che I'operatore si e confuso), in modo che il pro- 
gramma verra eseguito normalmente, I'unico 
guaio e che i risultati saranno sbagliati!! 
Per evitare questo rischio, e consigliabile stilare 
una lista di tutte le variabili usate, con a fianco il 
loro simbolo ed il loro vero significato. Una lista 
sistematica come quella mostrata in figura 2 e ge- 
neralmente la migliore. Usando il NIBL, questo 
genere di confusione e meno probabile: i soli sim- 
boli permessi sono le 26 lettere dell'alfabeto. 
Le variabili discusse sono del tipo "variabili nu- 
meriche elementari". Ne esiste anche un altro ti- 
po: le cosiddette "variabili string", dove lavariabile 
non rappresenta un numero; rappresenta piutto- 
sto una "stringa" di caratteri (lettere e numeri). 
Questo genere di variabili verra discusso piu 
avanti. 

LET 
LET e la cosiddetta "istruzione di assegnamen- 
to": e usata per assegnare un certo valore ad una 

A AO Al A2 A3 A4 A8 A9 

B BO B1 B2 83 B4 B8 B9 

C CO C1 C2 C3 c< 08 C9 

D DO Dl 02 03 04 08 09 

E EO El E2 E3 E4 ES E9 

F FO F1 F2 F3 F4I F8 F9 

3 . 30 G1 G2 G3 G4 ' G8 
J 

X XO X1 X2 X3 X4 X8 X9 

V YO VI V2 Y3 Y4 V8 Y9 

z ZO zi Z2 23 Z4 28 Z9 

variabile. Nei programmi precedenti questo veni- 
va effettuato battendo ad esempio "U = 2000". 
Benche molti dialetti BASIC tollerino questo uso 
(abuso) del simbolo"=:", non e questa la forma 
corretta per assegnare un valore numerico ad una 
variabile. E' molto piu ortodosso I'impiego dell'i- 
struzione LET. L'istruzione completa equindi im- 
postata come segue: prima, "LET"; quindi il nome 
della variabile: poi il segno infine T'espres- 
sione" vale a dire I'espressione il cui risultato va 
assegnato alia variabile. Alcuni esempi: 

LET A = 15 
LET A = B 
LET A = 3 + 4 
LET A = B + C 

Come mostrato, una variabile pud essere egua- 
gliata ad un'altra o qualche espressione matema- 
tica che comprende altre variabili. 
Sorprendentemente, la stessa variabile puo com- 
parire sia a destra che a sinistra del segno " ="! 
Ad esempio: 
LET A = A -M 
In questo caso, il nuovo valore della variabile A e 
ottenuto a partire dal valore precedente. Se ad 
esempio il suo valore era 4, l'istruzione data cam- 
biera il suo valore in 4 + 1 = 5. Alcuni dialetti BA- 
SIC (ad esclusione del NIBL) offrono la possibili- 
ta di assegnare un valore a diverse variabili 
contemporaneamente. 
L'istruzione: 
LET A = B = C =r 15 
fa si che a tutte etre le variabili sia assegnato il va- 
lore 15. 
In molti dialetti BASIC, I'impiego della parola 
"LET" e opzionale; in altre parole, si ottiene la 
stessa cosa scrivendo "R = 5" al posto di "LET R 
= 5". La forma abbreviata e possibile anche nel 
NIBL. 
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Ancora a proposito del PRINT 

L'istruzione "PRINT"6 stata introdotta nella 1" 
parte del corso. Riassumiamo brevemente le pos- 
sibility di questa istruzione: 
PRINT "5 + 6 = " in questo caso, il testo racchiu- 
so fra virgolette viene stampato esattamente co- 
me § scritto; 5 + 6 =, 
PRINT 5 + 6 L'espressione che segue l'istruzione 
PRINT 6 eseguita ed il risultato stampato: 11. 
PRINT Dato che nessuna parola o espressione 
segue l'istruzione PRINT, niente viene stampato 
sulla linea corrispondente, che per6 6 lasciata li- 
bera (bianca). 
Normalmente, l'istruzione PRINT 6 seguita da un 
CR e da un LF. 
Voiendo, possono essere omessi interponendo 
del punti e virgola fra le diverse istruzioni PRINT; 
10 PRINT "TOM"; "DICK"; "HARRY" 
20 PRINT "TOM"; 
21 PRINT "DICK"; 
22 PRINT "HARRY" 
La stampa ottenuta dalla linea 10 6 identica a 
quella ottenuta dalle linee 20, 21, 22 assieme, ma 
su una sola linea di stampa. 
A questo punto 6 possibile spiegare una ulteriore 
possibility dell'istruzione PRINT: I'impiego della 
virgola fra successive istruzioni PRINT: 
PRINT 121, 122 
11 risultato di questa istruzione e che le diverse 
parti del testo sono stampate in diverse "zone", 
equivalent! alia tabulazione in una macchina da 
scrivere. 
Una zona standard contiene 15 caratteri; nell'e- 
sempio dato sopra, 1216 stampato all'inizio della 
linea e 122 nella 16", 17" e 18" posizione. La lun- 
ghezzza di una linea 6 di 72 caratteri, cosi essa 
contiene poco meno di 5 zone (precisamente, la 
quinta zona comprende solo 12 caratteri). L'im- 
piego delle zone 6 particolarmente utile quando 
si devono stampare delle tabelle. 
L'impiego della virgola per la stampa in zone defi- 
nite non 6 permessa dal NIBL. 

72 poslzionl 
quasi 5 zone complete 

ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 

15 pos. 12 pos. 

1 15 16 30 31 45 46 60 61----72 

79084 3 

Flgura 3. In una Istruzione PRINT, le vlrgole vengono usate per 
suddlvldere la stampa In coslddelte "zone". 

Domande 

1. Perche raramente un programma interprete 
viene memorizzato su RAM? 

2. Qual'y I'effetto del comando SCRATCH? 

3. Quando viene usato il comando CLEAR? 
4. Quali errori sono presenti nelleseguenti linee 

di programma? 
a) 150 LI ST 5 
b) 1 0 PRINT 18 
c) 160 PRINT CHAIR 
d) 170 PRINT 1253 14 
e) 190 LET A = 0.31 
f) 200 PRINT 4.35E1.2 

5. Determinare il risultato delle seguenti 
espressioni: 
a) 3*2+8 + 15/3 
b) 17 - 24/3/2 

6. Quale errore contiene la seguente istruzione: 
LET A15 = 12 

Risposte alle domande della prlma parte 

1. II Tiny BASIC 6 una versione semplificatadel 
BASIC Standard: per questo 6 meno versati- 
le. II Tiny Basic yfinalizzatoall'usosui micro- 
processori; tuttavia la tendenza attuale 6 
verso il BASIC "standard" per tutte le 
applicazioni. 

2. II Tiny BASIC 6 spesso usato sui micropro- 
cessori perch6 il programma interprete relati- 
ve richiede una quantity piu ridotta di 
memoria. 

3. la differenza fondamentale tra un compilato- 
re e un interpreted che mentreilsecondo tra- 
duce il programma linea per linea e prende 
immediatamente in considerazione l'istruzio- 
ne tradotta, il primo "traduce" invece I'intero 
programma. 

4. I vantaggi deH'impiegodi un interprete sono il 
risparmio di memoria (poichd la traduzione 
non viene memorizzata) e I'immediata rileva- 
zione d alcuni errori di programmazione. Lo 
svantaggio fondamentale6 che quelle parti di 
programma che vengono eseguite piu volte 
devono essere ritradotte ogni volta. 
Questo causa un aumento del tempo di 
elaborazione. 

5. I vari dialetti BASIC sono adattati alle esigen- 
ze di particolari microprocessori, nel tentati- 
ve di ridurre I'occupazione di memoria dei 
relativi interpreti. 

6. II diagramma di flusso 6 un'aiuto importante 
durante la stesura di un programma; inoltre a 
distanza di tempo aiuta acomprendere il fun- 
zionamento del programma. 

7. II "pronto macchina" 6 un simbolo, stampato 
dal computer per segnalare I'attesa di infor- 
mazioni dalla tastiera. 

8. Le linee di programma sono numerate per in- 
dicare (al computer) I'ordine in cui vanno 
eseguite. 

9. Azionando il tasto CR si indica il completa- 
mento dell'istruzione o del comando che lo 
precedono; simultaneamente si attiva il ritor- 
no del carrello durante la stampa. 

10. II computer stampery il risultato dell'opera- 
zione, ad esempio 12. 

basic 15 elektor 



Sommarlo dl slmboll, Ittruzlonl a comandl uaatl nella seconds 
parts 

RUN 

LIST 

LIST n 

LIST n,m 

PAGE n 

SCRATCH, DELETE, 
PURGE, NEW, 

<>o>< 
> 
< 
> = 0 = > 

<=0=< 

A 2 
A1  29 

LET 

PRINT "TEXT" 

PRINT 2A +3 

PRINT 

NEW n 

CLEAR 

SYNTAX ERROR, 
SNTX ERROR 
CHARACTER ERROR 
CHAR ERROR 

VALUE ERROR, 
VALU ERROR 

PRINT , 

queslo comando provoca I'eseou- 
zione del programma 
questo comando causa la stamps 
del programma 
il programma vienestampato a par- 
tire dalla linea n 
viene slampato il programma dalla 
linea n alia m 
questo comando fa saltare il com- 
puter alia pagina n. permettendo dl 
memorizzare (o modificare) un pro- 
gramma in questa pagina 
tutti questi comandi causano la can- 
cellazione della memoria di pro- 
gramma 
questo comando (nel NIBL) canoella 
la pagina n della memoria. prepa- 
rando la memorizzazione di un nuo- 
vo programma 
questo comando deve essere dato 
prima della riesecuzione di un pro- 
gramma, per riprislinare le condi- 
zloni iniziali 
segnala un errore di linguaggio nel 
linguaggio BASIC usato 
segnala I'uso di un carattere in mo- 
dality non consentita 
segnala I'uso di un numero troppo 
grande o con troppe cifre 
ritorno indietro di un carattere: e 
usato per correggere errori di batti- 
tura 
simbolo usato nella notazione scien- 
tifica: il numero che segue E defini- 
sce il numero di posti di cui va spo- 
stato II punto decimale 
addizlone 
sottrazione 
molliplicazloni 
divisions 
elev, a potenza 
uguaie 
diverse da 
maggiore di 
minore di 
maggiore 
o uguaie a 
minore 
o uguaie a 

nomi di varlabill 

istruzione per mezzo della quale si 
assegna un valore ad una variablle 
questa istruzione provoca la slam- 
pa del teslo tra vlrgolette 
I'espresslone che segue PRINT vie- 
ne calcolata e il risullato stampato 
il punto e virgola serve a separare 
gruppi di simboli e/o espressioni da 
stampare. Un punto e virgola aila fi- 
ne dell'istruzione permette di avere 
piii PRINT sulla stessa linea 
con I'uso di virgole la stampa pub 
essere dlvisa in zone 

operaziom 
matemaliche 

simboli di 
comparazione 

GLOSSARIO 
SECONDA PARTE 

istruzione dl assegnamento 
lstru2ione per attribuire un valore ad una variabl- 
le; ex. LET A = 1. 

comando dl controllo 
Istruzione che viene immediatamente eseguita, 
non come parte del programma 

linea corrente (programma corrente) 
Linea di programma (programma) trattata in un 
determinate momento 

editing 
II lavoro di controllo e correzione sul programma 
gte memorizzato (tramite tastiera) 

Indlcazlone dl errore 
Alcuni errori di programmazione possono essere 
riconosciuti dal computer che fornisce un'oppor- 
tuna segnalazione 

floppy disc 
Dischi magnetici flessibili, usati per la memoriz- 
zazione di elevate quantity di informazioni 

Intero (numero) 
Un numero intero, senza la parte decimale 

listing 
Dopo un comando LIST il computer stampa pro- 
gramma corrente. Questa stampa 6 chiamata li- 
sting. 
pagina (dl memoria) 
Zona di memoria in un computer NIBL 

RAM 
Memoria ad accesso casuale; parte della memo- 
ria in cui i dati possono essere sia richiesti che 
memorizzati 

ROM 
Memoria a sola lettura; una parte della memoria 
nella quale i dati vengono memorizzati durante il 
processo di fabbricazione e non possono essere 
cancellati. 

variablle numerlca sempllce 
Una variablle che pud assumere un qualsiasi va- 
lore numerico e solo numerico; questo valore pud 
anche essere modificato durante I'esecuzione del 
programma. 

variablle "string" 
Una variablle a cui pud essere assegnato come 
valore un qualsiasi insieme di caratteri - ad esem- 
pio una parola, vista come insieme di lettere. 

variablle 
Un nome o un simbolo a cui pud essere assegna- 
to un valore numerico o un gruppo di caratteri. 
Vedi; variablle numerlca sempllce e variablle di tl- 
po string. 

elektor basic IB 
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indicatore digitate universate 

un sostitutivo digitate 

per gli strumenti a indice. 

In tutti i campi delle misure 
elettroniche, i convenzionali 
indicator! a indice stanno 
entrando in obsolescenza. In 
molte applicazioni, I'lmpreciso, 
meccanicamente delicato, poco 
duraturo indicatore da pannello, 
& via via sostituito dal robusto 
indicatore digitale chiaramente 
leggibile. Sino ad ora, gli 
strumenti a indice costavano 
meno dl quelli digital!, tuttavia le 
cose vanno mutando. 
Gil Indlcatorl dalla dellcata 
meccanlca tendono a rlsultare 
plu costosl (anche se "Made In 
Hong Kong"), rlspetto agll 
equivalent! digital! che hanno 
prezzi sempre plu In dlminuzlone. 

Allora "Made in Singapore" o no, 
addio, vecchio magnete, e 
benvenuto LED. 

UlJutl 

Per senso di giuslizia, dobbiamo ricono- 
scere, nonostante la premessa. che io stru- 
mento meccanico a indice ha ancora dei 
vantaggi rispetlo ai display digitali. In al- 
cune applicazioni. quando la precisione 
non e molto importante (ed e spesso il ca- 
so!) Io strumento analogico puo essere 
preferibile. Certe operazioni di taratura 
sono basate sulla osservazione conlinuadi 
picchi e di cali nel livello della tensione (o 
di ogni altro parametro relaiivo) che puo 
essere condotta piii facilmentecon I'indice 
che oscilla, rispetto al brusco mutamento 
dei valori numerici. 
Tuttavia, Io strumento digitale ha i suoi 
buoni vantaggi. La scala e chiara e 
precisa, quindi la lettura e agevole; la por- 
tata, gode di una indicazione precisa; il di- 
spositive e assai meno sensibile agli shock 
meccanici (si veda la figura 1), In piii, le ci- 
fre illuminate danno una lettura evidente 
nelle diverse condizioni di luce. 
Parlando di precisione, Tindicatore digita- 
le batte largamente il suo rivale analogico. 
Nel migliore dei casi, uno strumento a in- 
dice che ha una calibrazione a fondo scala 
di 1000 parti, puo offrire una lettura di 
mettiamo, 615: tre cifre. In uno strumento 
digitale. come il frequenzimelro da 1/4 di 
GHz che apparira presto su Elektor.epos- 
sible ottenere una lettura accurata con sei 
cifre (per esempio 10,7234 MHz) nella 
quale solamente 1'ultima pud essere messa 
in dubbio. 

Come funzionano 
Se gli indicatori digitali sono tanto miglio- 
ri, come mai non sono impiegati piii 
diffusamente? 
La ragione e semplice; sono piii difficoltosi 
da progettare. Per uno strumento analogi- 
co (ad indice) vi sono dei parametri fissi da 
convertire da una quantita analogica ad 
un'altra (per dire, nel campo delle corren- 
ti. dalle inlensita alia percentuale di defles- 
sione dell'indice sulla scala). In molte ap- 
plicazioni, queste conversioni sono diret- 
te. Per contro, gli strumenti digitali richie- 
dono delle conversioni assai piii comples- 
se; la quantita analogica deve essere con- 
vertita in un valore digitale (deve essere 
"digitalizzata", tanto per coniare una pa- 
rola orrenda). II sistema che effettua tale 
conversione e coerenlemente detto "con- 
vertitore analogico-digitale" o "converti- 
tore A/D" per seraplicita. 

BlITPIPlJiTT 

0 JO 120 
1 12 I ^ I1?0 

.--r- 

\ 

Figura 1. Uno strumento analogico dl mlsura (fi- 
gura 1a) non 6 tanto laclle da leggere come uno 
strumento digitale (ligura 1b). 
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II convertitore A/D e la parte essenziale 
della maggioranza degli indicatori digital!; 
Tunica eccezione e rappresentata dagli 
strumenti che misurano direttamente va- 
lori digital!. 
Un noto detto, afferma che una intera ca- 
tena non ^ piu robusta del suo anello piil 
debole, e le prestazioni di un indicatore so- 
no usualmente deteminate dalla precisione 
del convertitore A/D. Piii cifre di lettura si 
desiderano, piii divengonostringenti leca- 
ratteristiche delle varie parti: occorrono 
dati tali da assicurare precisione, linearita, 
gamma, stabilita ed oltima risoluzione, il 
tutto nel rapporto di diecimila ad uno per 
un display a sei cifre! 
La elevatissima richiesta di convertitori 
A/D ad alta precisione, ha fatto si che i mi- 
gliori cervelli delTindustria eletlronica si 
occupino di loro a tempo pieno, ed in tal 
modo, si e avuta la proliferazione, negli 
anni recenti, di nuovi principi di conver- 
sione, nuovi progetti, nuovi circuit! inte- 
grati ibridi ed in chip. 

I circuiti dei convertitori A/D tendono ad 
essere complicati. Ogni tentative di realiz- 
zarli con dei componenti discreti. e al di 
fuori del pensabile. I circuiti integrati of- 
frono la risposta esatta alle necessita, ed il 
numero degli IC attuali previsti perquesto 
impiego e in crescita continua, con altri 
modelli che sono presentati pressoche ogni 
giorno. Siccome la tecnologia degli IC 
precede decisamente verso Tintegrazione 
a larga scala (MSI ed LSI), si e tentati di 
compiere un passo successive: tutto in un 
blocco. Infatli, vi sono diversi strumenti 
digital! realizzati in un solo chip. II rapido 
decadimento dei prezzi, un prodotto mol- 

to gradito del progresso della tecnologia 
dei semiconduttori, sembra proprio che 
debba segnare la fine degli strumenti ad in- 
dice: un indicatore digitale atlualmente 
costa meno del suo equivalente analogico. 

Un indicatore digitale universale 
Molti strumenti di misura analogici lavo- 
rano sul principio che la quanlita da misu- 
rare (tensione, resistenza, capacita, flusso 
magnetico, livello sonoro, velocita del 
vento o quel che sia) e prima convertita in 
una corrente elettrica; questa corrente e 
quindi mostrata da un milliamperometro. 
In un certo senso, quindi, un milliampero- 
metro i uno strumento analogico di misu- 
ra universale: una volta che la quantita da 
misurare sia convertita in corrente, Tindi- 
ce dello strumento svolge il compito della 
misura; rappresenta il display. 
E ulile disporre di un simile misuratore 
universale con lettura digitale, un misura- 
tore digitale universale. Questo tipo di 
strumento deve essere in grado di misurare 
diverse quantita bqsilari analogiche (come 
correnti e tensioni) e mostrare il risultato, 
appunto, in forma digitale. Ogni altra 
quantita analogica puo esser misurata in 
modo usuale, impiegando dei convertitori 
adatti, assiemati al misuratore digitale 
universale. 
Quest'idea e illustrata nella figura 3. II si- 
stema tradizionale appare nella figura 3a: 
un misuratore universale analogico" pre- 
ceduto da un convertitore adatto. La 
quantita d'ingresso pud essere costituita 
da ohm, candele, apostilb o gradi di Pascal 
(giik, esistono anche questi altri!) ma ogni 
valore e convertito in una corrente e mo- 

stato dalla posizione delTindice dello stru- 
mento. La figura 3b rappresenta Taltema- 
liva: anche in questo caso, la quantita 
analogica e prima convertita (in tensione, 
per dire), quindi dimostrata sul display; a 
questo punto si ha uno "strumento digita- 
le universale". 
La seconda sezione della figura 3b rappre- 
senta Toggetto di trattazione in questo ar- 
ticolo. Recentemente, sono stati introdotti 
nel mercato diversi IC che eseguono tutle 
le funzioni richieste da un misuratore digi- 
tale universale. 
Si tratta di dispositivi economici, ed in tal 
modo, come si diceva, il tutto puo essere 
realizzato praticamente allo stesso prezzo 
di un convenzionale misuratore ad indice. 
Uno di questi IC, e il CA 3162E costruito 
dalla RCA. Talecircuito integrato, accetta 
un ingresso analogico (in tensione) ed ero- 
ga un valore equivalente in forma di indi- 
cazione a tre cifre in codice BCD multiple- 
xato. L'lC e previsto per lavorare in unio- 
ne con un decoder/driver BCD persistemi 
a sette segmenti, ovvero il CA 3161 E. Oc- 
corrono ben poche altre parti, per realizza- 
re un misuratore universale digitale, che 
supera in prestazioni qualunque indicato- 
re ad indice di tipo tradizionale. L'unico 
svantaggio, nei confronti degli strumenti 
ad indice, e che questo tipo di misuratore 
deve essere alimentato. 

La converslone A/D 
II convertitore A/D nel CA 3162E impiega 
il principio detto integrazione a doppia 
rampa. II relativo schema a blocchi appare 
nella figura 4. II principio di funzionamen- 
to t il seguente: 
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Regolazlone dello zero 
t 1 

BCD 

0 0 o—®—© 8^—^9 

Converlitore 
U/l IT 

Logica di conlrollo 
del conlatore e del multiplexer 

Rivelatore 
di soglia 

Generatore 
del la correnle 
di rilerimento 

I  

Tensione Oscillatore 
di riferimento 

I 
3 786 kHz 

I 

Regolazione 
1-1 della gamma 

Ptlotaggio 
delle cifre 

3) NSD 
Selellore MSD delle cifre 

5) LSD 

Divlsore Divisore 
per 2048 per 96 

Gales 
di blocco 

e di 
selezione 
del lavoro 

<D- 

s~. Blocco 
O ti tipo di lavoro 

Massa 

Tabella 1. Convertllore A/D CA3162E 
Valorl masalml aasolull 
Tensione di alimentazione (dal pin 14 al pin 7) + 7V 
Tensione d'ingresso (dal pin 10 e pin 11 al 7) +/- 15V 
Caratterlstlche elettriche (+ Do = 5V; PI cenlralo; 
P2 regolalo a 2K4) 
Tensione d'alimentazione 4,5 ... 5,5V 
Correnle di alimentazione massima 17 mA 
I mpedenza d'ingresso lipica 100 MQ 
Correnle di polarizzazione all'ingresso lipica -80 nA 
Offset dello zero non regolalo +/- 12 mV 
Goadagno non regolalo (il display indica Ulrr= 900V) 846 - 954 mV 
Linearity +/-1 conteggio 
Precisions 0,1%+/-1 conteggio 
Tensione d'ingresso nel funzionamento nel "modo comune" +/- 200 mV 
Correnle assorbila da BCD (pin 1. 2. 15, 16) minima 0,4 mA 
Correnle assorbila dal selellore di cifre (pin 3, 4, 5) minima 1,6 mA 
Coefficiente di temperalura dello zero lipica 10 /rV/°C 
Coefficiente del guadagno in temperalura (UuvSOO mV) tipica 0,005% /°C 

la tensione d'ingresso. ui, e prima di tutto 
converlila in una intensita corrispondente 
(ii). Questa corrente carica il condensatore 
C, provocando la cadura della tensione uc. 
Tensioni d'ingresso piii elevate, provoca- 
no correnti di carica piu elevate, ed in lal 
modo la tensione sul C decade piu rapida- 
menle (si veda la figura 5). Dopo un certo 
tempo, prefissato, Ti enlra in azione I'in- 
terruttore. II condensatore e quindi pro- 
porzionale alia caduta della tensione d'ini- 
zio sul condensatore. Ancora una volta, 
questa puo essere vista nella figura 5: due 
tensioni all'ingresso, u.i e us (la ut e la piii 
grande delle due) causano la caduta di ten- 
sione iniziale; i relativi tempi di scarica, Ta 
e Tb, sono proporzionali a queste cadute 
di tensione. 
In sostanza: ii e proporzionale a m; Uc mi- 
nima e proporzionale a u; il tempo di scari- 
ca e proporzionale a m minima ... in altre 
parole, il tempo di scarica deve essere pro- 
porzionale alia tensione d'ingresso! Du- 
rante il periodo di scarica, I'uscita di un 
"generatore di clock" incorporalo esolto- 
posta a conteggio; alia fine del periodo, il 
Conteggio lolale corrisponde esattamenle 
al livello della tensione dell'ingresso. 
Questo e tutto. per la conversione A/D. 
II valore di capacita, e relativamente ira- 
scurabile; la frequenza di clock non e neces- 
sario che sia parlicolarmente costanie, la 
slessa misura e integrata, cossicche i rumo- 
ri ed i vari fenomeni parassiti lendono ad 
essere mediati, come dire cancellali. 

II CA 3162E 
II circuito interno a blocchi, semplificato, 
dell'IC CA3I62E appare nella figura 6. 11 

Figura 2. II setlore essenzlale dl uno strumento di- 
gitals 6 II convertllore VO. Questa 6 anche la par- 
le piii compllcata da progeltare ... 
Figura 3. Moltl strumentl dl misura conslstono, 
basllarmente, di un convertllore Ira la "quanllti" 
sconosclula e la corrente, segulto da un mllllam- 
peromelro (figura 3a). 
Lo stesso principle pud essere Implegato per le 
mlsure dlgltall, render.do reallzzablle uno "slru- 
mento digitate universale" (si veda la figura 3b). 
Figura 4. Clrcullo semplificato dl un convertllore 
a "doppla rampa" A/D. 
Figura 5. duranle ognl clclo dl conversazione, la 
tensions uc dl figura 4 prlma decade con II rap- 
porto datermlnato dal livello della tensione all'in- 
gresso; quindi rlsals ad un rapporto prellsso. Slc- 
comeTI d costanie, II tempo di risallta (Too Tb) e 
proporzionale alia tensione d'ingresso. 
Figura 6. Schema a blocchi tunzlonale del CA 
3162E. 

converlitore U/l, il generatore della cor- 
rente di riferimento, il rivelatore di soglia e 
I'oscillalore a 786 kHz possono essere ri- 
conosciuti come gli elementi principali vi- 
sti nella figura 4; il gating, il contatore, e 
rinterruttore di figura 4 sono tutti com- 
presi nel blocco "logica di controllo, con- 
tatore e multiplex" che si vede nella figura 
6. 
II contatore e effettivamente provvisto di 
Ire contatori BCD, ciascuno per una cifra; 
I'uscita appare all'uscita BCD in sequenza 
(lavoro in multiplex). Simullaneamente, il 
sistema "abililatore della cifra" (digit ena- 
ble) porta I'uscita al livello basso. Le ab- 
breviazioni MSD, NSD e LSD, valgono ri- 
spettivamente per: Most Significant Digit 
(prima cifra significante), Next Significant 
Digit (seconda cifra significante), Least Si- 
gnificant Digit (ultima cifra significante); 
da sinistra a destra nel display a tre cifre. 
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Tabella 2 

tabella della varlli del CA3161E 

0 0 0 0 n 
u 

0 0 0 1 1 
1 

0 0 1 0 
E 

0 0 1 1 
E 

0 1 0 0 
H 

0 1 0 1 
5 

0 1 1 0 
E 

0 1 1 1 
1 

1 0 0 0 
B 

1 0 0 1 
B 

1 0 1 0 — 

1 0 1 1 E 

1 1 0 0 
H 

1 1 0 1 1 
L 

1 1 1 0 P 

1 1 1 1 

I vari intervalli di tempo, sono derivati 
dall'oscillatore a 786 kHz. La divisione 
per 2048 eroga la frequenza di multiplexer 
che vale 384 Hz. Una successiva divisione 
per 96 genera la frequenza di conversione, 
4 Hz; in altre parole la cadenza di quattro 
misurazioni al secondo. 
Questa bassa frequenza di conversione e 
ricavata lasciando il terminale 6 non con- 
nesso, o portato al negative generale del- 
I'alimentazione. Se si collega questo termi- 
nale a meta deila tensione generale (2,5 V) 
la conversione si sblocca, ma il display 
continua ad essere acceso (la situazione di 
"blocco"); con il terminale 6 collegato al 
ramo posilivo dell'alimentazione, il rap- 
porto di conversione sale a 96 Hz. 
La tensione ammissibile all'mgresso ha 
una gamma compresa tra - 99 mV e + 999 
mV. In unione con il decoder/driver com- 
plementare, il fuorj scala "basso" e indica- 

Tabella 3 

Decoder-driver CA3161E 
Valorl masslml assolull 
Tensione di alimenlazione (dal pin 16 al pin 8) + 7 
Tensione d'ingresso (pin 1, 2 e 6, 7) + 5,5V 
Tensione ai pin di uscila: 

uscita "off" + 7 
uscita "on" + 10V 

Caratteristiche eletfrlche 
Alimenlazione 4,75 ... 5,25V 
Corrente assorbita (con tutte le 
uscite allo slalo "alto") tipica 35 mA. 
Corrente d'uscita "bassa" (Do = 2V) tipica 15 mA. 
Tensione d'ingresso "alta" minima 2V 
Tensione d'ingresso "bassa" massima 0.8V 

Tabella 4 

Colore preferito per II display tipo del display 

rosso CQY91 A. FND 557 
verde CQY92A, FND 537 
glallo CQY93A, FND 547 

Tabella 5 

fondo scala R7 + R7 rapporto 
(tratteggiata) R8 di divisione 

1 V ponticello + ponticello uonticello 1,00 
10 V 820 k 4- 82 k 100 k 10,02 

100 V 820 k + 160 k 10 k 99,00 
100 V 1M + ponticello 10 k 101,00 
100 V 560 k + 120 k 6k8 101,00 
100 V 470 k + 82 5k6 99,57 
100 V 560 k + 3M3 39k 99,97 

1 mA ponticello + ponticello 10 — 
100 mA ponticello + ponticello ion — 

10 mA ponticello + ponticello 1000 — 
2 mA * ponticello + ponticello 4700 — 

* Allorch6 6 impiegato con un mullivoltmetro CA. 

te con " " sul display, mentre I'ec- 
cesso di tensione, o fuori scala "alto" e 
indicato con "F.EE" (I'indicazione di erro- 
re nei calcolatori tascabili). Le tensioni 
negative sono indicate con il simbolo del 
negative; per esempio "— 55". 
Le caratteristiche piu imponanti del CA3162E 
appaiono nella tavola I. 

II CA 3161E 
II CA 316IE e tin convertitore pilota da 
BCD a selte segment!, ideale per lavorare 
in unione con il CA 3I62E. Gli ingressi so- 
no TTL compatibili, e I'uscita per i seg- 
menli prevede un sistema di "buffer". 1 
"buffer" (separatori) d'uscita, fungono da 
intensificatori della corrente, ed in tal mo- 
do il sistema display a selte segmenti LED 
puo essere collegato direltamente all'lC, 
senza che vi sia alcuna necessita di inserire 

1 delle resistenze che limitino le intensila in 

circolazione, 
L'lC ha i terminali compatibili con i ben 
noti decoder BCD-sette segmenti del tipo 
7447 e 74247. L'ingresso in codice BCD 
produce le cifre da 0 a 9, come e owio at- 
tendersi, il rimanente numero in codice a 
quattro bit produce altri inleressanti dis- 
play, come si vede nella tavola 2. 
Le caratteristiche piii imporlanli dell'lC 
sono riportate nella tavola 3. 

II circuito 
II circuito completo e riportato nella figu- 
ra 7. 
Come si vede, i due IC ed i tre display for- 
mano la maggior parte del complesso. 
L'ingresso analogico e applicato, via Rl, 
all'integrato converter A/D. 
Due diodi, D1 e D2, proteggono l'ingresso 
dalle sovratensioni; C1. eliminando le spu- 
rie, mantiene l'ingresso "pulito": TIC e 
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Elenco componenti 

Resistenze: 
R1 = 1 M 
R2,R3 = 1 k 
R4 . . . R6 = 220 
R7,R8 =" vedi la tabella 5 
PI = 47 k 
P2= 10 k 

Condensalori: 
01 = 1 n 
02 = 270 n 
03,04 = 120 n 

Varie: 
radialore per IC3 
SI = una via a tre posizioni 

Semlconduttorl: 
T1 . . . T3 = BO 177, BO 557 o equiv. 
D1 ,D2 = 1N4148 
101 = CA3162E 
(02= OA 3161 E 
103 = MA 7805 
DPI , . . DP3 = vedi la tabella 4 

Flgura 7. Schema elettrlco complete dell'lndlca- 
tore dlgltale unlversale. 
Flgura 8. Clrculto stampalo, lato parti e lato rame. 
EPS 79005. 
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progettalo per lavorare con una tensione 
aU'ingresso CC! 
Tramite SI, si possono scegliere tre lipi di 
lavoro; conversione a 4 Hz (posizione I); 
blocco del display (posizione 2); conver- 
sione a 96 Hz (posizione 3). C2 e il conden- 
satore di temporizzazione (C nella figura 
6); i due trimmer polenziometrici di cali- 
brazione saranno trattali tra poco. 
Le uscile BCD dell'IC sono connesse ai ri- 
spettivi ingressi dell'IC2, die e il decoder 
pilota da BCD a sette segmenti. 
Le uscite di quest'altro 1C sono connesse 
diretiamente ai segmenti corrispondenti 
nei ire display. Le uscite die selezionano le 
tre cifre neil'ICI, sono impiegate peratti- 
vare il display nel momenlo giusto del ci- 
clo multiplexer, attraverso i transislori T1 
... T3. 
Virtualmente, si puo impiegare ogni sisle- 
ma LED a sette segmenti ed anodo conui- 
ne. Diversi tipi die si adaltano all'uso sono 
elencati nella tavola 4. II "pin" del punto 
decimale per ciascun display e provvisto di 
un resistore die limita la corrente. 
In relazione allc applicazioni pratiche, 
questi pin possono giungere ad un seletto- 
re o uno puo anche essere permanente- 
mente collegato alia massa gencrale con 
un cavallotto. 
La gamma generale di misura del circuito, 
-ome abbiamo gia avuto occasione di anti- 
cipare, e — 99 ... 999 mV. Aggiungendo un 
divisore di tensione (R7 ed R8) la gamma 
puo essere estesa a volonta. In alternativa 
(ed in tutli quei casi nei quali si pud ottene- 
re un caduta di tensione di 999 mV) il "mi- 
suratore universale" pud essere utilizzato 
per valutare le correnti. In questo casi, un 
valore adatto deve essere scelto per R8, 
mentre R7 sara rimpiazzata da un ponti- 
cello o cavallotto. II valore di R8 pud esse- 
re determinate come segue: 

R8 = —- 
Ir.jd 

dove, li . d e la corrente desiderata a fondo 

scala. Per esempio. se si vuoleottenere uno 
slrumento in grado di misurare 50 pA, il 
valore giusto di R8 e di 20 k. 
La tavola 5 espone i valori di R7 ed R8 per 
diversi valori di tensione e di corrente. E 
necessario impiegare resistenze ad alta 
precisione (tolleranza = 1%); la precisione 
del complesso di base e 0,1% +•/— I mV e 
la linearita e tipicamente entro 0,1 mV! 
Nello stampato vi e spazio a sufficienza 
per impiegare due resistenze poste in serie 
ad R7. Se ne serve solo una, al posto della 
seconda si deve inserire un ponticello. 

Costruzlone e callbrazione 
II necessario circuito stampato, lalo piste e 
lati parti, e riportato nella figura 8. 
Si pud adoltare ogni sorgente di alimenta- 
zione che eroghi un valore in CC compreso 
tra 7 e 15V; I'assorbimento del circuito e 
indicativamente 200 mA (con tutti i seg- 
menti accesi). Se il dispositive e impiegato 
come pane di un sistema piu complesso, 
che incorpora un alimentatore a 5V, il cir- 
cuito di stabilizzazione compreso nella ba- 
setta pud essere omesso: IC3 va rimpiazza- 
to con un ponticello cheuniscaingressoed 
uscita. 
Come si vede nella figura 7, la connessione 
di "0" e fluttuante, ed in tal modo si pud 
ottenere un ingresso simmetrico. se neces- 
sario (ad esempio se il complesso e impie- 
gato in un voltmetro CA). E da notare, ov- 
viamente, che la massima tensione d'in- 
gresso non deve essere sorpassata! 
Per la maggior pane delle applicazioni, la 
connessione d'ingresso "0" deve essere 
collegata al comune dell'alimenlazione per 
mezzo di una connessione diretla (indicata 
con la linea a tratteggio nel circuito stam- 
pato). 
La calibrazione, come ben s'inteude, e 
molto importanle. 
Per migliori risultati, e necessario disporre 
di riferimenti standard, o un indicatore di- 
gitale gia accuratamenle calibrate, o una 

tensione di calibrazione precisamente spe- 
cificata ed altendibile. 
Trovare una sorgente di riferimento alten- 
dibile, non e tanto semplice come si pud 
pensare. 
I "diodi zener di riferimento" NON sono 
precisi: la loro normale tolleranza e del 
5%. 
Certe sorgenli di tensione di riferimento. 
apposilamente concepite, come PIC Natio- 
nal LH0070 ed alcuni altri modelli della 
Analog Devices (non possiamo esimerci 
dal citare questi ultimi) risultano un pochi- 
no troppo dispendiosi per questo genere di 
applicazione. 
Vi sono. tutlavia. due alternative pronta- 
mente valide. Una pila miniatura al Mer- 
curic, del lipo impiegato nelle macchine 
fotografiche, negli otofoni, negli orologi 
digital! da polso e simili, produce una ten- 
sione pari a 1,37 V. con una tolleranza del 
3%. Impiegando un divisore di tensione, 
realizzato con una resistenza da 4.7k e una 
da 10k. si pud avere una sorgente di riferi- 
mento ragtonevole precisa da (1.93V, +/— 
5%. 11 che va bene nella maggioranza dci 
casi. 
In alternativa, la procedura di calibrazio- 
ne pud essere eseguita impiegando come 
riferimento un multimetro, se di classe. In 
ambedue i casi detti, perd, I'ultima cifra si- 
gnificante, a destra, non indicherd il vero e 
non dovra essere considerata, salvo raris- 
simi e fortunati casi. 
Una volla che sia state risolto il problema 
di come ottenere uno strumento di compa- 
razione valido, o una sorgente di tensione 
attendibile, la calibrazione e facile: 
- si cortocircuitera I'ingresso (con un pon- 

ticello posto ai capi di R8). 
- si regoler^ PI sino a che il display indichi 

"000". 
- si togliera il corto aU'ingresso e si col- 

ieghera ivi la sorgente di tensione di rife- 
rimento. 

- si aggiustera P2 sino a che si oltiene la 
corretta lettura sul dislay. M 

AZIENDE, ENTI, ISTITUTI. LIBRERIE, 

BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, ECC. 

PER ABBONARVI 1NVIATE SEMPRE 

REGOLARE ORDINE 

PER IL PAGAMENTO POTETE: 

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

2) Attendere I'arrivo della nostra fattura. 

PER FAVORE NON ADOTTATE PROCEDURE DIVERSE DA QUESTE. 

Grazie 
J.C.E. 
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Gli effetti sonori godono sempre 
di buona popolarita. 
Uno del piu usati per 
"movimentare" le serate in 
discoteca, i film ecc, 6 la sirena 
della polizia. 
I filmati polizieschi che la TV 
presenta, hanno fatto conoscere 
praticamente a tutti la differenza 
che vi e tra la sirena a due ton! 
impiegata da varie polizie 
europee e I'urlo isterico della 
versione americana. II circuito 
che descrivlamo produce 
ambedue gli effetti sonori. 

II principio fondamentale di funzionamen- 
(o della sirena e mostrato nello schema a 
blocchi (figura 1), 
II primo blocco e un multivibralore astabi- 
le (AMV). Per la sirena europea, I'uscita 
ad onda quadra di questo oscillatore e por- 
tata diretlamente alPingresso di controllo 
di un oscillatore controllato in tensione 
(VCO). Cio provoca un continuo sposta- 
mento del segnale generate dal VCO Ira 
due frequenze. 
Per la sirena americana. I'uscita dell'AMV 
e prima passata at'traverso un fillro passa- 
basso integratore. L'uscita di questo sta- 
dio e in un certo modo a meta slrada tra 
un'onda sinusoidale ed una triangolare. 
Quando il VCO e pilotato da questo se- 
gnale, il risulatato e molto vicino al fra- 
stuono generate dai mezzi dei poliziotti 
americani. 
II circuito complete appare nella figura 2.1 
transistori Tl e T2 sono gli elementi attivi 
dell' AMV. Con SI nella posizione"E"(la 

lettera sta per 'europeo') gli elementi che 
delerminano la temporizzazione sono PI. 
R2, R3 e C2; PI imposta la "frequenza di 
commutazione". Gli elementi che deter- 
minano il tempo per la sirena di tipo ame- 
ricano, sono P2, R3 e C2; P2 regola la "ve- 
locita d'urlo". E possibile aggiungere un 
numero qualunque di trimmer per tutti gli 
effetti di sirena che si desiderino. 
Le parti piu importanti deH'integralore so- 
no P3. RIO. C5 e T3. P3 regola Pampiezza 
del segnale in uscita che perviene da questo 
stadio, usato per impostare la differenza 
tra la frequenza piii elevata e piu bassa del- 
la sirena americana. 
I transistori T4 ... T7. sono gli elementi at- 
tivi del VCO. 
La tensione alPingresso di controllo (base 
del T6) delermina la frequenza d'uscita. 
Per la sirena americana, la tensione di con- 
trollo e I'uscita dell'inlegratore. Poiche 
questa tensione sale e scende al ritmo sta- 
bilito all'AMV, I'uscita del VCO sale e 
scende allo stesso ritmo. 
La frequenza tentrale di questa sirena che 
"strilla" t regolata tramite P6. 
Per la sirena europea. I'uscita a onda qua- 
dra dall'AMV e portata direttamente al 
VCO, forzando quest'ultimo a produrre 
due frequenze alternativamente. P5 deler- 
mina la piu bassa delle due, e P4 regola la 
differenza tra le due; in tal modo lo si puo 
anche impiegare per situare la frequenza 
piii alia. 
La procedura di regolazione per i due ef- 
fetti di sirena e facilissima. 
Per la sirena europea, prima di tulto si de- 
ve stabilire la frequenza di commutazione 
desiderata tramite PI. 
Di seguito si stabilisce la frequenza piii 
bassa con il P5; infine si imposta la fre- 
quenza piu alta con il P4. 
La sirena americana e appena un poco piii 
complessa da regolare. Prima si sceglie la 

"frequenza di urlo" tramite P2. II secondo 
passo e regolare P5 e P6 sino ad ottenere 
I'effetto preferito. E da nolare che il P3 de- 
ve essere riaggiustato se si ritocca la posi- 
zione del P2. 
Se si h scelta la possibilita di avere piii ef- 
fetti sonori in forma di sirena americana, 
occorre un commutatore in piu da inserire 
tra C3 e P3. cosicche divenga possibile sce- 
gliere vari trimmer pre-regolali, che funga- 
no da P3. 
In alternativa, e possibile impiegare un po- 
lenziometro comune munito di una scalel- 
ta calibrata. In quest'ultimo caso e possi- 
bile "sintonizzare" un numero pressoche 
infinite di sirene. m 

Figura 1. Schema a blocchi della sirena. 

Figura 2. Schema eletlrlco complelo. I Ire devia- 
torl possono essere accopplatl meccanicamenle, 
per una magglore laciliti di commutazione Ira 
I'elfetto di sirena europea ed americana. 

Figura 3. Circuito stampalo, lalo rame e lalo par- 
ti. 

Resistenze: 
R1 ,R16,R1 7 = 2k2 
R2,R3,R5,R20 = 100 k 
R4,R7,R10 = 10 k 
R6,R8,R9,Rn ,R12,R13,R14 = 1 k 
R15 = 3k3 
R18 = 22 k 
R19 = 12 k 
PI ,P2 = 470 k (trimmer) 
P3 = 100 k (trimmer) 
P4 = 22 k (trimmer) 
P5,P6 = 4k7 (trimmer) 

Condensalori: 
01 = 22 M/6 V 
C2 = 1M5/63 V 
C3,C6 = 47 p/16 V 
C4 = 470 m/6 V 
C5,C8 = 4M7/16V 
C7 = 680 n 

Semiconduttori: 
^ Tl .T3.T8 = TUN 
' T2 = TUP 

T4 ... T7 = BC547B, BC107B o equiv. 
DI ... D4 = 1N4148 
Z1 = 4.7 V/250 mW zener 

Varie: 
SI ... $3 = 3-3 vie due posizioni 

(vedi testo) 

/ 
I —O AMV vco 

Sf 
A/ 

EQ1 = .-V 

-TLTL 
C2 

7I 
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termometro 

I display digitali sono divenuti 
molto popolari, anche se in certi 
casi consistono di ben poco di 
piii di numeri verniciati su dei 
tamburi rotanti... Questo 
particolare tipo di display, e 
ovviamente al di sotto di cio che 
pub essere accettato dalla 
dignita di un appassionato di 
elettronica. 
E' quindi bene non prendere piii 
in considerazione tali 

marchingegni, o per meglio dire, 
evitar di combattere con loro! 
Ora, e tempo di installare un 
termometro digitate nel salotto, 
ma si deve preferire il tipo che 
impiega il display LED a sette 
segmenti. 

Non sorprende molto il falto che i display 
digitali divengano sempre piii comuni. 
Ammesso che vi sia un fattore di novita, la 
maggior ragione del loro successo risiede 
nella loro possibilita di offrire una indica- 
zione chiaramenteleggibile. II termometro 
qui descritto rappresenta un buon esempio 
di cio: e molto piii facile da leggere del tipo 
convenzionale al mercurio! 
La temperatura e indicata completamente 
da numeri che rappresentano i gradi. ed in 
tal modo il massimo errore e +/— 0,5°. In 
origine. il dispositive e stato previsto per 
offrire una misura in gradi centigradi e la 
gamma di lellura e stata scelta per ade- 
guarsi aU'ambiente domestico: 5°...50° 
(41°... 122° F). 
E' tuttavia abbastanza semplice convertire 
la sea I a in gradi Fahrenheit. Vi e poi il van- 
taggio addizionale che si possono ottenere 
misure al di sotto del punto di congela- 
mento (gamma di misura 5°...99° F) cosic- 

che e possibile misurare la temperatura 
esterna. II sensore di temperatura, puo es- 
sere collcgato al display tramite un cavo di 
qualunque lunghezza. 

II principio di base 
II disposilivo e costituito di ire sezioni se- 
parate (figura I). La prima e il sensore di 
temperatura: un diodo al silicio, con un 
certo gruppo di componenti eleltronici 
suppletivi. Questo sistema puo essere defi- 
nito "convertitore-tensione-temperatura" 
(blocco A). 
La seconda sezione e un convertitore di 
tensione in un numero di impulsi, quindi 
un "converlitore-di lensione-in-frequenza" 
(blocco B). Una migliordescrizionepotreb- 
be essere "convertitore del vollaggio in un 
treno d'impulsi". 
Vi e un contatore che valuta questi impulsi 
e dS unacorrispondente letturasul display 
LED a sette segmenti (blocco C). 
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1) X 
9755 - 2 
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7.1V 6,46 V 

A b.46V 324 1/4 

• - 1BV 1N4148 
O «n 

-H looi' 6,5 V 
P2 
470 a 

R15 A I 6.5V 
^ R13 
—TTook 

100k 1/4 

BC 109 C 
0,5 

A3 
1/4 324 

b ■ n 
3.5V 

A 4 \ 
1/4 324 

0...10V 
0 50 C 

C 2 = 4x 1/4 LM 324 

Flgura 1. Schema a blocchl del lermomelro. II 
sensore dl lemperalura e un normale diodo al sill- 
cio 

Flgura 2. In allernatlva. 11 sensore della lempera- 
lura pub essere un Iransistore al sllicio, connesso 
come si vede. Se la connessione al reslo del clr- 
cullo e plu lunga dl 50 cm, e necessarlo impiegare 
un cavo schermato blpolare 

Flgura 3. II converlllore lemperalura-lensione. II 
lattore delerminanle per raltendibilllb del lermo- 
melro b la stabllllb della lensione di rilerimenlo 
Vrei. Quesla lensione, (7,1V) e ricavala da una sor- 
genle dl rilerimenlo mollo stabile compresa nel- 
I'lC deirallmenlazione. 

Flgura 4. Caratterlslica di conversione del con- 
verlllore lemperalura-lensione. 11 llvello piii basso 
della lensione d'usclla b delerminalo dalle caral- 
terisllche dell'amplillcalore operazionale; non 
deve essere minore di 100 mV. 

Folo 1. II sensore di lemperalura del protolipo 
conslsle In un Iransistore incollalo al lermlne di 
un tubetto di plaslica. Questo lipo di monlagglo b 
abbastanza impermeabile da rendere possibile 
I'lmpiego del lullo negli acquari o aU'eslerno. 

Dalla temperatura alia lensione 
Come sensore della temperatura si puo im- 
piegare sia un normale diodo al silicio, che 
un iransistore, sempre al silicio. II transi- 
stor deve essere collegato come si vede nel- 
la figura 2 in ambedue i casi. la caduta di 
tensione sul dispositive dipende dalla tem- 
peratura. Quando una corrente costante 
attraversa I'uno o I'altro semicondutlore. 
la caduta di lensione varia quasi linear- 
mente con la lemperalura (assoluta). Cio 
significa che se la tensione di caduta che 
corrisponde a 237"K csottratta dalla caduta 
totale, il risultalo in tensione e proporzio- 
nale alia temperatura in gradi cenligradi. 
Proprio come direbbe il colto !. 

Quesla pane del circuito e mostrata nclla 
figura 3. D4 e il sensore. che puo essere sia 
un diodo che un transistore. come abbia- 
mo detto. Sempre come abbiamo premes- 
so, una corrente costante deve attraversare 
la giunzione. II primo amplilicatoreopera- 
zionale (AI) ed il transistore T3 sono im- 
piegati come sorgenlc di intensita costan- 
te. Una lensione di riferimento.e applicata 
all'ingresso non invertente delfop-amp, e 
la lensione di emettitore del T3 perviene 
all'ingresso invertente. II circuito, in tal 
modo manliene una lensione costante nel 
punto delerminalo. e siccome questa ten- 
sione appare su di una resistenza dal valo- 
re costante (R8), la corrente attraverso la 
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Figura 5. II convertltore tenslone-lreno d'impulsl. 
Se II complesso e slalo calibralo accuratamente 
per la misura in gradi centigradl. la caralterlslica 
di lavoro deve essere quella mostrata nel gralico. 
Non vi e uscita quando la tensione d'ingresso i 
compresa Ira 100 mV e 300 mV corrisponde ad un 
impulso aH'usclta: ona tensione d'ingresso com- 
presa Ira 300 mV e 500 mV da luogo a due Impulsi, 
cosi via. 

Figura 6. II contatore display, di base6un circuito 
standard TTL. Si usano pero del buffer CMOS per 
adaltare Cusclta (a 15 V) degli allri circuit! al livello 
rlchleslo da queslo settore. 

Figura 7. L'alimenlazione produce Ire lensloni: 15V 
per la parle analogica del circulto, 5V per il 
sistema TTL ed una tensione super-stabile dl rife- 
rimenlo dal valore dl 7,1 V per II convertltore 
temperalura-lenslone. 

Folo 2. L'apparecchio complelo. 

resistenza si mantiene a sua volta costante. 
Con i valori intlicati per le parti, questa 
correnle, die atlraversa anche il diodo, e 
fissata ad una valore approssimativo. che 
dipende dalle tolleranze in gioco, di 0.5 
mA. 
Gli allri ire amplificatori operazionali. as- 
sieme formano una sorla di amplificatore 
dalle altissime prestazioni, differenziale, il 
guadagno del quale puo essere fissato 
agendo sul P3. 
II diodo sensore D4 e collegato ad un in- 
grcsso (terminale 5 di A3); una tensione 
costante. fissata da P2, e applicata alfaltro 
ingresso (terminale 10 di A2). Questa se- 
conda tensione e rappresenlata dalla cadu- 
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ta checorrisponde al primo 273° Kelvin. In 
questo modoepossibile regolare P2in mo- 
do tale che il punto di congelamento corri- 
sponda a OV all'uscita. Se il guadagno 
dell'op-amp e fissalo in modo corretto, 
una variazione in temperatura di 50" C de- 
ve corrispondere ad una variazione nella 
tensioue d'uscita di I OV. come si vede nella 
figura 4, 

Dalla tensione al treno d'impulsi 
La parte del circuito che compie questo ti- 
po di lavoro e mostrata nella figura 5. La 
sua funzione fondamentale eprodurre una 
serie d'impulsi, nella quale il numero degli 
impulsi corrisponda alia tensione d'uscita 
del circuito precedente. 
Ogni ciclo di misura inizia con un impulso 
di reset che proviene da A5. Questo ampli- 
ficatore operazionale produce un impulso 
ogni 2 secondi, cosicche la lettura finale in 
temperatura e fatlibile appunto ogni due 
secondi, con lale intervallo. Volendo, un 
tempo di intervallo diverse puoesserescel- 
to mutando il valore del Cl. 
Per capire bene come funzioni il circuito. e 
essenziale sapere che il circuito integrato 
che s'impiega (lo LM3900) comprende 
quattro amplificatori operazionali di Nor- 
ton. Gli sladi d'ingresso di questi amplifi- 
catori operazionali devono esssere consi- 
dcrati come dei transistori con I'emettitore 
collegato al comune dell'alimentazione. 
Cio significa che sono piloiali in correnie, 
quindi occorre sempre una resistenza po- 
sta in serie a lutli gli ingressi di questo cir- 
cuito. 
Ogni ciclo da misurare, precede come ora 
diremo. Nel momento in cui I'uscita di A5 
diviene "alia", la correnie scorre allraver- 
so R9 e D4 ncH'ingresso invertente di A7, 
provocando la caduta della tensione d'u- 
scita a circa OV. C3 e scaricato. Vislo che 
I'uscita di A7 ora e praticamente a zero, la 
corrente tramite Rile minore della cor- 
renie che attraversa R12 e I'uscita di A8 ca- 
de quindi a sua volta a OV, Questa uscita. 
serve per canccllare il display durante il ci- 
clo di reset e conteggio. 
Dopo un tempo brevissimo (5 ms), I'uscita 
di A5 diviene "bassa", cosicche i diodi D2 
e D3 sono interdetti. ed il secondo oscilla- 
tore (A6) e abilitato. Quesl'altro multivi- 
bratore, produce degli impulsi corli, ad 

andamcnto positivo, intervallati da due 
millisecondi. La grandezza degli impulsi 
puo esser aggiustata mediante PI; normal- 
mente saranno "grandi" circa 25 us. 
Ciascun impulso positivo che perviene da 
A6 causa il transito di una corrente fissa 
tramite RIO. per la durata complessiva 
dell'impulso. L'amplificatore operaziona- 
le A7 pilota il C3 con una identica corren- 
te. durante il periodo. Una corrente fissa 
scorre nel condcnsatore per un periodo al- 
Irellanto fisso che corrisponde ad una ten- 
sione specifica ai capi del condensatore. 
Cio significa che I'uscita di A7 cresce con 
una serie di "passi": ogni incremento da 
un livello al successive corrisponde ad un 
impulso di uscita di A6 (vedi la figura 8). 
Quando I'uscita di A7 supera la tensione 
CC applicata all'ingresso "A", I'uscita 
deH'amplificatore operazionale A8 Gam- 
bia dal livello di zero a quello che rappre- 
senta all'incirca il valore deH'alimenlazio- 
ne. Tale vollaggio passa attraverso il 
diodo D2 e blocca il multivibratore. 
II risultato di lutto questo, e una serie 
d'impulsi che sono proporzionali alia ten- 
sione presenle all'ingresso "A". II treno 
d'impulsi 6 ripetuto ogni due secondi, ed e 
contato dal display, dando origine alia se- 
gnalazione di temperatura. 

s 

Dal treno d'impulsi al display 
II contalore ed il complesso display ap- 
paiont) nella figura 6. Si traita di un comu- 
ne circuito TTL. L'unica caratteristica in- 
solita del complesso c I'interfaccia: le 
uscite a 15V dei precedenti stadi devono 
essere converlite al livello standard di 5V 
per i TTL. Tale funzione e svolta da un 
unico integrato CMOS, del tipo 
CD4050.Questo comprende sci sladi 
amplificatori-separatori che sono ideali 
per I'impiego, e che hanno il vantaggio ul- 
teriore di richiedere una tensione di ali- 
menlazione unica (5V). 
L'impulso di reset che inizia il ciclo di con- 
teggio nel precedente stadio, e impiegato 
anche per rescttare i contalori (IC3 ed 
IC4). Nello slesso tempo, l'impulso di can- 
cellazione spegne il display dopo che 11 
conteggio e completato. 

Costruzione e regolazione 
II progello. di per se non e crilico, sicche i 
componenti possono essere montati sulla 
base senza alcuna speciale cautela. 
Se I'intero assieme, compreso il sensore di 
temperatura, e racchiuso in un unico con- 
tenitore. e necessario applicare buonacura 
a che i componeneti soggetti a di venire tie- 
pidi (come il trasformatore, I'alimentazio- 

6 > . 

~ a 
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Elenco componenli per la ligura 9 

Resistenze: 
R1 =180 n 
R2,R9,R11 = 1 k5 
R3 = 4I<7 
R4 = 1 k2 
R5 •= 1 JI 
R6,R7,R8 = 6k8 
RIO =18 k 
R12 . . . R17 = 100 k 
R18 = 2k2 
P1,P3 = 1 k (trimmer) 
P2 = 470 n (trimmer) 

Condensalori: 
C1.C2,C4= IOO/J/16 V 
C3 = 1000 M/16 V 
C5 = 470 p 
Cx = 10 n 

Semiconduttori: 
D1,D2 = 1N4001 
D3 = 15 V/1 W zener 
D4 = 1 N4148 or TUN (vedl leslo) 
T1 = BC547B, BC107B 
T2= BD135 
T3 =BC109C 
IC1 = 723 (DILI 
IC2 = LIV1324 

Varie: 
F1 =100 mA fusibile lento 
Irl = 9 ... 12 V/700 mA trasformalore 
B1 = 40 \//400 mA rellificalore a ponte 
aletta per T2. 
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ne intera ed il display) siano posli ben lon- 
lani dal sensore, perche potrebbero 
influenzarlo. 
Comunque, e ovvio cite il sensore non deve 
essere montato dentro alia scatola.Per di- 
stanze sino 30 cm o 60 cm, si possono im- 
piegare due fili attorcigliati per la connes- 
sione; se la dislanza e piit grande, occorre 
metlere in opera un cavo a due capi scher- 
mati, come si vede nella figura 2. 
Puo essere utile porre un filtro che esalli ii 
contrasto sul display. 
A dispetto della sua definizione, che sem- 
bra gran che, non si tratta di allro che di un 
pezzo di film plastico rosso. Percalibrare il 
complesso, la miglior via e I'impiego di un 
(economico) multimetro. La procedurada 
seguire e la seguente: 
- prima d'accendere il complesso per la 

prima volta, e consigliabile sfilar via tut- 
li gli 1C, meno ICI. dal circuito. Se non 
si fa cio, e necessario porre PI deU'ali- 
menlalore in una posizione intermedia. 
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Elenco componenll per la llgura 10 

Resislenze: 
R1,R5 = 2M2 
R2,R6,R11.R12 = 1 M 
R3,R7 = 150 k 
R4 = 10 k 
R8 = 2k2 
R9 = 1 k2 
RIO = 22 k 
R13,R14 = 1 k 
R15 , . . R28 = 180 1 
P1 = 10 k (trimmer) 

Condensatori; 
C1 = 10 M/16 V 
C2,CX = 10 n 
C3 = 100 n (vedi testo) 
C4 = 10/i/10 V 

Semiconduttori: 
D1 , . . D5 = 1N4148, DUS 
IC1 =3900 
IC2 = CD4050 
IC3,IC4 = 7490 
IC5,IC6 = 7447 

DPI. DP2 = display a selte segment! LED ad ano- 
de comune; per esempio: modelli HP 5082/7750. 
Per la oompatibilltS dei terminali di element! alter- 
nativi. 
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Flgura 8. Ouesto dlagramma semplllicato del 
tempi dl lavoro, splega II modo dl lavoro del con- 
verlltore lensione-impulsi. E da notare che n6 la 
tenslone d'usclta degll ampliflcalorl operazionall, 
n6 la scala del tempi sono moslrale nelle reall pro- 
porzionl: in un cerlo sense, II dlagramma i state 
"dislorto" per olfrlre una maggior chlarezza. 

Flgura 9. Slampalo. late rame e late parti, per Ii 
converlilore lenslone-lemperalura e sislema d'a- 
llmenlazlone (llgura 5 e 6).(EPS 9755-1). 

Flgura 10. Slampalo, late rame e late parti per 11 
covnertlloe lensine-lreno d'lmpulsi e dlsplay- 
conlalore (flgura 5 e 6). (ESP 9755 - 2). 

- di seguito si regolera la sorgente di ten- 
sioneTTL (terminale 3 deiriCl)per5V, 
impiegando PI, Si torni a spegnerc; era 
si possono nuovamente collocare al loro 
postogli IC.seprimaeranostati tbltida- 
gli eventuali zoccoli 

- ora. si puo collegare il tester all'uscita di 
A4. Immergendo il sensore di tempera- 
tura (isolate!) in un bicchiere che con- 
tenga una misceia di acqua e cubetti di 
ghiaccio, si regolera P2 sino a che I'indi- 
catore raggiunga il minimo delta lettura 
(approssimativamente 0,1V). Questo ag- 
giustamento deve essere critico; regolan- 
do P2 appena "un pelo" in senso antio- 
rario, si deve notare un aumento forte ed 
improvviso della tensione, mentre rego- 
lando P2 in senso orario vi sara un effet- 
10 piccolo o nullo. 

- II sensore, a questo punto puo essere 
portato a 50°C ii valore deve essere 10V. 
e per la tempcratura ambientale comune 
(20"...22"C) il valore varierd entro 

4.0...4,4V, Questo aggiustamento non e 
particolarmente critico, ciascun errore 
sara via via compcnsato. 

- Per finire, siaggiustera il PI del pannello 
di conteggio (non quello deH'alimenta- 
tore!) per ottenere che il display mostri 
la giusta lemperatura. 

Se non si dispone di un tester, e ugualmen- 
le possibile procedere alia calibrazione co- 
me segue: 
- Prima delPoccasione occorre sistcmare 

PI deiralimcntazione nellaposizionein- 
termedia. In tal modo si avra un valore 
sufficienlemente accurate. 

- di seguito si immergera il sensore nella 
misceia di ghiaccio ed acqua. e si regole- 
ra P2 sino a che il display raggiunge il 
conteggio piit basso (questo puo essere. 
o "I" , oppure "2"). 

- Con P3 in una posizione intermedia, si 
regolera PI nel pannello display sino a 
che la lemperatura piii elevata appaia 
corretlamente. 



lermomelto eleklor novembre 1979 — 11-69 

- La gamma delle temperature misurabili, 
ora deve essere eompresa tra il puntodi 
congelamento e sino a circa 70oC. Se il li- 
mite superiore differisee notevolmente 
da quanto detto (per esempio se vale 
55°C oppure 100°C) P3 deve essere ritoc- 
cato; dopo die il display e riaggiustato 
tramite PI, il limite superiore deve essere 
di nuovo misurato. Le prove devono es- 
sere ripetute sino a che il limite e tra 
60°C, e 80°C. 

Se si vuole ottenere Pindicazione in gradi 
Fahreinheil, la regolazione e assai piii 
complicata: 
- All'inizio si regoli la tensione TTL a 5V, 

in base alia procedura descritta prima 
- di seguito si deve aumentare il valore del 

C3 nel convenitore tensione-impulsi 
(come dire nel circuito di A7) a 150 n op- 
pure 180 n. 

- il P3 deve essere posto in un posizione in- 
termedia, ed il P2 posto in senso antiora- 
rio rispctto alia posizione intermedia. 
Ponendo il sensore di temperalura aller- 
nativamente in un bicchiere d'acqua 
ghiacciata ed in uno d'acqua calda (ad 
una temperalura di 7O"...90'F), si deve 
far si che la lettura si stabilizzi bene pri- 
ma di ciascuna mutazione nella tempe- 
ralura, e si deve regolare PI nel pannello 
display sino ache la nel la tem- 
peralura e correttamente indicata. Per 
esempio; con I'acqua ghiacciata a 320F e 

7 n 

/_/ 

Pacqua calda a 82"F, la temperalura dif- 
ferisee di 50°F. Se Pindicazione nell'ac- 
qua ghiacciata, e per dire, "45',F", PI de- 
ve essere regolato sino a che la lettura 
nell'acqua calda e di "75°F". 

- tuffando il sensore in un bicchiere che 
conliene la miscela di acqua e ghiaccio, 
si aggiustera P2 sino a che il display ma- 
nifest! una lettera di 32°F. 

- se e disponibile un multimetro. si deve 
misurare la tensione d'uscita di A4 che 
deve essere eompresa tra 3V e 4.5V 
(mantenendo il sensore immerso nell'ac- 
qua al livello di congelamento). Sesi leg- 
ge un valore diverse, si deve provare una 
diversa posizione per il P3 e ripetere Pin- 
tera procedura riportata. 

- in alternativa, se non e disponibile il te- 
ster, si deve provare che la massima lem- 
peralura che pud essere manifestata dal 
display con ragionevole precisione sia 
eompresa tra 105° e 125°F. E' da notare 
che la prima cifra non appare, evidente- 
menle; "110" e indicate come "10". Se 
la massima temperalura e distante da 
questi limili, si deve tentare una diversa 
regolazione per P3 e ripetere Pintera 
procedura. 
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MODULATORE 

DI LUCE 

MICROFONICO 

UK 726 

Questa scatola- di montaggio con- 
sente la modulazione della luce a 
mezzo di microfono 
Pratico per la realizzazione di giochi 
di luci psichedeliche 
Non sono necessari collegamenti e- 
lettrici all'amplificatore: I'UK 726 pud 
essere infatti semplicemente awici- 
nato alia cassa acustica, oppure al- 
I'altoparlante di una radio o di un re- 
gistratore, oppure all'orchestra, al 
disc-jockey, al cantante, ottenendo 
risultati sorprendenti. 
L'apparecchio e dotato di una rego- 
lazione della sensibilita che, al suo 
massimo valore. consentira di otte- 
nere I'effelto psichedelico solamente 
con dei sussurri. 

u 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione rete; 220 V 50 Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 

MULTIMETRO 

DIGITALE 

UK 428 

Complete ed efficientestrumentocon 
precisione di Ire cifre e mezza, for- 
nito di rete di adaltamento a larga 
banda passante ed elevata impeden- 
za d'ingresso per la misura delle ten- 
sioni e delle correnti in corrente con- 
tinua ed alternata e delle resistenze, 
dispositive per la misura della caduta 
di tensione sulle giunzioni a semi- 
condutlore. 
Adatto per laboratorio e servizio di 
riparazioni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz, 
Funzioni; V CC. V CA. I CC. I CA, R 
Portate voltmetriche 

200 mV, 2 V, 20 V, 200 V 
2 kV fondo scala 

Portate amperometriche 
200 pA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 

2 A a fondo scala. 
Portate ohmmetriche: 
20 MO, 2 MO. 200 kO, 20 kO, 2 kO 
Precisione tra 20 e 25 X 
Tensione continua 
Per la scala 200 mV ± 0,2% 
Per le altre scale ± 0.5% 
Tensione alternata ± 1% 
Corrente continua ± 1% 
Corrente alternata ± 2% 
Resistenze ± 1% 
Banda passante a 3 dB 20 kHz 
Stability termica 

± 0,005% per grado centigrade 
Dimensioni d'ingombro 

270 x 175 x 100 

qoldahex) qoldal-ex) 
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il 

«digibell» 

R. Janssen 

Questo circuito e previsto per 
fungere da campanello da porta 
eletlronico, che suona il ben 
noto motivetto "Westminster 
Chime". 
II programma acustico del 
Digibell e svolto in modo 
digitale, di conseguenza, 
ciascuna nota e 
automaticamente accordata con 
tutte le altre, e cio permette di 
effetlurare un'unica accordatura 
per ottenere I'intera melodia 
nella giusta chiave musicale. 

o-AJlU 

wi H 

La maggioranza dellc campanc eleltroni- 
che da porla. polifoniche, sono basatc su 
degli oscillatori singoli per ciascuna nota, 
che sono comnnilali in una sequenza op- 
portuna, o in allernativa impiegano un 
oscillatore conirollato in tensionc nel qua- 
le si comnuitano delleadalte lensioni di pi- 
lotaggio nella sequenza giusta, per regola- 
re la frequenza di oscillazione. Lo 
svantaggio di ambeduc i sistemi, e che cia- 
scuna nota deve essere accordata indivi- 
dualmente, e se I'accordatura di Una nota 
si sposta. Pinlera melodia risulta sciupata. 
Nel Digibell, le note sono ottenute tramite 
la divisione digitale. partendo da una uni- 
ca frequenza. Cio si olticne impiegando un 
divisore programmabilc. Di conseguenza, 
le note hanno sempre una relazione armo- 
nica fissa. 
Le note nalurali in una ottava (come dire 

omettendo i diesis ed i bemolle)rispei to al- 
ia fondamentare (Do), sono poste nei rap- 
porli di frequenza che ora dcttagliamo; 

DO RE Ml FA SOL LA SI do 
1/1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2/1 

Ne segue che il periodo di ciascuna nota, 
relativa alia fondamentale, e il reciproco di 
un giusto rappono in frequenza. 
Impiegando il periodo al posto della fre- 
quenza, il calcolo necessario per il pro- 
gramma del contatorc, e grandemente 
semplificato. In tal modo, il conteggio 
programmato per una tale nota. e propor- 
zionale al periodo della nota medesima. 
Un semplice contatore non lavora adegua- 
tamente con le frazioni ordinarie, quindi il 
passo successivo e di dare a tutte le frazioni 
un denominalore comune (in questo caso 
180). I numeratori. in tal modo possono 
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essere espressi come numeri integrall e 
converliti in codiee binario; con questdsi 
pud programmare ii contatore. 
Procedendo come detlo. ii risultalo e la se- 
suenie tabella: 
Nota Decimale Binario 
c' 90 01011010 
b 96 01100000 
a 108 01101100 
g 120 01111000 
f 135 10000111 
e 144 10010000 
d 160 10100000 
c 180 10110100 
B 192 11000000 
A 216 11011000 
G 240 11110000 
Risulla evidentedalla tabella appena vista, 
che il contatore programmabile e regolato 
per arrivare a 90. ed e pilolato con la fre- 
quenza di clock 90 volte, perche alia nota 
"do" corrisponda appunto la frequenza 
che forma tin "do". Se il conteggio giun- 
gesse a 180, con la slessa frequenza di 
clock. Puscila sarebbe un "do" situato ad 
un ottava inferiore del "do" previsto. In 
tal modo abbiamo spiegato come si sinte- 
lizza ciascuna nota panendoda unasingo- 
la frequenza di clock. Poiche ogni nota 
mantiene un rapporto in frequenza fisso, 
rispetto a tulle le altre note, c ovvio che 
serve solamente un'accordatura per rego- 
lare la frequenza di clock sino a che la me- 
lodia sia nella chiave che si desidera. 
II motivo Westminster Chime impiega so- 
lo le note Sol. do, re e mi nella sequenza: 
mi, do, (re) Sol, Sol, re, mi, do, cosicche si 
vede subito che occorre la divisione per 
240. 180, 160 c 144. 
Per coincidenza, tultavia. avviene che tutti 
questi numeri siano divisibili per qualtro, 
cosicche i rapporti di divisione possono es- 
sere ridotti a 60, 45, 40 e 36. Cio significa 

Figura 1. Schema eleltrico del Dlgibell. 

Flgua 2. Tavola della verity per II programma del 
contatore. 

Figura 3. Diagramma del tempi che moslra la se- 
quenza di lavoro nel Dlgibell. 

Figura 4. Clrcuito slampalo lalo rame e lalo parti 
(EPS 9325). 

Figura 5. Un sempllce amplitlcatore ulllizzablle 
con II Dlgibell. 

che il contatore programmabile pu6 avere 
una lunghezza ridotla, e che il programma 
e semplificalo. 
Oltre ad avere le note giusle, c altrettanto 
imponanle otlenere il tempo corretto. 
Delle prime tie note, ciascuna ha la durata 
di una semiminima, mentrc le altre quattro 
hanno una durata di una minima (due se- 
miminime). Qucstesonoseguitesempre da 
valori che durano una minima. La quinta e 
la sesta nota, nonche la settima nota. han- 
no ciascuna il valore di una semiminima, 
mentre quella finale vale una minima. La 
durata totale del ritorncllo e quindi di 11 
semiminimc. 
Progettando il circuilo in grado di genera- 
re la sequenza di suoni prevista, di cio si c 
tenuto buon conto. 

II circuito 
II circuito elettrico del Digibell appare nel- 
la figura I. 
II generatore degli impulsi di clock consi- 
ste di due gates NAND. Ml ed N2. 
Queste sono connesse in forma di multivi- 
bratore astabilc. ed il ciclo di durata pub 
essere regolato tramite PI e P2. 
II contatore programmabile e fonnalo da 
due conlatori alternativi presettabili del ti- 
po 74193. Questi sono collegati per poter 
contare dal numero previsto sino a zero, 
ed il numero da tratlare deve essere preso 
in carico dagli ingressi dei dati A l-DI. A2- 
D2, prima che inizi ciascun conteggio. La 
sequenza di lavoro di ciascun contatore 
presettabile e la seguente: 
inizialmente, Puscila 13 (borrow) di IC6e 
bassa. Cio porta gli ingressi di ICS ed IC6 
allo state basso a loro volta, cosicche i dati 
giungono agli ingressi A I-D2 ed il conteg- 
gio inizia. Duranle il conteggio, Puscila 
borrow e allo stato allo, ma quando il con- 
teggio raggiunge lo zero, diviene nuova- 
mente bassa, i dati sono ricaricati, il con- 

teggio ricomincia c via di seguito. 
Poiche Puscila borrow cibassa solo per una 
piccola porzionc di ciascun conteggio, la 
forma d'onda d'uscita e alquanto asimme- 
trica, e certamente non utilizzabile come 
segnale audio. Per questa ragione si usa 
FFI connesso all'uscila borrow; il multivi- 
bralore produce un'onda quadra con un 
rapporto di spaziatura di 1:1 (50% del ci- 
clo di durata) a meta della frequenza (co- 
me dire ad un ottava inferiore) rispetto al- 
l'uscila borrow. 
Per produrre la melodia Westminster Chi- 
me i numeri di programma che corrispon- 
dono alle quattro note necessarie devono 
essere ponali agli ingressi dei dati dei con- 
tatori presettabili nella sequenza giusta. 
Questa funzione, e conlrollata tramite un 
secondo contatore (del tipo 7490) e da un 
decoder BCD-decimale 7442. 
Quando si preme il pulsante SI. che corri- 
sponde al campanello di casa, Puscila Q di 
FF2 diviene alia, abilitando al funziona- 
mento il multivibratore astabile N6/N7, 
che invia gli impulsi di clock ad una fre- 
quenza di circa 2 Hz alPingresso A di IC2. 
Gli impulsi sono contati dal 7490. e Pusci- 
la BCD del medesimo e decodificala dal 
7442. Le lOuscitedel 7442divengonobas- 
se a turno, una alia volta, ed ogni passo 
successive porta un numero diverso alPin- 
gresso dei dati di ICS ed IC6 tramite unco- 
dificatore che comprende N3. N4 nonche i 
diodi da D3 a D6. (Si deve nolare che il 
7442 ha una uscita attiva "bassa". come 
dire che le sue uscite non significanti sono 
alle, normalmente, ed una e abilitata a di- 
venire bassa quando alPingresso vi e Pop- 
portuno codice). 
al decimo impulso di clock, Puscita D dcl- 
PIC2 diviene bassa, erogando il clock ad 
FF2 che torna al suo stato originale (uscita 
Q bassa) sino a che il pulsante del campa- 
nello non e premuto un'allra volta. 

CONTEGGIO ALL'USCITA DELL'IC3 INGRESSO DEI DATI DI ICS e IC6 
BINARIO DECIMALE 

"Valore non Imporlanle visto che I'usclla di FFl e disabilitala duranle la pausa 

NOTA 
0123456789 D2C2 82 A2D1 C1 81 Al 

0 0111111111 0 0 1 0 1 1 0 0 44- — 
1 1011111111 0 0 1 0 0 1 0 0 36 e 
2 1101111111 0 0 1 0 1 1 0 1 45 c 
3 1110111111 0 0 1 0 1 0 0 0 40 d 
4 1111011111 0 0 1 1 1 1 0 0 60 G 
5 1111101111 0 0 1 0 1 1 0 0 44" — 
6 1111110111 0 0 1 1 1 1 0 0 60 G 
7 1111111011 0 0 1 0 1 0 0 0 40 d 
8 1111111101 0 0 1 0 0 1 0 0 36 e 
9 1111111110 0 0 1 0 1 1 0 1 45 c 

clock 

clear FFl 

J FFl 

Q FFl 
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II tempo esatto per la melodia e ottenuio 
come ora diremo. Se ciascuna nota e sosie- 
nuia sine a che giunge il prossimo impulse 
di clock si "lega" a quellasuccessivasenza 
alcuna pausa. Cio e evitato, e lapausagiu- 
sta tra Ic notesi ottiene tramite N5 ed i dio- 
di Dl, D2. D7 e D8. 
AU'iniziodellasequenza, I'uscitaOdi IC3e 
bassa cosicche FFI e mantenuto nello sta- 
te di clear e non vi e uscila. Durante le note 
1. 2 e 3, il terminale 12di N5 e al livello alto 
ed il pin 13 e commutato alternativamente 
allo slato alto e basso dall'uscila di N6. 
L'uscita di N5 quindi eroga il gale all'in- 
gresso J dell'FFI, ed in lal modo vi e una 
uscita solo quando gli impulsi di clock 
(uscita di N6) hanno il valore basso. Le 
prime tre note hanno quindi una durata di 
meta dell'impulso di clock. 
Alia quarta nota, il terminale 12 di N5 va 
allo stato basso, cosicche l'uscita rimane 
alia quale che sialostato diN6. L'ingresso 
.) di FFI equindi alto e la quarta nota ha la 
durata di un impulse di clock. Nel quinto 
passo del programma. Puscita del 5 del 
7442 diviene bassa, ed allora FFI e mante- 
nuto nello stato di "clear" tramite Dl. In 
tali condizioni non vi e uscita. Questa e la 
situazione di pausa. 
Le successive tre note hanno tutte la dura- 
ta di un impulso di clock, ma a quella fina- 
le, il terminale 13 di N5 e portato al livello 
basso via D7; Fusciladi N5 mantiene I'in- 

Elenco componenll dl ligura 1 

Resistenze; 
R1.R2 = 2k7 
R3 = 68 k 
R4 = 15 k 
R5,R6 = 150 n 
PI ,P2 = 2k2 trimmer 

Condensatori: 
C1,C2= 1n5 
C3,C4 = 100 M/6 V 

Semiconduttori: 
Dl ... D8 = DUG 
IC1, IC4 = 7400 
IC2=7490 
ICS = 7442 
IC5,IC6 = 74193 
IC7 = 7473 
SI = pulsanle In chiusura 

gresso J di FFI allo, e questa nota ha una 
durata pari ad un impulso di clock. 
Per rendere chiara la sequenza dci tempi di 
lavoro, nelle figure 2e3 appaiono le tavole 
della verila relative alia programmazione 
del conteggio ed al diagramma delle tem- 
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4 
DUS 

TUN 
BC142 
BFY 52 

porizzazioni. La figura 4 mostra il circuito 
stampato, lalo rame e lato parti, per il Di- 
gibell. Per I'impiego tipico di campanello 
pluritonale da porta, l'uscita di FFI deve 
essere applicata ad un amplificatore che 
eroghi una sufficienle potenza per poter 
pilotare un alloparlante. 
L'atienuaiore d'uscita R3/R4 pud essere 
necessaria oppure no: la sua adozione di- 
pende dalla sensibilita deU'amplificatore 
di potenza impiegato, ed e possibile sosli- 
luirlo, adollando un potenziometro dal 
valore compreso tra 10k e 100k, per otte- 
nere una sorla di controllo di volume. M 
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microcomputer basic 

Un fjP SC/MP con interprete BASIC 

Non ci sembra esagerato dire 
che questo "Microprocomputer 
BASIC" e la piii semplice ed 
economica realizzazione "casa- 
linga" nel campo del computers 
mai pubblicata, specie se si 
considera che la macchina pud 
essere programmala impiegando 
un linguaggio ad alto livello. 
Lo SC/MP e un microprocessore 
diffuse e facilmente reperibile. 
Due altre buone ragioni per 
impiegarlo in questo micro- 
computer, sono che il tutto pud 
essere facilmente incorporato nel 
sistema Elektor SC/MP, e che 
I'interprete "TINY-BASIC" per 
questo //P e reperibile in forma di 
ROM (Read Only Memory, o 
memoria di sola lettura). 
II computer BASIC qui descritto, 
comprende tre circuiti che pos- 
sono essere impiegati come 
unitd piii o meno indipendenti. 
II blocco processore e completo 
di circuiti buffer e delta "scheda 
CPU" con la previsione per il 
DMA (accesso diretlo alia memo- 
ria) ed il multiprocessing. 
II settore di memoria, d a sua 
volta del tutto indipendente, e 
comprende I'inteprete BASIC 
(NIBL-ROM) ed il decodificatore 
degli indirizzi. 
Per la "comunicazione con il 
mondo esterno" (ad esempio 
I'Elekterminal) s'impiega un terzo 
settore: I'interfaccia. 
Per essere completamente ope- 
rative, il computer necessita di 
almeno una scheda RAM da 4K 
(RAM = memoria ad accesso 
casuale). 
La base del computer BASIC, 
consiste quindi di nulla di piu 
che due schede stampate del 
formato Eurocard! 

II maggior vantaggio di un programma in 
linguaggio al alto livello. t che non si deve 
necessariamente sapere nei dettagli come 
lavori "aU'interno" il computer. Un picco- 
lo svantaggio e che sono necessari dei sisie- 
mi d'ingresso e di uscila ("terminali") un 
poco piu sofisticati. con una tastiera alfa- 
numerica. in altre parole, si deve impiega- 
re una tastiera simile a quella di una mac- 
china da scrivere. In piu. normalmente si 
deve usare un "serial data flow" ('bit dopo 
bit'!) tra il computer ed il terminale. 
L'Elekterminai. con la sua tastiera ASCII 
(Che vena pubblicato su Elektor gennaio 
80) soddisfa queste specifiche. e si deve 

Figura 1. Clrcullo (unzlonale a blocchl dello INS 
8060, 

Figura 2. Schema a blocchi del microcomputer 
BASIC; baselta CPU. 
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usare o questo terminale o uno analogo, 
per il buon funzionamenlo del computer 
BASIC. 
La programmazione in BASIC e facile da 
apprendere, ma non e altrettanto facile 
spiegarla nei suoi detlagli in poche pagine. 
Per tale ragione. in queslo articolo non 
cercheremo di spiegare come si program- 
ma in NIBL (National's Industrial BASIC 
Language). 
II corso BASIC, iniziato nel numero di ot- 
tobre di Elektor pud bastare. II detto. spie- 
ga il BASIC in generale, e traltail NIBL in 
particolare. Ovviamente. e stato scritto 
con preciso riferimento a questo micro- 
computer BASIC! 
Per questo articolo, il software, e un argo- 
mento marginale. 
II tema cenlrale i realizzazione dell'hard- 
ware del microcomputer. 
Tuttavia, come t stato detto all'inizio.se si 
vuole programmare in BASIC non e vera- 
mente necessario sapere come funziona il 
calcolatorc. Di conseguenza, molto del 
contenuto di questo articolo potrebbe 
sembrare superfluo; se si ha un certa espe- 
rienza nella programmazione in BASIC, le 
varie parti possono essere semplicemente 
montate sul pannello e. (dopo una rapida 
ripassata al sommario dei contenuti del 
NIBLcd un esamedeicomandi)siepronii 
per mettersi al lavoro con la macchina. 
Tuttavia. il NIBL. non solo offre la possi- 
bilita di programmare in (Tiny) BASIC; 

serve anche per un indirizzogenericosullo 
hardware. Per questa ragione. pud essere 
ulile sapere un po" di piu sui deltagli circui- 
tali ... 

La CPU vista rapidamente 
Lo SC/MP (Simple Cost-effective Micro 
Processor) e un pP ad 8-bii, con tulle le 
funzioni integrate in un singolo chip. Co- 
ine si vede scorrendo lo schema a blocchi 
(figura I), lo SC/MP (modello INS 8060) 
comprende quattro registri a 16 bit: il con- 
tatore di programma a ire pointer regi- 
sters. Questi "pointer" giocano una pane 
importante nell'indirizzamento (auto-) in- 
dicizzato della memoria e delle unita di 
ingresso-uscita. 
L'eslensione del registro ad 8 bit e molto 
inleressante. perche offre la possibilita di 
otlenere ingresso ed uscita seriali con un 
minimo di complicazioni. L'interfaccia a 
cassetta nel sistema SC/MP di Elektor 
rende possibile sfruttare a fondo questa 
particolarita. Nell'Elekterminal s'impiega 
un UART (Universal Asyncronous Recei- 
ver/Transmitter) che pud essere sovrab- 
bondante impiegando le commissioni SIN 
ed SOU!. 
II registro dello stato pud anche esser im- 
piegato per il trasferimento seriale dei dati. 
Le ire connessioni "flag" possono essere 
impiegate come uscite; "sense A" e "sense 
B" sono ambedue ingressi seriali. In prati- 
ca. il NIBL impiega il Flag 0 ed il Sense B 

mlcroprocessore mgresso/uscita 
seriate Memona 

(ROM) 

16 bits 
di mdinzzamento 

16 address 
bits 

AD0 — - - A015 
NRDS 
NWDS Qpu 
NADS 
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RS232C 
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rispettivamente come uscita seriale dei da- 
ti ed ingresso. 
Lo INS 8060, pud indirizzare sino a 64k 
bytes di memoria. Cid richide 161ineed'in- 
dirizzo, 12 delle quali sono reperibili diret- 
tamente ai terminali dell'IC. I quattro ri- 
manenti MSB (Most Significant Bits = bits 
piu significativi) sono applicali a quattro 
linee nel databus il-NADS (Negative Ad- 
dress Data Strobe, nel piedino 39). Se que- 
sti quattro bits sono lasciati inutilizzati, lo 
SC/MP indirizza solo 4096 bytes di me- 
moria. Questa memoria a 4K vien delta 
una "pagina"; i quattro MSB possono 
quindi essere impiegati per indirizzare 16 
pagine di memoria, Lo SC/MP non pud 
per sua naiura "vollare pagina". Per fare 
cid. occorre una esplicita istruzione di pro- 
gramma. Quando si programma in BA- 
SIC, non v'e nulla di piu semplice; per 
csempio, Pistruzione PAGE = PAGE + I 
fa si che il pP proceda con la seconda pagi- 
na. 

DMA e multiprocessing 

Lo SC/MP ha una caratterislica estrema- 
mente utile, assente in molti altri micro- 
processori: tulle le uscite che si impiegano 
per scrivere nelle memorie ecc, impiegano 
la cosiddetta logica a Tre-stali. 
Cid significa che non solo pud lavorare 
nella logica convenzionale I e vi e un 
terzo stato possibile, nel quale le uscite so- 
no "fluttuanti" con una elevata impeden- 
za di uscita. 
In questo terzo stato, il processore non ha 
piu alcun effetto sul databus: per quanlo 
concerne ogni altro blocco operative, non 
rimane "in linea"! E quindi possibile lavo- 
rare con un altro microprocessore (multi- 
processing) o pi(i d'uno, osi pud impiegare 
un terminale per Paccesso immediate alle 
memorie. Quest" ultima possibilita vien 
definita DMA. da Direct Memory Access, 
appunlo, accesso diretto alia memoria. Lo 
scopo non e quello di dare la possibilita al- 
Poperatore (umano) di "aggirarsi nella 
memoria"; il maggior vanlaggio del DMA 
c il risparmio di un tempo considercvole 
(anche per Puso del computer) quando si 
trasferiscono importanli blocchi di dati 
dalla memoria alle periferiche, ad esem- 
pio, ai dischi floppy. 

Set di istruzioni 

Lo SC/MP riconosce 46 istruzioni. divise 
in nove gruppi; queste istruzioni possono 
essere impiegate in cinque diversi modi 
d'indirizzo. Una spiegazione dettagliala di 
tulle le istruzioni possibili. con lutte le 
possibilita di variazione, esulerebbe dal te- 
ma di questo articolo. Pertrascriverla.ser- 
virebbero pagine su pagine (sia della rivi- 
sla che nella memoria umana) e, inoltre, 
non sarebbe queslo gran che di utile. 
Dopo tutto, questo computer deve essere 
programmato in BASIC! 
Dettagliate informazioni sono offerte dal 
costruttore, come si vede nella lista della 
documentazione che appare alia fine di 
queslo articolo. Queste, non solo riporta- 
no le tabelle delle istruzioni. ma compren- 
dono anche tutti i deltagli per progamma- 
re nel linguaggio di macchina. e le 



microcomputer basic elektor novembre 1979 — 11-75 

G) m: 
S V 

IC4 
B1LS97 

ICS 
B1L$97 F»10l . 

'v <IK ■ 
R *1 '51 6I al" 

27 C '■cress'. 
senate BC 547B 

4 >3 
0 7..- OB 4 E OB 3 2 r <* a O 

INS 8060 
(SC/MPH) 

v IC6 
74 LS 95 MS SM MHi 

IC ' 
AO 7 * AD 8 AD1' S» Fj F, f<j *D» 

X ** x: 
rn" BC557B 

"■O—O- — 12c 15c 14a 
3P usclta 

sennie .v >0 

Br. B.wr 1/2 IC2 1/2 IC3 1/2 IC3!l 1/2 IC2 
r - 

osm 12 V 
D1 D4-DUS 

» vedi testo 
23« 22( 

AD 7 AD »  - AO IS 

ntenaccia RS232C 
/V 24 microprocessore 

C7 C3 C4 
lOOo lOOn lOOi* 

rr 

5 S S S S S 5 S S 5 
IC1 IC2 IC3 104 105 106 107 108 4c9 IC10 1011 N1 . . . N4 - IC7 = 74LS08 

74LS09* 
N6 . N8 - ICS - 74tSOO 

necessarie inlormazioni tecnichc dctta- 
gliaie. 

Schema a blocchi 
II pannello BASIC consiste di ire settori 
relativamenle indipendenti. In pratica, 
non si rende proprio giustizia al progeito 
definendolo "pannello BASIC" visto che 
gli impieghi del complesso non si limitano 
alle funzioni di computer BASIC. Rifacen- 
doci all'inizio del lavoro, I'intenzione era 
quella di realizzare un progetto, basato su 
di una minima quantita di parti, dotato 
della massima tlessibiliia per varie appli- 
cazioni. 
II risultato finale sembra aver soddisfatto 
tali presupposti. 
II pannello BASIC h virtualmente un mi- 
crocomputer completo: occorre aggiunge- 
re solo un programma di memoria. La 
minima necessita di memoriae 2048 bytes 
(sutlicienti per circa sessanta linee di pro- 
gramma),o mela di una RAM a 4K (EPS 
9885). Ovviamente ogni ultra "memoria" 
dalla stessa capacila o meglio maggiore, 
pud essere impiegata in alternativa. 

Come si vede nello schema a blocchi (figu- 
ra 2) il circuito stampato comprende tre 
settori distinti. I' piit importanle di questi i 
il settore "processor" che consiste della 
CPU e dei suoi circuit! pilota per i bus di 
indirizzo, i databus ed i segnali di control- 
10 principali. 
Questi circuiti di pilotaggio, danno la pos- 
sibilita alia CPU di lavorare con una me- 
moria estensiva e con i sistemi periferici. In 
breve, questo settore e il vero "cuore" di 
tutto il sistema. 
Una piccola ma ulile estensione del circui- 
to processore, e i'interfaccia RS232/V24. 
Questa sezione e collegata aH'uscita flag 
del processore, ed ail'ingresso sense B, che 
sono usati come uscita seriale ed ingresso, 
sia nel NIBL che in varie allre applicazio- 
ni. Per esempio, qu.sta interfaccia apre la 
possibiiita di connettere i'unita diretta- 
mente al tenninale o ad una telescrivente. 
11 processore si prende cura di effetluare la 
conversione necessaria da dati paralleli a 
seriali e viceversa, se e disponibile il neces- 
sario software. 
II risparmio nel cosio dell'hardware val be- 

ne il tempo in pi(i di lavoro del processore 
che e necessario per questa conversione. 
11 terzo ed ultimo settore del pannello BA- 
SIC e la memoria di solo lettura (Read- 
Only-Memory). L'interprete NIBL-BASIC 
c inserito in una cosiddetta "max ROM". 
Con la sua memoria dalla capacity di 32K 
bit (4096 bytes), questo IC rappresenta il 
limile assoluto nell'integrazione a larga 
scala (LSI), almeno sino ad ora, perche so- 
no annunciate delle memorie ROM da 
64K bit di capacita di accumolo ... Non e 
difficile immaginare che vedremo delle 
memorie ROM ancora piit estese, nei tem- 
pi a venire. 
Gli ingressi alia ROM rappresentano un 
carico trascurabile sul bus d'indirizzo, 
quindi non vi e necessity di aggiungere sta- 
di separatori-piloti in questo punto del cir- 
cuito. 
Le uscite ROM, tuttavia, hanno una capa- 
city di pilotaggio assai limitata; per questa 
ragione, e necessario un sistema buffer 
aH'uscita. 
II vantaggio del sistema che abbiamo de- 
scritto in dettaglio, e che il processore ed il 
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Flgura 3. La sezlone processore con I'lnterlaccia 
Ingresso/usclta. Questa sezlone pud anche esse- 
re Implegala comepannello CPU provvlsta dl buf- 
fer integrale. 

Flgura 4. Dlagramma di llusso per la procedure 
Inlzlale dl prova, che deve precedere ognl ciclo di 
leftura o scrittura. 

Flgura 5. Dlagramma deH'andamento degll Impul- 
sl del conlrollo prlnclpale, nel microcomputer 
BASIC. 

settore ROM sono gruppi completamente 
indipendenti. Anche se sono montatisullo 
stesso circuito stampato, il loro unico mo- 
do di comunicare, e attraverso il sistema di 
bus generale, lo stesso bus che serve per le 
comunicazioni con ogni altra parte del si- 
stema. Cid significa che t possibile, per 
esempio, utilizzare al pieno le capacity del 
processore in una funzione particolare per 
la quale non si richiede I'uso della ROM. 

II circuito 

11 circuito del gruppo processore e dell'in- 
terfaccia raggruppata RS232C/V24 appa- 
re nella figura 3. 
L'interfaccia esegue due compiti. Prima di 
tutto, il livello logico presente all'uscila 
flag 0 del processore deve essere convertito 
al livello del RS232C/V24. 
Cio significa che il livello logico 1 deve es- 
sere perlomeno di + 5V e non piii grande 
di + 15V. Analogamente, il livello logico 0 
deve essere a livelli compresi Ira —5V per 
la logica 1 e —12V per la logical, questo 
per la semplice ragione che questi livelli 
corrispondono alle tensioni d'alimenta- 
zione piu comuni. 
II fatto che siano valori asimmetrici rispet- 
to a OV, non ha effetto pratico sulla sicu- 
rezza del trasferimento dei dati. 
L'uscita flag 0 del processore, pilota il 
transistor Tl; a sua volta. questo transi- 
stor commuta una sorgenle di corrente 
(che consiste del T3 e di alcune resistenze e 
diodi). II vantaggio dell'impiego di corren- 
te costante all'uscita, e che si ha la prote- 
zione dai cortocircuili. In piu, una bassa 
impedenza d'uscita, come e necessaria in 
base alle caratteristiche applicative della 
RS232C/V24. 
Quando e necessario un livello TTL stan- 
dard di uscita. per talune applicazioni, e 
sufficiente aggiungere un diodo in piii 
(D4). In tal modo, la logica 0 corrisponde 
a —0,6V (ed il livello logico 1 rimane a 
4-5V); il circuito d'interfaccia diviene 
quindi un sistema buffer d'uscita TTL pro- 
tetto dai cortocircuili. 
II secondo compito che l'interfaccia deve 
svolgere, e limilare i livelli logici all'ingres- 
so sense B del processore. Cio e ottenuto 
facilmente tramile T2 e D3; R14 limita la 
corrente d'ingresso ad un valore accettabi- 
le. 
1 principi fondamenlali di funzionamenlo 
del seiiore processor sono gia stati esposti. 

C r^ 

SEQUENZA Dl ELABORAZIONE NBREO E NENIN 

N8REQ/NENIN 

NADS 

CICLO Dl LETTUBA ^ CICLO Dl SCRITTURA 

NRDS 

NWDS 

NENOUT 

OUTPUT N6 

DATABUS 
W =scrlve 
R = legge 

u M 

U 

  ! — 
TRIPLO STRATO; 

     ' 
Z TRIPLO STRATO 

'/'V,'-VY/YT? 
TRIPLO ST 

79075 5 

Tuttavia, e necessario dare ancora alcune 
spiegazioni, particolarmenle per quanto 
concerne I'accesso diretto alia memoria 
(Direct Memory Access) e la possibility di 
lavorare in multiprocessing. 
La CPU o Central Processing Unit (IC1) 
riceve gli impulsi di clock da un oscillatore 
interno, munito di cristallo esterno per ot- 
tenere la frequenza giusta. Si derivano da 
questo segnale di clock I'NRDS (Negative 
Read Data Strobe) e I'NWDS (Negative 
Write Data Strobe). 
Le uscite di indirizzo e dei dati della CPU 
hanno una capacity di pilotaggio limitata. 
Proprio per tale ragione, il bus d'indirizzo 
e comandato attraverso IC2 ed 1C3; analo- 
gamente, IC4 e ICS sono inseriti nel data- 
bus. Questi quattro 1C hanno una interes- 
sante particolarita: i circuiti d'ingresso 
comprendono dei transistori PNP tali che 
Come buffer della memoria s'impiega un 
registro a scorrimenlo (IC6) che serve per i 
quattro bits di indirizzo piii elevato 
(MSB). Impiegando il 74LS95 per questa 
funzione. si ha il vantaggio che il NADS 
(Negative Address Strobe) puo essere im- 

piegato, senza che vi sia la necessity di un 
inverter, per leggere i quattro MSB al 
registro. 
II NADS e anche impiegato per controlla- 
re i piloti del databus, assiemecon i segnali 
NRDS e NENOUT (Negative Read Data 
Strobe e Negative ENable OUTput. rispet- 
livamente). Queste combinazioni possono 
sembrare strane a quelli tra i noslri letlori 
che hanno seguito attentamente il sistema 
Elektor SC/MP. Ci si puo attendere che lo 
"NWDS" (Negative Write Data Strobe) 
sia implicate nel controllo dei piloti data- 
bus. Dopotutto, si suppone he lo NWDS 
controlli I'accumulo dei dati in memoria. 
E' il caso di rassicurarsi: questa e appunto 
la funzione, anche nel nostro sistema. La 
sola differenza e che lo NWDS non deter- 
mina 1'istante in cui i dati sono applicati al 
databus. La sequenza di temporizzazione 
ha uno svolgimento tale da far si che i dati 
siano gia rappresentati negli ingressi delle 
memorie, prima che il segnale NWDS inizi 
la scrittura nelle memorie. II vantaggio di 
questo sistema, e che vi e un ciclo di "scrit- 
tura" piii atlendibile. 
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La lettura dei dati posti in memoria 6 effet- 
tuata nel sislema piu usuale: i buffers dei 
dalabus sono controllati tramite lo 
NRDS, Quando s'indirizzano le memorie 
e simili, si usa un segnale NRDS e NWDS, 
nel gate N1. Questi due segnali sono anche 
inviati separatamente al sistema di bus tra- 
mite N2 (NWDS) ed N4 (NRDS). 

Si deve notare, a queslo punto, che ambe- 
due i 74(LS)08 e 74(LS)09 possono essere 
impiegati come buffers per le uscite; lo 09 e 
necessario solo con i sistemi DMA o multi- 
processor, La ragione di ci6, e che il 
74(LS)09, ha le cosiddette uscite a colletto- 
re aperto, cosicche e possibile collegare in 
parallelo diversi di questi IC (con un grup- 
po comune di resistenze pull-up) senzaper 
questo dover distribuire i dati ad alcun al- 
tro sistema. Se pero si considera solo I'uti- 
lizzo di un sistema semplificato con una 
sola CPU e nessun DMA, il 74(LS)08 pub 
essere impiegato al posto dell'altro; le resi- 
stenze pull-up R1,R2,R3 e R5 possono es- 
sere omesse. 
Questa e una ragione in piii per controllare 
i buffers del databus per mezzo di una 
combinazione di segnali NADS, NRDS e 
NENOUT, facendo astrazione dell'incre- 
mento della velocita e della sicurezza men- 
Ire si scrivono i dati nella memoria. Nei si- 
stemi nei quali lo SC/MP b impiegato 
senza i buffers d'uscila, il lavoro in DMA e 
multiprocessing presenta alcuni problemi, 
visto che il tipo di uscita a ire stati pub fa- 
cilmente essere portata nella situazione 
"fluttuante". Comunque, nel sislema che 
usa i buffers qui descritto, le uscite buffer 
non sono controllate dal segnale NWDS; 
rimarrebbero quindi facilmente nel modo 
di lavoro di "scrittura", forzando i livelli 
logici "semplici" nel databus. Questa pos- 
sibilita e preclusa impiegando i segnali 
NENOUT per ultimare i! modo di funzio- 
namento "scrittura". Per capire come fun- 
zioni tuttocib, i cicli sia di "scrittura" che 
di "lettura" nel sistema SC/MP devono 
essere un poco approfondili nei loro detta- 
gli- 

Lettura e scrittura 

Come e spesso il caso, il miglior modo per 
iniziare la spiegazione e dal principio del 
funzionamenlo: logica 0 aU'ingresso 
NRST (Negative ReSeT). Questa situazio- 
ne si realizza tramite il comando di SI. II 
flip-Hop set-reset (N7-N8) applica la logica 
0 aU'ingresso NRST dello SC/MP per tut- 
to il tempo che queslo deviatore e tenuto in 
basso, provocando I'assunzionc, da parte 
del processore, dello stato d'inizio (o re- 
set). Tulle le uscite, ad eccezione della 
NENOUT (Negative Enable OUT put), so- 
no quindi nello stato fluttuante (terzo 
stato). 
Le resistenze pull-up, R4, R6 ed RIO, por- 
tano le uscite NWDS. NRDS e NADS ad 
un livcllo logico definito (1 logico), cosiche 
non succede niente di spiacevole ... 
Quando SI e lasciato andare, lo SC/MP 
trova un livello logico 0, gli ingressi 
NI3REQ e NENIN (Negative Bus RE- 
Quest e Negative ENable INput, rispelti- 
vamente). La figura 4 mostra questa pro- 
cedura. Nel sislema di lavoro di base, 
senza DMA, la R7 pone sempre I'i/igresso 
NBREQ allo stato alto. Al tempo stesso, il 
processore rivela questo livello logico 1 e 
usa la stessa connessione come se fosse I'll- 
scila NBREQ. Siccome il livello logico I si- 
gnifica che nessun'altra pane del sistema 
sta impiegando il bus al momento (ovvia- 
menle, nei semplici sistemi che non impie- 
gano il DMA la situazione e sempre que- 
sta, visto che ulilizzano una sola CPU), il 
processore si comporta in modo tale da 
portare I'uscita NBREQ allo stato loaico 
if; 
Cib fatto, prova il livello logico aU'ingres- 
so NENIN, Siccome questo ingresso ecol- 
legato all'uscita NBREQ (tramite il ponii- 
cello che si vede tratteggiato nella figura 3) 
anche qui vi deve essere un livello logico di 
j0. 
Con ambedue le condizioni necessarie ve- 
rificate, lo SC/MP precede a seguire la sua 
prima istruzione di lavoro, II primo ciclo 
di lettura, e illustratb nella figura 5. Poco 

dopo che I'uscita NBREQ va allo stato lo- 
gico j0, appare il segnale NADS. Lo shift 
register (IC6 nelja figura 3) in seguito a cib, 
immagazzina i quailro MSB d'indirizzo; 
simultaneamente, il flip-flop N5/N6 e 
commutato, ponando piloti dei databus 
nel modo di lavoro di scrittura. 
Tuttavia, quando il segnale NRDS appare, 
resetta queslo flip Hop e commuta i piloti 
dei databus nel modo di lavoro di "lettu- 
ra". II ciclo di lettura e terminato tramite 
un breve impulso sulla connessione NE- 
NOUT. In queslo caso, I'impulso NE- 
NOUT non ha effeltosui buffers, che sono 
gia stati commuiati nello stato fluttuante 
alia fine dell'impulso NRDS, come si vede 
nella figura 5. 
La sequenza delle operazioni che si svilup- 
pano durante il ciclo di scrittura e molto si- 
mile. con solo una differenza degna di no- 
ta: I'uscita di N6 mantiene i piloti del 
databus nel modo di lavoro e di scrittura 
per un periodo piu lungo. In pratica, il se- 
gnale NWDS decade durante tale periodo. 
II risullato e che i dati che devono essere 
raccohi sono presenti aU'ingresso della 
memoria ben prima che appaia il segnale 
NWDS e rimangono a queslo punto per 
un breve periodo prima che I'impulso sia 
terminato. Infine, I'impulso NENOUT 
provoca 1'inversione dei buffers allo stato 
fluttuante. 
II vantaggio ricavabile dal sistema che ab- 
biamo descritto, diviene evidente dando 
un'occhiata approfondita alia funzione di 
multiprocessore che lo SC/MP offre. La 
figura 6a mostra uno schizzo di principio 
di sislema microcomputer nel qualesi usa- 
no diversi SC/MP. I primi di questi sono 
connessi in modo analogo al processore 
singolo descritto in precedenza. In tutti gli 
altri SC/MP, tuttavia. vi e una piccola mo- 
difica circuilale; I'ingresso NENIN di cia- 
scuno e collegato al NENOUT del prece- 
dente della concatenazione. 
Dopo il reset iniziale, la situazione per il 
primo processore b esattamente quella det- 
tagliata in precedenza. Tutti gli altri pro- 
cessori, tuttavia. devono attendere il loro 
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turno di lavoro: sino a chc una CPU sia 
impiegandoil bus, le altresono manlenuie 
escluse. 
II principio risulta ancor piii chiaro osser- 
vando la figura 4: ogni volia che una CPU 
"vuole provare il livello logico del proprio 
ingresso NBREQ. Una logica 0 a queslo 
punto, significa che o uno o Paliro SC/MP 
sta eseguendo una lettura o un ciclo di 
scritlura, quindi il bus eoccupalo. Le rela- 
zioni di lavoro Ira le varie CPU sono quin- 
di delerminaie dai segnali NENIN e NE- 
NOUT. Le regole di aVvicendamenio sono 
le seguenti. Quando un processore sta ini- 
piegando il bus. il suo NENOUT e sempre 
al livello logico I; se non e inseriionel bus, 
il suo NENOUT assume lo siesso livello 
logico che e presente al suo NENIN. 
Si deve sempre tenere a mente che il 
NENIN deve essere allostalo logico 0 pri- 
ina chc il ciclo di lettura o di scritlura pos- 
sa essere iniziato, ed allora. la sequenza de- 
gli eventi c la seguente. 

Supponiamo che una CPU in mezzo alia 
serie voglia porre in metnoria alcun dati. 
Provando la linea NBREQ, scopre che 
questa ha il livello logico 0; in tal caso. e 
forzato a smettere il tentativo e ad attendeA 
re il suo turno. Non appena la linea 
NBREQ va allo slato logico alto, la CPU 
rapidamente vi si collega portando la linea 
a livello basso di nuovo e soddisfacendo le 
proprie necessita. 
Cio porta il NENIN del primo SC/MP al 
livello basso e assumendo che questa CPU 
non sia interessato a prendere la linea, il 
suo NENOUT esegue, passando il livello 
logico 0 al numero due della serie. II livello 
basso NENOUT/NEN1N passa lungo la 
catena in tal modo, sino a che raggiunge la 
CPU che necessita di entrare nel bus. Que- 
sta CPU interpreta lo stato come un segno 
di consenso, mantiene la propria connes- 
sione NENOUT allostalo logico leproce- 
de ad accumolare i dati. 
E ovviamente concepibile il fatto che due 
CPU "saltino denlro" alia linea simulta- 
neamente, mentre un'altro ne vien fuori. 

Figura 6. Un sislema multlprocessorecomprende 
molteplicl CPU collegate In una concatenazlone- 
serle, come si vede. La procedura Inlzlale di prova 
(lllustrata nella figura 4) asslcura la glusla "dlalrl- 
buzlone del tempi"; la lunzlone S megllo della- 
gliala nel diagramma degli impulsi presentato nella 
llgura 6b. 

Figura 7. II seltore dl memorla (ROM) del micro- 
computer BASIC. L'lnlerprete complete NIBL k 
compreso nell'IC 10. Principalmenle a causa del 
(atto che vi sono due version! del NIBL-ROM 
(IC10) si deve assumere che in cerlicasiilermina- 
11 dl selezione del chip (20 e 21) devono essere 
connessl all'alimentazione positiva, come si vede; 
In allri casi lultavia, 6 necessarlo porlarquestl ter- 
mlnall al comune come dire a massa! 

ambedue portando la linea NBREQ alia 
logica 0. 
Non vi sono problemi, in tal caso. II basso 
livello nella connessione NENOUT/NE- 
NIN torna a rigirare nella concatenazione 
di CPU sino a chc la prima delle due inter- 
concatenazioni di interessate lo riceve. e 
riesee a prendere la linea! Solo quando la 
CPU ha finito di leggere o di scrivere pro- 
duce la logica 0 al suo NENOUT (lo 
NBREQ rimane basso perche la seconda 
CPU la mantiene in questa condizione); 
questo segnale procede lungo la concate- 
nazione sino a che raggiunge una seconda 
CPU, e solo questa puo quindi meltersi a 
lavorare. 
Un principio di funzionamento analogo 
vale per il sislema diretto alia memoria 
(DMA): ogni altro apparecchio comple- 
mentare o sussidiario (per esempio, un ter- 
minale) che necessili dell'accesso diretto ai 
bus deve includere un sislema di pone lo- 
giche che provveda alia stessa relazione tra 
i segnali "NBREQ". "NENIN" e "NE- 
NOU I ". In tal modo. quesli possono esse- 
re allacciati alia concatenazione csalta- 
mente nello stesso modo. 

La memoria 

Come abbiamo detto in preccdenza, I'in- 
terprete del BASIC completo, e immagaz- 
zinato in un solo 1C. Cio rende il circuito 
di memoria del calcolatore NIBL un veto 
esempio di semplicita (figura 7), 

Un circuito integrate del lipo 74LSI55 
(IC9) e impiegato come decoder dell'indi- 
rizzo. Rileva i quatlro MSB deirindirizzo 
ed e collegato in modo tale che la NIBL- 
ROM (IC10) assuma la posizione di lavoro 
"pagina 0" nella memoria. Le rimanenti 
dodici linee d'indirizzo, giungono diretta- 
mente alia ROM; le uscite della memoria 
dispongono di un sislema buffer (ICII) e 
da queslo sono connesse al databus. 
L'uscila del decoder d'indirizzo e anche 
portata fuori dal piedino 30c del connetlo- 
re generale. Nel sislema SC/MP di Elektor 
questa linea e impiegata per il controllo del 
buffer del databus (ESP 9972). Con questa 
connessione extra, il microcomputer BA- 
SIC puo essere ulilizzato come sostituiivo 
del pannello CPUoriginale, nei sistemi Ee- 
lektor SC/MP, sia sottoponendo a buffer 
il databus che senza precauzione. 

NIBL 

L'interprete NIBL-BASIC e un program- 
ma a 4096 bytes per lo SC/MP. che serve 
per "tradurre" i comandi in BASIC nel 
linguaggio di maechina. 
L impiego del BASIC come linguaggio di 
programmazione e spiegalo nel corso BA- 
SIC, compreso come supplemento dal nu- 
mero di Ottobre, 1979. Un breve riepilogo 
dei comandi e delle informazioni in codice 
che s'impiegano con il NIBL. e incluso in 
questo articolo, e segue tra poco; alcuni al- 
lri dettagli necessitano di ulteriori chiari- 
menli. 
II NIBL (National Industrial BASIC Lan- 
guage) suppone di trovare nell'area d'im- 
maginamento dei dati. uno spazio per in- 
dirizzare lOOOn (I'h sta per esadecimale). I 
primi 285 bytes di questa memoria sono 
impiegati dal NIBL per accumolare i dati. 
I utta la memoria che resta (cioe. dall'indi- 
rizzo i 11 En) e disponibile per il lavoro che 
I'utilizzatore vuole svolgere. 
Una volta che si sia azionalo il pulsanle di 
reset, il NIBL e pronto per ricevere lerighe 
di programma. 
I singoli comandi possono essere presenta- 
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Resistenze; 
R1 R3, R5 = 2k2 
R4, R6. R7, RIO, R11 = 10k 
R8 
R9, R12 
R13, R14 
R15 
R16 

= 100k 
= Ik 
= 4k7 
= ens 
= 270n 

Condensatorl; 
C1 = 27p 
C2 ... C4 = lOOn 

Semiconduttori: 
T1,T2 
T3 
D1 ... D4 
IC1 
IC2, IC3, IC11 
IC4, 1C5 
IC6 
IC7 
ICS 
IC9 
IC10 

eC107B, BC547B 
BC177B, BC557B 
DUS 
INS8060 (SC/MP III 

= 81LS95 
= 81LS97 
= 74LS95 
= 74LS08 
= 74LS00 
= 74LSI 55 
= INS8295N 

Varie: 
conriettore a 64 pin DIN41612 (maschio) 
connetlore a 25 pin e 90" MIN D (lemmina) 

Flgura 8. Clrculto stampalo completo per II micro- 
computer BASIC (EPS 79075). Lalo rame. 

Flgura 9. Poslzlonamento del componentl sul clr- 
culto stampato. 6 da notare che delerminatl pon- 
llcelll servono solo per determinate appllcazlonl. 

ti se necessario. anche senza un numero di 
riga di programma; in tal caso, sono ela- 
borati inimediatamente (si tratla del modo 
di lavoro appunto definito "direlto" o 
■■immedialo"). Cio puo essere particolar- 

mente utile quando si prova un program- 
ma o pane di un programma. Nel modo 
di lavoro diretto, si possono attribuire 
delle variabili a certi valori, sicche il pro- 
gramma puo comunicare da una situazio- 
ne iniziale qualunque, ben definita. 
II programma puo essere introdonoindue 
maniere: dalla tastiera di un terminale, o 
per mezzo di un leitorc di nasiro di carta, o 
tramile simili dispositivi. 
Neirultimo caso detto, il relay-lettore do- 
vrebbe essere controllalo all'uscita Hag I. 
Tuttavia, relativamente poche persone 
hanno accesso ad un lettore di nastro di 
carta. ed al suo "punzonatore" comple- 
mentare, cosicche al suo poslo usera o un 
sistema a nastro magnetico o un registra- 
tore a cassette. In tal caso, e necessaria 
un'interfaccia per cassette, cost come un 
software addizionale. 
Le informazioni ed i comandi in NIBL so- 
no basate sul TINY-BASIC, tuttavia, il 
NIBL comprende diversi detlagli in piii. I 
piii importanti Ira questi sono la routine 
DO ... UNTIL, ovvero "escgui sino a ... " 
che e derivato dal "PASCAL" ed il siste- 
ma "Indirect operator". L'ultimo detto 
sostituisce i comandi PEEK e POKE che 
s'impiegano negii allri dialelti BASIC: lo 
si usa per I'indirizzamenlodella memoriae 
per lo I/0(Ingresso-uscita). Di minor im- 
portanza, sebbene possa essere utile, e la 
possibilita di usare il cosidetlo "text varia- 
biles" o sistema di variabili nel teslo. 

Comandi ed istruzioni NIBL 

Preseniazione del programma (linee di pro- 
gramma) 

- una linea chenonabbiailproprio nume- 
ro e elaborala inimediatamente. 

- una linea munita del proprio numero, e 
inserila nel programma con la corretta 
posizione numerica. 

- si possono impiegare, per le linee, i nu- 
meri da 0 a 32767 = 2 - 1. 

- non si debbono spaziare le "abbrevia- 
zioni da tastiera" (LET. IF, THEN, 
GOTO, GOSUB, GO. TO, SUB, RE- 
TURN, INPUT, PRINT, LIST. CLEAR 
nonche RUN). 

- in altri casi, si possono aggiungere al le- 
sto lutti gli spazi che si desidcrano. 

- il comando SHIFT/0 (indicate anche 
come "back arrow" nelle lelescriventi) 
cancella I'ultima lettera battuta. 

- il comando CONTROL/H (o ultima 
spaziatura in un terminale video) ha il 
medesimo efletto dello SHIFT/O. 

- il CONTROL/U cancella la linea che c 
stutu composta al momento. senza aliri 
effetti sui dati precedenti a tale linea. gia 
posti in memoria. 

Comrolli di programma (comandi) 
■ il CLEAR rimuove tulte le variabili e ri- 

porta allo stato iniziale (usualmente ze- 
ro). 

- il NEW cancella la pagina I nella memo- 
ria, 

- il NEW n (ove 2 ^ n < 7) cancella la pa- 
gina corrispondente nella memoria. 

- il LIST inizia la stampa del programma 
dalla prima linea oppure dalla linea che 

ha un numero specificalo (per esempio 
LIST 2j00). 

- il RUN inizia il programma (dalla prima 
linea). 

- il GOTO n (ove 0 $ n ^ 32767) inizia il 
programma al numero specificalo della 
linea, senza resettare le variabili ed il cu- 
mulo di dati. 

Variabili, cos I ami, operaiori 

- si possono impiegare 26 variabili: le let- 
tere da A a Z. 

- tulle le operazioni ("espressioni") sono 
effettuate impiegando numeri "doppi" a 
16 bit. 

- gli "operatori" (indicatori) aritmetici 
sono: +, —. *, /. 

- i simboli di comparazione sono: <, >. 
=,<=.> =,< >. 

- le indicazioni per operazioni logiche so- 
no: AND, OR, NOT. 

- le costanti decimali devono rimanere 
nella gamma che va da -32767 a 
+32767. 

- le costanti esadecimali possono essere ri- 
conosciute facendole precedere dal sim- 
bolo^. Non si possono impiegare piii di 
quatlro cifre (16 bit). 

- le linee di programma possono com- 
prendere piii di un comando. semprechc 
tra Puno e I'altro si inseriscano i due 
punti (:). 

Funzioni 

- la RND (a, b) genera un numerocasuale 
nella gamma compresa tra a e b. 

- la MOD (a, b) da il resto dopo la divisio- 
ne tra a e b, 

- la STAT richiama il contenuto del regi- 
stro di stato nello SC/MP. 

- la PAGE richiama il numero della pagi- 
na della memoria che si sta impiegando. 

- la TOP richiama il limite superiore del 
programma NIBL. come indirizzo deci- 
male. 

Isiruzioni ingresso-uscila 
- IMPUT X 
- IMPUT X, Y. Z. 
- STAMPA "QUESTO E NIBL". 
- STAMPA "F =". M*A 
- STAMPA "SKIP". X, "PAGES"; 

E da notare che il punto e virgola (semico- 
lon) cancella il CR/LF automatico (ritor- 
no del carrello/ahmentazione della linea) 
dopo il comando di stampa. 
Comandi di assegnazione 
- LET X = 7 
- E = I * R 
- STAT = # 70 
- PAGE = PAGE + 1 
- LET @ A = 255 
- @ (T + 36) = ^ FF 
- B = @ (TOP + 5) 
Ordini di conirollo 
- GO TO 15 oppure GOTO 15 (Vai a 15) 
- GO TO X + 5 (Vai a X + 5) 
- GO SUB 100 oppure GOSUB 100 
- RETURN (Rilorno) 
- 1F X + Y > 1A GOTO 15 (se X + Y > 

# 1A vai a 15) 
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BUS PRINT BUS PRINT 
EPS 9857 

VPTf/ 

BUS PRINT 

777?. 

BL 

TV 

—■ ^ - 8S38I 

a 

modulatore 
video 
VHP - UHF' 

EPS 
9967 

Etek terminal 
EPS 9966 

lasliera ASCII 
EPS 9965 

1 4K | 4K NIBL jlnterfaccia alimenlatore 
| RAM 1 RAM micro- del sistema +5 V 1 1 1 | computer a cassette' 

+ ! 
-12 V 

1 i 
i i 

■ i 
1 relative 1 1 EPS | EPS EPS j software j 
1 .. . 1 

EPS 
9885 j 9885 79075 9906 

I©®; 

regislratore 
a cassette 

- IF A = B LET A = B-C (se A = B, poni 
A = B-C) 

- FOR I = 10 TO fi STEP - 2 (esegui lo 
step — 2 con I da I a 10) 

- NEXT I (il successive I) 
- FOR K = I TO 5 (per K da I a 5), 
- DO : X = X+ I: UNTIL (X = 10) OR 

( @ X = 13) (esegui X = X + 1 finche X 
= 10 oppure @ X = 13). 

Funzione Indirect operator 
- II simbolo @ pud essere usato per indi- 

rizzare immediatamente una posizione 
in memoria; per esentpio V = # 2000 ; 
LET @ V = 100 ha come risultato che il 
numero decimale 100 viene accumolalo 
nella posizione di memoria 2000m. Ana- 
logamente, LET W = @ V da la variabi- 
le W al valore posio in memoria nella 
collocazione V. 

Manipolazione di stringlie (facilities di te- 
sta) 
- $A = "ONE LINE OF TEXT" (una li- 

nea di testo) 
- PRINT $T, $(TOP + 72); slampa ST, $ 

(inizio + 72). 
- INPUT S (U + 20); ingresso $ (U + 20). 
- U = $ (TOP + 2 • 36). 

Varie 
- comando LINK (address): il program- 

ma. in questo caso e continuato nel lin- 
guaggio di macchina, dall'mdirizzo indi- 
cate. L'indirizzo deve essere specificato 
come numero decimale. 

- comando REM: offre la possibility di ag- 
giungere un testo esplicalivo (commen- 
to, ripresa di un setlore) al programma. 

- comando END; questo, che significa "fi- 
ne", e impiegato per concludere un pro- 
gramma e per aggiungere dei punti di ar- 
resto ("break points"). 

Indlcazlone degll errorl 
Una volta che il programma sia inizialo, 
possono apparire dclle indicazioni di erro- 

re che sono relative all'impiego non correi- 
to oppure incompleto del NIBL. 
In genere le indicazioni relative ad un erro- 
re di compilazione sono le seguenti: 

AREA Lospazio di memoriadisponi- 
bile nella pagina scelta e supe- 
rato. 

CHAR Vi e un caratlere in piii o sba- 
giiato nel comando espresso. 

DIV0 si e richiesta la divisione per 
zero. 

END" Non vi sono indicazioni relati- 
ve al testo da riporlare. o stam- 
pare. 

FOR FOR non e seguito da NEXT 
(come dire che non si indica 
dove devono essere trasferiti 
certi dati). 

NEST Le possibility di subroutine so- 
no superate. 

NEXT Si veda FOR, la siluazione e la 
stessa, solo che non si e scritto 
FOR. 

NOGO Non esiste il numero della riga 
specificato per il GOTO (vai 
a ...) oppure GOSUB, nelle 
istruzioni. 

RTRN RETURN il comando non e 
stato prcceduto da GOBUS. 

SNTX Sinlassi sbagliata. 
UNTL UNTIL (sino a che) e impiega- 

to senza DO (fai il lavoro ...) 
VALU Numero o coslante errati per- 

che tuori dalla gamma accet- 
tabile. 

II circuito stampato 

II circuito completo va montato sul circui- 
to stampato che si vede nella figura 8 per il 
lato rame e per il lato parti. Le dimensioni 
del pannello corrispondono a quelle stabi- 
lite per il sistema Eleklor SC/MP: si tralta 
di un formato Eurocard, ed il connettore 
generale corrisponde al bus del sistema. 
Lin secondo connettore e compresonell'al- 
tro lato del pannello; questo serve per la 

Figura 10. Schema a blocchl dl un microcomputer 
BASIC che prevede diverse possibility dl espan- 
sione, basato sul pannello prlncipale descrlt'.o In 
questo artlcolo. 

connessione ad una telescrivente o ad un 
terminale video che si adatli allo standard 
dell'interfaccia RS232C/V24. 
Tale connettore del tipo a 25 pin e varia- 
mente denominate come "connettore fem- 
mina modem" o anche come "connettore 
D". Per applicazionispeciali.comesistemi 
a multiprocessore e simili, le connessioni 
NHOLD e CONT allo SC/MP sono por- 
tate fuori dal connettore. 
Normalmente, queste non sono impiegate, 
nel qual caso le resistenze d'incremento da 
10k devono essere incluse: una tra i termi- 
nali 5c e la. b nel connettore, ed un'altra 
tra i terminali lie c la. b. 
Per il sistema a processore unico, il ponti- 
cello X deve essere quindi montato sul 
pannello. 
Sino a che t possibile, il piano di montag- 
gio delle parti di figura 9, indica quali pon- 
ticelli in filo vanno eseguiti per ottenere 
delle applicazioni particolari. Riferendosi 
alia figura 3, sara possibile chiarire i diver- 
si inler'ogativi. Inline il pannello micro- 
computer Basic impiega connessioni esler- 
ne 32a e 32c per il "comune" delPalimen- 
tazione (massa), visto che il pannello 
RAM da 4k impiega i terminali 4a,ce 16a. 
c. E quindi necessario connettere un filo 
nel pannello BUS. 

Un microcomputer completo 

II sistema descritto, owiamente necessita 
di alcuni circuit! addizionah* per essere per- 
fettamente operativo. Un sistema mante- 
nuto al minimo consiste di un pannello di 
bus. un pannello alimentalore, una scheda 
RAM da 4K e del computer BASIC de- 
scritto. Tale sistema puo essere ampliato 
aggiungendo sino a sei schede di memoria. 
Una scelta owia per portare i dati all'in- 
gresso e ricavarli alfuscita. e rElektermi- 
nal. Se lo si impiega, il microcomputer 
BASIC di Elektor assume I'organizzazio- 
ne di blocchi attivi dettagliata nella figura 
10. 

Ribliografia: 

1. SC/MP data sheet, fascicolo numero 
420305227-001A. 

2. Guida all'istruzione de/lo SC/ MP, fa- 
scicolo numero 4200110 A. 

3. Descrizione tecnica dello SC/MP, fasci- 
colo numero 4200079A. 

4. Manuale di applicazione del micropru- 
cessore SC/MP. fascicolo numero 
420305239-001 A. 

5. Manuale di programmazione ed impiego 
detlo SC/MP. fascicolo numero 4200094B. 

6. Eleklor E 31... E 36 (Novemhre 1977... 
Apr He 1978). H 
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TUPTUNDUGDUS 

TUP Transistor Umversale PNP 
TUN Transistor Universale NPN 
DUG Diodo Universale al Getmanio 
DUS Diodo Universale al Silicio 

type UR 
max 

if 
max 

IR 
max 

Ptol 
max 

CD 
max 

DUS 
DUG 

Si 
Ge 

25 V 
20 V 

100 mA 
35 mA 

1 /JA 
100/J A 

250 mW 
250 mW 

5 pF 
10 pF 

Tabella 1a. Caratteristlche minime del Iransllori Tabella 1b. Caratteristlche minime del dlodl quallli 
qualillcablli come TUP e TUN. cablli come DUG e DUS. 

type uceo 
max 

Ic 
max 

hte 
min. 

Ptot 
max 

n 
min. 

TUN 
TUP 

NPN 
PNP to

 I
O 

o
 

o 
<
 

<
 

100 mA 
100 mA 

100 
100 

100 mW 
100 mW 

100 MHz 
100 MHz 

Tabella 2. Varl lipl di transialori che soddislano le 
specltiche 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 8C 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 4. Varl lipl di dlodl che soddislano le speclti- 
che DUS e DUG. 

DUS DUG 
BA 127 BA 318 OA 85 
BA217 BAX13 OA 91 
BA 218 BAY 61 OA 95 
BA 221 1N914 AA 116 
BA 222 1N4148 
BA 317 

Tabella 5. Caratteristlche minime delle tamigtle di 
Iransislorl BC107, BC108, BC109 e BC177. BC178, 
BC179 (dalle norme Pro-Electron). Si notera che II 
BC179 non si adegua perlellamen-le alle specltiche 
TUP. avendo una Ic max di soli 50 mA. 

Tabella 3. Varl tip! dl Iranslstorl che soddislano le 
specltiche 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 

Le lellere rlponale aopo la slgia numenca mdicano t 
guadagno In correnle: 
A- c/(B. hie) 125-260. 
B a 240-500 
C: o' 460-900, 

NPN PNP 
BC 107 BC 177 
BC 108 BC 178 
BC 109 BC 179 

vceo 45 V 45 V 
max 20 V 25 V 

20 V 20 V 
veb0 6 V 5 V 
max 5 V 5 V 

5 V 5 V 
'c 100 mA 100 mA 
max 100 mA 100 mA 

100 mA 50 mA 

Ptot. 300 mW 300 mW 
max 300 mW 300 mW 

300 mW 300 mW 

fT 150 MHz 130 MHz 
min. 150 MHz 130 MHz 

150 MHz 130 MHz 
F 10 dB 10 dB 
max 10 dB 10 dB 

4 dB 4 dB 

Ognl volla che e posslblle, I diodl ed I transialori che 
equipagglano I circultl dl Elektor sono Indfcali come 
TUP (Transistor Unvlersale PNP), TUN (Transistor 
Universale NPN), DUG (Diodo Universale al Germa- 
nlo) o DUS (Diodo Unlver-sale al Silicio). 
Tali slgle Indicano che plii modelll slmilarl poa-sono 
essere ullllzzall pur senza compromellere le presla- 
zlonl del clrcuito. Le caratteristlche minime che de- 
vono avere quesll gruppl dl com-ponenll sono Indi- 
cate nelle tabelle 1a e 1b. 
Tabella 6. Alcunl Iranslstorl d'lmpiego corren-te, de- 
rlvall dal classlcl BC107, BC100 ecc. Le caratlerlsli- 
che Irascrllte sono quelle che rlsul-lano dalle norme 
Pro-Electron; I prodotll di lalunl coslrutlorl sono su- 
perior! a) minimi stan-dard rlportatl. 

NPN PNP Conlemtore Note 

BC 107 
BC 108 
BC 109 

BC 177 
BC 178 
BC 179 ■Q E 

BC 147 
BC 148 
BC 149 

BC 157 
BC 158 
BC 159 ■d E 

Pmax = 
250 mW 

BC 207 
BC 208 
BC 209 

BC 204 
BC 205 
BC 206 •© f 

BC 237 
BC 238 
BC 239 

BC 307 
BC 308 
BC 309 

•a E 

BC 317 
BC 318 
BC 319 

BC 320 
BC 321 
BC 322 Oil 

'cmax = 

150 mA 

BC 347 
BC 348 
BC 349 

BC 350 
BC 351 
BC 352 CDt 

BC 407 
BC 408 
BC 409 

BC 417 
BC 418 
BC 419 ■Ql, E 

Pmax = 
250 mW 

BC 547 
BC 548 
BC 549 

BC 557 
BC 558 
BC 559 

CD- 
Pmax = 

500 mW 

BC 167 
BC 168 
BC 169 

BC 257 
BC 258 
BC 259 (B! 

169/259 
'cmax = 

50 mA 
BC 171 
BC 172 
BC 173 

BC 251 
BC 252 
BC 253 •9 

251...253 
basso 
rumore 

BC 182 
BC 183 
BC 184 

BC 212 
BC 213 
BC 214 •9 

'cmax = 

200 mA 

BC 582 
BC 583 
BC 584 

BC 512 
BC 513 
BC 514 

9. 
'cmax = 

200 mA 

BC 414 
BC 414 
BC 414 

BC 416 
BC 416 
BC 416 

■9 
basso 
rumore 

BC 413 
BC 413 

BC 415 
BC 415 ■9 

basso 
rumore 

BC 382 
BC 383 
BC 384 

■9 

BC 437 
BC 438 
BC 439 

ffi 
Pmax = 

220 mW 

BC 467 
BC 468 
BC 469 a:! 

Pmax = 
220 mW 

BC 261 
BC 262 
BC 263 ■Q 

basso 
rumore 



DATA BOOK, MANUALI 

E LIBRI Dl ELETTRONICA 

MANUALI Dl AUTODIDATTICA E SPERIMENTAZIONE 

Prezzo 

L 18.000 

L 18.000 

L 4.500 

L 19,000 

Codice GBC Titolo 

TL/0010-01 IL BUGBOOK I - esperimentl su circuitl 
logic! e di memoria utllizzanti circuili 
inlegrali TTL 

TL/0020-01 IL BUGBOOK II - esperimentl su clrcuiti 
logici e di memoria utilizzantl circuili 
integrali TTL 

TL/0021 -01 IL BUGBOOK lla - esperimentl dl 
interfacciamento e trasmisslone dati 
utilizzando il ricevltore/trasmettilore 
universale asincrono (UART) ad il loop di 
corrente a 20 mA 

TL/0030-01 IL BUGBOOK III - interfacciamento e 
programmazlone del microcomputer 8080 

TL/0050-01 IL BUGBOOK V - esperimentl Introduttivl 
all'eleltronica dlgitale, alia 
programmazlone e all'interfacciamenlo 
del microcomputer 8080A 

TL/0060-01 IL BUGBOOK VI - esperimentl Inlrodultivl 
aU'elettronica dlgitale, alia 
programmazlone e all'interfacciamento 
del microcomputer 8080A 

TL/1230-01 SC/MP: I microprocessori e le loro 
applicazionl 

TL/2020-01 La progettazione dei filtrl altivi con esp. 
TL/2480-01 Manuale pratico del riparatore radio TV 
TL/2910-01 Audio Handbook 
TL/0840-01 IL TIMER 555: (unzionamenlo, applicazionl, 

esperimenti 
TL/0870-01 La progettazione degll amplificatorl 

operazionali con esperimenti 
TL/2030-11 Nuova guida del riparatore TV 
TL/0100-01 Nanobook I - programmazione 
TL0200-01 Corso fondamenlale di eleltronica 
TL/0460-01 Comprendere I'elettronioa allo stato solido 
TL/0900-01 Circuili inlegrati digital! 
TLy0910-01 La progettazione dei circuitl PLL con 

esperimenti 
TL/1280-01 Lessico dei microprocessori 
TL/1290-01 Introduzione al personal computer e bu- 

siness computing 
TL/3000-01 Audio Hi-Fi 
TL/0370-03 Segnali 
TL/0375-03 Reti 
TL/0380-03 Trasmissione 
TL/8000-03 La progettazione del risparmio energelico 
TL/8010-03 Energia dal venlo a piccola scala 

COMPONENTI ATTIVI 
TL/0410-03 
TL/0420-03 
TL/0430-03 
TL/0440-03 
TL/0450-03 

BTE 2 Come si lavora con I trans, v 
BTE 6 Come si lavora con I trans, v. 
BTE 13 Come si lavora con i tlristorl 
MEA 4 Dizlonarlo dei semiconduttori 
MEA 18 Manuale dl optoelettrohica 

L. 19.000 

L, 19.000 

L. 9.500 
L 15.000 
L, 18.500 
L. 9.500 

L 8.600 

L. 15.000 
L 8.000 
L 15.000 
L 15.000 
L 14.000 
L 7,000 

L 14.000 
L 3.200 

L 14.000 
L. 6000 
L. 3.800 
L 3800 
L 3.800 
u 9,800 
L 8,800 

L. 3.000 
L. 3,000 
L 3.000 
L. 4.400 
L. 4,800 

CIRCUITI ELETTRONICI 
TL0810-03 BTE 3 Come si costruisce un circuito 

eleltronioo 
TL/0820-03 BTE 16 Clrcuiti dell'eleltronica digitale 
TL/0830-03 BTE 19 Come si lavora con I clrcuiti Int 
TL/0850-03 BTE 24 Come si lavora con gll amplit 

operazionali 
TL/0860-03 MEA 17 Esperimenti dl algebra del circ. 
TL/0880-03 MEA 19 Manuale del circuitl 

a semiconduttori 

L. 3,000 
L. 3.000 
L, 3.000 

L. 3.000 
L 4.800 

L, 4.800 

TL/1250-13 Sislemi a microcomputer vol I - Fonda- 
menti e strultura L 12,000 

TL/t260-l3 Sislemi a microcomputer vol. II - 
La realizzazlone L 14.000 

STRUMENTAZIONE E MISURE 
TL/1610-03 
TL/1620-03 
TL/1630-03 
TL/1650-03 
TL/1640-03 
TL/1660-02 
TL/1670-03 
TL/1680-03 

BTE 8 Strumenti dl misura e verifica 
BTE 10 Verifiche e misure eleltroniche 
BTE 12 Come si costruisce un tester 
MEA 12 II libro degli oscilloscopi 
MEA 14 Mefodi di misura per radioamatorl 
Esercltazlonl digllall 
MEA 20 II libro del volmetro elettronico 
MEA 22 II libro degli strum, ad Indlcatore 

COMPONENTI PASSIVI 
TL/2010-03 
TL/2040-03 

MEA 8 II circuito RC 
BTE 27 Come si lavora con relb 

MICROPROCESSORI E CALCOLATORI 
TL/1220-03 BTE 15 Come si usa II calcolalore tasc 
TL/1210-03 MEA 3 Cos'6 un mlcroprocessore 
TL/1240-03 MEA 16 Progetti ed analisi dl sislemi 

L 3.000 
L. 4.000 
L 3.600 

TL/3210-03 BTE 1 
TL/3220-03 BTE 4 
TL/3230-03 BTE 9 
TL/3240-03 BTE 20 

TL/3270-03 BTE 25 
TL/3250-03 MEA 1 
TL/3260-03 MEA 11 
TL/3280-03 MEA 23 

L, 3.600 
L. 3,600 
L 3.000 
L. 4.400 
L 4,000 
L. 4.000 
L. 4.800 
L. 4,000 

L. 3.600 
L. 3.600 

RADIO TV E ANTENNE 
TL/2410-03 BTE 5 Come si costruisce un ricevitore 

radio 
TL/2420-03 BTE 14 Come si costruisce un telecom. 
TL/2430-03 BTE 22 Come si costruisce un ricev. FM 
TL/2460-03 MEA 2 Ricerca dei guasti nei radioricev. 
TL/2470-03 MEA 7 Guida alia riparazione della TV 

a colori 
TL/2450-03 MEA 10 II libro delle antenna; la teorla 
TL/2440-O3 MEA 15 II libro delle antenne: la pratica 
TL/2490-07 II manuale delle antenne 
TL/2500-09 Tutle le radio del mondo 

mlnuto per mlnuto 
TL/2510-12 Antenne per la ricezlone televisiva 

L. 3000 
L, 3.000 
L. 3,000 
L. 4.000 

L. 4.400 
L. 3,600 
L. 3.600 
L. 3.500 

L. 2.400 
L 16,000 

AUDIO-VIDEO E HI-FI 
TL/2810-03 BTE 7 Strumenti musicali ed eletlronici L 3 000 
TL/2820-03 BTE 11 Come si costruisce 

un ampllficatore audio L. 3.000 
TL/2830-03 BTE 17 Come si costruisce un ditfusore 

acustico / L. 3,000 
TL/2840-03 BTE 18 Come si costruisce un allmen. L, 3,600 
TL/2850-03 BTE 21 Come si costruisce un mixer L 3,000 
TL/2900-03 BTE 23 Effetti sonorl per il ferromodel L. 3.000 
TL/2920-03 BTE 26 Strumenti eletlronici per 

I'audlovisione L. 3.000 
TL/2860-03 MEA 5 L'organo elettronico L. 4,400 
TL/2870-03 MEA 6 II libro del clrcuiti hi-fi L. 4.400 
TL/2880-03 MEA 9 Alimentatorl con circuitl integrati L. 3.600 
TL/2690-03 MEA 13 II libro del miscelatori L. 4.800 
TL/2960-03 MEA 21 II libro dei mlcrofonl L 3.600 
TL/2920-07 Trasmettltorl e ricetrasmeltltori L 4.500 
TL/2930-08 II libro del CB L. 4.500 
TL/2940-07 Alimentatorl e strumentazione L 4.500 
TL/2950-10 Schedarlo apparecchl - radio 

rlcelrasmlttenfl L. 19,900 
TL/2970-03 MEA 24 Manuale dell'operatore ox L 4.000 
TL/3010-14 Comunicare via Radio - CB L. 14.000 

ELETTRONICA & HOBBY 
L'elettronica e la fotografia 
La luce In elettronlca 
Sislemi d'allarme 
Come si costr. un termomelro 
elettronico 
Telecomandl per ferromodellismo 
li libro degli orologi eletlronici 
Eleltronica per film e loto 
Elettronica per il ferromodellismo 

Per I'ordinazione utilizzate la cartolina apposita inserita in questa rivista 

L 3.000 
L. 3,000 
L 3,000 

L. 3.000 
L. 3,000 
L. 4.400 
L. 4.400 
L 3.600 



DATA BOOK, MANUALI 

E LIBRI Dl ELETTRONICA 

EQUIVALENZE 
TL/4005-02 Equivalenze e caralteristlche dei transistor 
TL/4010-02 Equivalenze dei transistor giapponesi 
TU4015-02 Equivalenze del transistor e tubl profess, 

Siemens 
TU4020-02 Equivalenze dei circuit! integral! Ilneari 
TL/4040-02 Gulda alia sosliluzione del semicondultorl 

nelle JVC 

6.000 
5.000 

5.000 
8.500 

L. 2.000 

DATA BOOKS, CATALOGHI E MANUALI 

TU4305-00 Macrologic U 2 250 
TLAS 10-00 Optoelettronica L 3.100 
TL/4315-00 Voltage Regulator L 3.650 
TL/4320-00 Diode Data Book L 2.250 
TL/4325-00 TTL Data Book L 6.150 
TL/4330-00 Hybrid Data Book 

Bipolar Memory Data Book 
L 1,850 

TL/4335-00 L 2.600 
TL/4345-00 Interface Data Book L 4.950 
TL/4350-00 Full Line L 5,100 
TL/4355-00 Linear Consumer Data Book L. 3,400 
TL/4360-00 E.C.L. Data Book L 6.550 
TL/4365-00 C/MOS Data Book L 5.100 
TL/4375-00 Collection of Applications L 6.800 
TL/4380-00 Guide to Programming L 1.950 
TL/4385-00 F8 User's Guide L 5,950 
TL/4390-00 TTL Application Handbook L 5,650 

TL/4605-00 Consumer Data Book 
TL/4615-01 Low Power Schottky Data Book 
TL/4625-00 From Computer TO MRU 
TL/4626-00 De L'ordinateur Au MP 
TL/4 630-00 MP Application Manual M 6800 
TL/4635-00 MP Course 
TL/4640-00 Programming Reference Manual M 6800 
TU4645-00 Understanding 
7174646-00 Comprendre les miproprocesseurs - 

edizione francese -uA 
TU4650-00 Mecl. High Speed LC. ..efi0 

TL/4655-O0 RF Data Book 
TL/4660-00 Switchmode Series 
TL/4665-00 Mc Data Library - tre librl 
TL/4670-00 Power Circuits Handbook 
TL/4675-00 Voltage Regulator Handbook 
TL/4680-00 MC 14500 Handbook 
TL/4685-00 Digital/Analog Analog/Digital Conv. 

Handbook 
TL/4690-00 CMOS Data Book 

TL/5265-00 Corso introdultlvo allimplego del 
microprocessor! 

TL/5240-00 Signetics Vol. 1 Bipolar! e MOS 
TL/5245-00 Signetics vol. 2 Microprocessor 
TL/5255-00 Signetics vol. 4 Logic TTL 

L, 5.300 
L 6.400 
L 4800 
L. 8.500 

TL/6105-00 
TL/6110-00 
TL/6115-00 
TL/6120-00 
TL/6125-00 
TL/6130-00 
TL/6135-00 
TL/6140-00 
TL/6145-00 
TL/6150-00 
TL/6155-00 
TL/6160-00 
TL/6165-00 
TL/6170-00 
TL/6175-00 
TL/6180-00 
TL/6185-00 
TL/6190-00 
TL/6195-00 
TL/6200-00 
TL/6205-00 
TL/6210-00 
TL/621 5-00 
TL/6220-00 
TL/6225-00 
TL/6230-00 
TU6235-00 
TL/6240-00 
TL/6245-00 
TL/6250-00 
TL/6255-00 

Semiconductor Discrete Industrial 
Semiconductor Discrete Types 
Galvanomagnetic Devices 
Selenium Power Rectifiers 
Small Selenium Rectifier 
Analog Integrated Circuits 
LSI-LOW Speed Logic 
MOS Circuits ^ 
ICS tor Entertainment Elect 
Aluminium Capacitors 
Tanlalium Capacitors 
Capacitors for Power Electronics 
DC Capacitors 
AC Capacitors 
LOW-LOSS capacitors 
Mettalized Plastic Capacitors 
Ferrites 
Components lor Inductive Proximity 
RFI Suppression Components 
Screened Cubicles-Room Screening 
RFI Suppression Filters 
Trasmiltlng Tubes 
Accessories for Trasm. Tubes 
Generator Tubes with Accessories 
Coaxial Tubes and Caviteles 
Traveling Wave Tubes 
Siov-Metal Oxide Varislors 
Optoelectronics Semiconductors 
Optoelectronics Semiconductors 
Optoelectronics Liquid Cristal Display 
8080 - Guida alia Programmazione 

TL/5505-00 Set dl 9 volumi:TTL TLL Supplementare 
Bipolar Microcomputer Interface Circuits -V 
Transistor and Diodes 1 Linear Controls 
Transistor and Diodes 2 Optoelectronics 
Power Memories L. 40.850 

TL/4035-06 
TL/4036-06 

Cataiogo ECQ Sylvania 
Manuals Tecnico ECG Sylvania 

TL/5820-00 Low Power Schottky 
TL/5825-00 Discrete Power Device 
TL/5830-00 Linear Integral Circuit 
TL/5835-00 COS/MOS Series B 
TL/5840-01 Application HLL 
TL/5845-00 F8 User's Guide 
TL/5850-00 F8 Guide to Programming 
TL/5855-00 Z80 Microcomputer System 
TL/5e60-00 Z80 CPU Instruction Set 
TL/5865-O0 Microcomputer CL Z80 
TU5870-00 Smatl Signal Transistor 
TL/5880-00 Short Form 
TL/5885-00 RF Transistors and Hybrid Circuits 79 

L. 3.300 
L. 
L. 
L, 
L 
L 

4.400 
7.800 
5.600 
4.400 
7.800 

L. 2,500 
L 3.300 
L. 7.800 
L 7.350 
L. 4.400 
L 550 
L, 4.000 

TL/4910-00 
TL/4930-00 
TL/4935-00 
TL/4945-00 
TL/4950-00 
TL/4955-00 

Interface Data Book 
Memory Data Book 
FET Data Book 
Voltage Regulator 
Discrete Data Book 
MOS-LSI Data Book 

TL/5205-00 SCta - Diode, Thyristor, Triacs 
TL/521000 SC3 - Transistor FET 
TL/5215-00 SC4b - Disposilivi foloelettrici 
TL/5220-00 SC4c - Semicondultori Discreti 
TL/5230-00 CM3b - Altoparlanti , 
TL/5235-00 CN4a - Ferrites ^ 

L. 10 000 
L. 10.000 
L. 6.000 
L, 6.000 
L, 5,000 
L 5.000 
L. 3.500 
L 6.000 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 5,000 
L. 9.000 
L, 5.000 
L 4.000 
L, 5.000 
L. 5.000 
L 10.000 
L. 2.000 
L, 9.000 
L 6.000 
L. 5.000 
L 18.000 
L, 16.000 
L. 16.000 
L 8.000 
L 12.000 
L, 4.000 
L. 8.000 
L, 6.000 
L 4.000 
L 7.000 

L. 10.000 TL/6260-00 Sikit 8080 - Manuale dl Montaggio 
L 8.000 e Implego L. 3,000 
L. 4.000 TL/6265-00 Mlcroset 8080 - Istruzloni d'uso L 5.000 
L. 4.000 TL/6270-00 Llnguaggio Assembler L 10 000 
L. 18.500 TL/6275-00 pP Modulare SMP 80 L 10.000 
L. 8.000 TL/6280-00 Programma Monitor L 4.000 
L 8,000 TL/6285-00 Blblioleca Programml vol. 1 L 5.000 
L. 6.000 TL/6290-00 Biblloleca Programml vol. 2 L 5.000 

TL/6300-00 SAB 8080 - uC User's Manual L 12.000 
L. 6.000 TL/6305-00 SAB 8085 - uC User's Manual L. 12.000 
L. 8.000 TU6310-00 SAB 8048 - pC User's Manual L. 12.000 
L. 8.000 TL/6315-00 SAB 8041 - User's Manual L, 12.000 
L. 6.000 TL/6320-00 SAB 8048/8041 Assembly Language L 12.000 
L 18.500 TL/6325-00 SAB 8080/8085 Assembly Language 
L. 6.000 Programming L 12,000 
L 6,000 TL/6330-00 SAB 8080/8085 Floating Point L. 12.000 
L 4.000 TL/6335-00 Isis II PL/M 80 Compiler L, 12,000 

L. 6.000 
TL/6340-00 Design Examples of 

Semiconductors 74/75 L. 4.000 
L 8.000 TL/6345-00 Design Examples of 

Semiconductors 75-76 L 4.000 
TL/6350-00 Design Examples of 

Semiconductors 76/77 L 4.000 
TL/6355-00 Design Examples of 

Semiconductors 77/78 L. 5,000 
TL/6360-00 Componenll Elettronici ed Eletlromec. 

Catal, Gen. L. 20.000 
L. 4.500 
L. 6.400 

L 4.800 
3.300 
2.150 
2.500 
3.300 
4.350 

& 

8.000 
5.300 
3.800 
3.200 
4.250 
7,450 

In vendita anchc otBsso le sedi GBC • Tulti i prezri sono comprensHi fli IVA 

Per I'ordinazione utilizzate la cartolina apposita inserita in questa rivista 
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Tipo 

Vceo Won) lc,max) ImA) 
PNP - P 
NPN ■= N 

0 = v 20 
00 25-40 
000 45 60 
0000 - 65-80 
00000 ■ 85 

0 
00 
000 
0000 
00000 

Pmilx (mWl 
senza dissipatore hFE«m 
0 - v 300 
00 305-1000 - v 50 

105.400 lSsipa,0.re. 
405-2 A 

• 2 A 
00 
00- 
00- - 

1 1QW 
10 3b W 

40 W 

0 
00 
000 
0000 

- 20 
25 50 
55-120 

125 

contenilore n0 

TUN N 0 00 0 000 
TUP P 0 00 0 000 
AC 126 P 0 00 00 0000 2 
AF239 P 0 0 0 0 1 
BC107 N 000 00 0 000 2 
BC108 N 0 00 0 000 2 
BC109 N 0 00 0 0000 2 
BC140 N 00 0000 00 00 2 
BC141 N 000 0000 00 00 2 
BC160 P 00 0000 00 00 3 
BC161 P 000 0000 00 00 2 
BC132 N 000 000 0 0000 2 
BC212 P 000 000 0 000 2 
8C546 N 0000 00 00 0000 2 
BC556 P 0000 00 00 000 2 
B0106 N 00 00000 00 00 7 
BD13U N 000 00000 00 0 7 
BO 132 P 000 00000 00 00 9 
BD137 N 000 0000 00 00 9 
BD138 P 000 0000 00 00 9 
BD139 N 0000 0000 00 00 9 
BD140 P 0000 0000 CO 00 9 
80Y20 N 000 00000 00 0 7 
BF180 N 0 0 0 0 1 
BF185 N 0 0 0 00 12 
BF 194 N 0 0 0 000 10 
BF 195 N 0 0 0 000 10 
BFIBS N 00 0 00 000 n 
BF200 N 0 0 0 00 1 
BF<254 N 00 0 0 000 11 
BF'257 P 00000 00 00 00 2 
8F494 w 0 0 0 000 11 BFX34 N 000 00000 00 00 2 
8FX89 N 0 0 0 00 1 
BFY90 N 0 0 u 00 1 
BSX19 N 0 0000 0 000 2 
BSX20 N 0 0000 0 000 2 
BSX61 N 000 0000 00 000 2 
HEP51 P 00 0000 00 000 1 
HEPBS N 00 0000 00 000 1 
HEP56 N 0 00 00 000 5 
MJE171 P 000 00000 00 00 9 
MJE180 N 00 00000 00. 00 9 
MJEISI N 000 00000 00 00 9 
MJE340 N 00000 0000 00 00 9 
MPS A05 N 000 0000 00 00 13 
MPS A06 N 0000 0000 00 00 13 
MPS AOS N 0000 0 00 000 13 
MPS A10 N 00 00 00 00 13 
MPS A13 N 00 000 00 0000 13 
MPS A16 N 00 00 00 0000 13 
MPS A17 N 00 00 00 0000 13 
MPS A IS N 000 000 00 0000 13 
MPS A55 P 000 0000 0 00 13 
MPS A56 P 0000 0000 0 00 13 
MPS U01 N 00 00000 00 00 14 
MPS U05 N 000 00000 00 oo 14 
MRS U56 P 0000 00000 00 00 14 
MPS2926 N 0 00 00 00 13 
MPS3394 N 00 00 00 000 13 
MPS3702 P 00 000 00 000 13 
MPS3706 N 0 0000 00 00 13 
MPS6514 N 00 00 0 0000 13 
TIP29 N 00 0000 00 0 3 
TIP30 P 00 0000 00 0 3 
TIP31 N 00 00000 00 0 3 
TIP32 ■ P 00 00000 00 0 3 
TIP140 N 000 00000 00 0000 7 
TIP142 N 00000 00000 00 0000 7 
TIP2955 P 000 00000 00 0 3 
TIP3055 N 000 00000 00 0 3 
T1P5530 P 000 00000 00 0 3 
2N696 N 000 0000 00 0 2 
2N706 N 0 0 0 0 2 
2N914 N 0 0000 00 00 2 
2N1613 N 000 0000 00 00 2 
2N17n N 000 0000 00 000 2 
2N1983 N 00 0000 00 000 2 
2N1984 N 00 0000 00 2 
2N2219 N 00 0000 00 00 2 
2N2222 N 00 0000 00 00 2 
2N292b N 00 00 0 0000 13 
2N2955 P 00 00 0 0 2 
2N3054 N 000 00000 00 00 7 
2N3055 N 000 00000 00- 0 7 
2N3553 N 00 0000 oo 0 2 
2N3568 N 000 0000 0 000 13 
2N3638 P 00 0000 0 000 13 
2N3702 P 00 000 00 000 13 
2N3866 N 00 000 00 0 2 
2N3904 N 00 000 0 00 13 
2N3905 P 00 000 00 000 13 
2N3906 P 00 000 00 000 13 
2N3907 N 000 0 0 000 1? 2N4123 N 00 000 0 00 
2N4124 N 00 000 0 000 /3 
2N4126 P 00 000 0 000 13 
2N4401 N 00 0000 00 0 13 
2N4410 N 0000 000 00 000 13 
2N4427 N 0 000 00 0 2 
2N5183 N 0 0000 00 000 2 

osservaztoni 

base comune I ij 700 MHz 

basso rumore 

base comune 
base comune ,T 

emeltitore comune 'T 
emettitore comune '1 
emeltitore comune 't 
base comune 't 
emettitore comune 'i 
emettitore comune fj 
emettitore comune fy 

'T 
emeltitore comune 't 
emettitore comune fT 

675 MHz 
220 MHz 
260 MHz 
200 MHz 
550 MHz 
240 MHz 
260 MHz 

90 MHz 
2G0 MHz 

70 MHz 
1000 MHz 
1000 MHz 

ij - ISO MHZ 
'T 200 MHz 
It " 750 MHz 

•T ' 300 MHz 
IT 100 MHZ 
Ij 480 MHz 

DoMingion 
Darlingiun 

- MJE2955. flP2'J55' 

IT 500 MHz 

Ij 700 MHz 

lT 700 MHz 

o 

© 

© : © 

© 

—Ln 

o 
 ru 

® 

H-1' 

("•) 

» t » 
be e 

© 

I » t 
l i-b 

© 

© 

cj 

o o 

0 

© 

contenilore 

(Z-) 
ft ♦ be c 

(•**) 

f t 1 t b e 

© 
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COMPARATOR! E OP-AMP 

GROUND NOTA: II pin 4 6 connesso al contenitore 

input.— COMPJI— 
(NPI.T t 

•'SPLIT Q J 

COMP B 
ZJv 

Iojtput 
—, OUTPUT —I COMP 

ncc: ,1 ZD-c 
Ntcr ; 11 ZINC 

iNPUTl— COua i '— j 17 —ilNPgT 
 'COMP B 

w< CZ i 1, □ v 
••"I'd 5 IC douipu' 

" c . 1 —,0, IPUT —•LUMP 
ud i □ NC 

Nola; i( pin 7 6 connesso 
alia base dell'integrato 

INPUT COMP fl 
'SPOT . . COMP A / ' \V 

G :7, 
■APu' 

G rpu' '(P.i up 

I JU'put 

NOTA: il pin 4 e connesso al conienltore 

Bfli I 

-ISC 
V C 

ZINC 
□ V 
^nuiP' i 
Haai 

icd ,• II ZINC 
Md 1 13 ZlMC 

BAl d 3 1 g .! ZDNC 
'Vd ' i 7 " D«- 

■INd s 5. ^ ZloiJIPcI 
. d t it ^ , ZJBA, 
d I s ZD ".c 

o G a'l / . 
Ui.lPUl '.PUT 

SPU' \ (T) (J_) /BAL 
* 

v. [T 

[I 

H 

Compensazione 
II 

a 
3 v 

Compensazione 

Tj ^ ■ T) 

-> 

> < 

r 

;> 
E> 

• Son,...,.,,. 

1 n n ^. 

<1 

<r.: 
3".,! b"6 

HI 'MOl rV>,t 

3- 

3.^ 

ran 

NV N PUT 
NQN-iNV 
INPUT 

NOTA il pin 4 e connesso al contenitore 

V 

G-:; 

COMPONENT! SPECIAL! 

g rp . (3) O (?) O ' © 

O 

T- i 

■-c 
i—^ . •—.—I- —i 

6 © i o i p 
VISTO DA SOTTO 

g "K 8 -cd • =3H 
~ . ARiM .,M 'CZ 
S : »»1N' sivci 1— 

7 >1 
1 1! 

HICfJMP 
Zlv 

G" rvo'ag* 'NPu-d 
•'Mt'd 

4 l| 
5 10 

Z3-( 
Z] • o : 

-i-d ( 9 ZJv; 
Q'OMna / o * o > ft Cani'O' « onaja • cz ! Z]N'- 

Ol 
^ O,Kn..8. (- 3 »« 

T>M«WSQII| r" 
Cc-ua .0.180a 3 

-- E 3 CA-P " 
a-ib-t rr 3n,M' 
-A" Z 41 O-XP-r 

■ E, • T'W"' 

•S'V* 
AVD'OAV® MC1310 

LM 1310 Er 

•1 LOO* t 
] Ino* » 

•J 
vrasirl . •NPli- 1 m 
"ur^wT ' 
u^ii 
oulPU' MC »3M MC 1310 E 
outPu* [x LM 1310 N UA ?b8 
OHV.-f. 

6*D(I 

"MASl 
"•'l 'S 

o 

o 

ryai-.' 

SISvt 
o@® t.p).- 

0 
o O 

© 

NOTA. in contenitore metalllco, » pin 5 
e connesso al contenitore. 

PCS ISPUT V "ItQ IfPUl 

POS OUTPUT •HQ OUTPUT 
KEG SiNS •. . SENli 

PQS S'**1 Kcl STAl 
fitlAKCI AOJ 

VOL' AD," GKO 

SEG OUTPUT 
NtG SENSE 

SEC S'AB * 
VOU *0J 

PDS INPUT v' 
I POS OUTPUT 

POS SENSE 
POS STAfl 

REGOLATORI Dl TENSIONE 

NOTA; il pin 4 a connesso al contenitore 

O 
> 
CO 

* 

> 

NOTA: il pin 4 6 connesso al contenitore 

U«ida-« J [T 
Outpul I jV 

3 0-«"" J 
CO -1 nj a: ID > 

T] OclpA-T 4 00 iS CO ^ O U1 

'»! ''.NO 
3^.4. 

/X 
^ .OPU.4 > 
3 \ 
3 

8 

VISTO DA SOTTO 

035 gO) 
. x 

o 
TO 

VISTO DA SOTTO 

TJ — sr^ri 
lUHAINI 

  uNU 
— Aiinnta 

TJ — boasi 
•— NX 
— • V,« 

b\'U 

»tEL«ENC» 

LMJZSH ^OUr 
CUBRENl LIMIT 

■ CURRENT UMir 
•voui ^ -• J IMI2SH 

• BOOS! ( I 

NOTA: tutti gli integratl si intendono visti da sopra, salvo altra indicazione. 
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Voo H G M L F E 

f 1 

C D Vss 
'•tC 

C3 0 

a B J ' C O ^ss 

2 .u- 

V 

Q 

o OUTPUT Q S 2 _ 
W ''DO OJ 55 o" i S S 

02 02 Z~2 >2 22 52 
DUAL DATA FLIP FLOP 

O c^. 0' 

^ 5 5 I 5 '« 

2 s* £ s S S ; ; 

^ < •'SS 1 T T o O ^ " 

jr _ * s< _j > 
2 v 'i o< |5 
-J V30 s ' rf? 20 

DECADE CCU'^EQ 

lwTOmmFJ 

5 "I' 0' 2 6 7 3' VSS 

S ^ _ TP _ 2| TP 
'DD tt u GS 5 A 

p C ^r. T* * I a 
5 STAGE COUNTER 

D 1 2' v?,'-' •.*: 3 

■mFtFmWEr 
-: ;;; \% ^ q' 05 ?pv* 

H VDD G H 1 L J C 
" r7=0=B=B=[B=S=13=C^ 

A B D E r K V55 

VDD NC NC 

-!> IC ■'•••'--• 

v- - , -).. o (M Vss 

S Output -J J IHPU' 
-CP Ci 5" u = Ki ji SET 

o- y CL P< Ki Jl 
SI 

DUAL J K FLIP FLOP 
C2 
•:2 CL2 R2 K2 J2 S2 

02 02 v - K2 j2, SE' VC£ 
OE-'F-L';- -< "NPUT 

CO vDr; 03 Q, -Q C D A' OS 

Q3 Qi B C 0 A 
04 QB 
020007090506 I I 

Q4 02 00 07 09 OS 06. VSS 
decimal Outputs 

y~rS^^rv 1 1 X -- -~A^WE_ 'NOjTS 

K 7 

.r ^ "<- vss 
iir—* m 

JUTP.jTS  A  

1 rO-<Tri 
1 12 STAGE COUNTER 

-J u 

0(2 06 O5 Q7 Q4 Q3 Q2 
S ^   

Ji J a EXTERNAL W9: 
0 S <,!)(% RESISTORS TA z 7Z <5!- Pv  2^0 01 "DO S S auO R2 Rl °9>S 

PHASE, COMP 
PLL 

R2 Bl SF VI 
VCO 

VO I Cm Q'2' 

1'i :•: 1"U> UJ- S C H '^-v—'VSS JWH a o S EXTERNAL 
J^0R8si 8 iCAPACITOR 

6 NC . • N ' E 

U<}j U<]j 

r<H rRh 

VCC 0 A H 9 C 'SS 
z s 2 s s a s 
s g a § 2 § s 
S U O vl S «A c, "DD Dd sn 03 STi 02 5TI 01 

INPUT LATCHES 

rC 
D-SPlav DRI'/ERS 

<? 04 03 02 O' Vet Vtc 03 
■ aO 4 £  OUTPJTS 

NC L NC < E 
§ rrRR-l^yiVlTl-R^ 

-R 

[<}i R-i 
  

VCC G A H B 1 C ^S5 

SEGMENT OU'PUTS 
 /N  

-R-hS-IRR RR-H-Rn 

] 

,2 2 2 2 ;z 'EE "S 

£ VDD J - G I E N/C 
g f-RR4;pRRRR-R-1 

N/C A 5 C D N/C ves 

T-D 
S rRiyyiliyiRR^ 

"ss 

A Vqc 
3 rRRIRRRRRR-i 

: iTl'M^r'-'RriR 11 
VSS 

O "DO 
S |-RRl-RhR-R-|TT--|7L 

"SS 

"00 
2 1—R-RR-RR-lRR—| 

yj 
1 

J 
A 

« M 

"SS 

m rRRIRRR-R-R-JR-. 

NC V.c 

'00 M G M L F E 

a Ti 

TL □ 

"RM'JRif "Wii1' I'liiR 
A B J K C 0 VSS 

EXTERNAL TRIGGER 
COMPO^TENTSr. INPUTS OUTPUTS '<N—RSD D{ vn DO o ua a Q2 02 

f R'l R-R-R4^ -Fi- RR 
1 1 A c*2 RX2 R 

c*a ST 

Cxi 
FxicxlP a 

vUAL 
■M M V 

i'R1! v: R 'iL; ILMIT",*; 
5 Ir -a v« 

EXTERNAL a TRIGGER0utputs 

COMPONENTS INPUTS 

OUTPUTS  /\  Lt. 
u ^ V0D B 044 03b 02b OlB g B 

f5 r-l^l—N—R—fTj—■ o 

DUAL UP COUNTER 

f -■■7 P 
iJRJPilPPIiMiJPiJia 
t 3* QIaOZaOSaQAa A Vss 
o a ^ \i 

NOTA: Le letters precedent! il numero indicano la casa costruttrice. 
Ad esempio; CD 4001 (RCA), MC 14001 (Motorola),SCL 4001 (Solid State Scientific), SIL 4001 (Siltek). 
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> 

WWwW 

O *-B >.A )' IB >* 

kF ki 

wwww 

O yCC 1,, '•B 'A JB J*" 
+ JUU13 J12 nu 10M9 

c 

♦* »B ?Y 2A 28 OHO 

ll 6A 6 v 6a by <■ A A» 

MiHy' 
|{HIiH>j jtHElOj 

0 Hf Nf 
UNUNlZUllMlO 9 

WiJww 

npo'S 
C 0 ? 

'6U'SUUU13U12U11M10IJ 9 

BCD decodificatore decimale 
$ & v ^ 
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Generatore di funzioni 
provvisto di sweep 
La Cominemal Specialities Corpo- 
ration ha inirodotlo sul mercalo il 
proprio nuovo modello di genera- 
tore di funzioni 2001, munilo di 
sweep clettronico nelle gamme di 
10 : I e sino a 100 : I. 
11 modello 2001 offre forme d'onda 
sinusoidali, Iriangolari, quadrate e 
quadrate TTL compalibili da 1 Hz 
a 100 kHz in cinque bande sovrap- 
ponibili e munite di seleltore a pul- 
sanli. Un verniero consenle di in- 
cremenlare 50 volte la larghezza 
controllata. e di ponare la precisio- 
nc dclla letlura al 5%. 
L'uscila TTL. e in grado di pilotare 
sino a dieci carichi TTL con un 
tempo di salita edisccsa inferioredi 
25 nanoSecondi. 
Le uscite sinusoidali, quadre, a for- 
ma di triangolo. hanno ttna dina- 
mica piti grande di 40 dB, L'uscila 
High Level ha il valore di 0.1 - 10 
Vpp in un carico aperto, e di 0.05 — 
5 Vppsu un carico di 600 Ohm. Vie 
un' uscila separata delta "Low Le- 
vel Output" (uscila a basso livello) 
che eroga i segnali minori di 40 dB 
rispetto all'uscita normalc, che pre- 
vede di erogare da la 100 mV su di 
un carico aperto, e 0.5 - 50 mV su 
di un carico di 600 Ohm. 
II controllo di ampiezza variabile. 
una volla inserilo. mantiene il se- 
gnale all'uscita nella misura del 
+/— 0,5 dB neU'intcra gamma di 
frequenza. 
La forma d'onda sinusoidale offre 
una distorsione del 2% e I'onda 
triangolare rimane entro I'un per 
cento dell'errore iniziale. L'onda 
quadra standard (non TTL; per 
qucsta si prevedc una uscila a par- 
te) ha un tempo di salita edisccsadi 
meno di 100 nanosecondi, e I'errore 
come simmetria nel tempo c infe- 
riorc al +/— 2%. 
L'oscillatore sweep conlrollato in 
lensione (Sweep VCO) puo essere 

ponalo al riferimento zero per qua- 
lunque rcgolazione in frequenza. 
II modello 2001 e calibrato a 25"C. 
+/-5 "C. ma puo lavorare ad una 
vasta gamma di temperature: 0-50 "C. 
II complesso. che misurar 10 pollici 
in larghezza, 3 in allez/a e 7 in pro- 
fondita (a dire 25,4 per 7,6 per 17,X 
cemimelri I pesa circa I kg. 
L'assorbimemo e 6 W a 220-240V. 
rete, 50/60 Hz, 
Faniell 
Via Goffrcdo Xlameli Jl 
20129 Milano 
Tel.: 02/733178 

(1224 M) 

Microcomputer della 
Powerhouse 
La Powerhouse Microprocessor 
Limi'.-d di Lnamel Hampstead, ha 
formalo una nuova azienda per 
realizzare nella Germania Ovesl un 
suo nuovo microcomputer, chiama- 
10 il Powerhouse 2. 
11 Powerhouse 2 e basatosullo ZS0 
e prevede due gruppi di 4S byte di 
memorie, un VDU da 5 pollici ed 
una tastiera a 53 tasli; il lulto inse- 
rilo in un conlenilore compatto e 
bcllo da vedersi che misura 11X17 
X 7 pollici (ovvcro 280 per 431 per 
178 m m). 11 peso e di 6.4 kg. Le pos- 
sibilita d'impiego includono inter- 
facce BOS, DOS, un llessibilc 
schermo logico (6-96 caratleri, 1-27 
linee) c la compatibility con ogni al- 
tro computer e icnninale standard. 
11 Powerhouse 2 pud controllare ire 
mini floppy disc della stcssa marca, 
con una capacita di I M byte. 
I sislcmi opzionali includono 14k di 
BASIC in liPROM, interfaccia 
IEEE488,grafica X Y realc, cpilo- 
taggio per mini casscttii integralc 
(40 k byte). 
Le applicazioni comprendono; 
controllo di procedimenti in tempo 

s 

0 

reale, possibilita di fungerc da cal- 
colalorc da lavolo scenlifico c cal- 
coli ingegnerislici, sistemi commer- 
ciali, automazione degli slrumenti 
programmabili di laboratorio. in- 
cludcndo le funzioni di calcolo o 
dali ricevuii e posti in mcmoria. 
H. G. King, 
Powerhouse Microprocessor Lid, 
5-7 Alexandra Road, 
Hemel Hampslead. 
Hens, HP2 SBS Inghillerra. 
Tel: (0442) 48422. 

(1232 M) 

II contenitore Vero "G" 
La Vero Electonics Limited ha 
aumentato la propria gamma d'in- 
volucri per slrumenti con rintrodu- 
zione della serie "G". Questa e ca- 
raterizzata da un design esclusivo. 
con il coperchio in alluminio ano- 
dizzalo satin, e la base nonchc i 
pannclli anleriore e posteriore in 
ferro. rivestiti in PVC nero opaco. 
il contenitore e prodollo in trc 
grandezze normalizzatc. La base, 
con i pannclli, forma un chassis in- 
tegralc che non moslra alcun sisle- 
ma di fissaggio, una volla che il 
contenitore sia chiuso. Togliendo 
le vili che lissano i piedini, c possi- 
bile asporlarc il coperchio per lavo- 
rare all'interno. 
II formalo anleriore ad "oggelto". 
impedisce che vi siano riflessi se si 
impiegano display luminosi. 
3G Electronics 
Via Perugino 9 
20133 Milano 
Tel: 02/344291 

(1223 M) 

Termometro digitate 
tascabile 
II nuovo termometro a probe Wahl 
Digital RTD-Platinum Heat Pro- 
bcr, e tascabile e ad allissima prcci- 
sione; da la letlura istanlanea con 
una risoluzione di 0,1 °C misuran- 
do la lemperalura su superfici soli- 
de. liquids, polvcri c gas. 

II sistema Digital Heat-Prober 
comprende una serie di probes 
RDT al plalino che servono per 
ogni genere di applicazioni di slabi- 
limento o laboratorio. nelle tempe- 
rature comprese tra —50°Ce+ 500 
"C. 
II display e LED, grande, faeiltnen- 
te leggibile, con una risoluzione di 
0,1 °C. La prccisione c del +/— 
0.5% ovvcro +/— 1 cifra. La balle- 
ria ricaricabile entroconlcnuta as- 

-G X 

sicura la porlaliiila dell'apparec- 
chio. che pero puo anche 
funzionarc a rete. I mulamenti nel- 
la lemperalura sono aggiornati sul 
display ire volte al secondo. I pro- 
bes resislivi al plalino, dalla massa 
ridolta, sono realizzati per poler 
proccdere a letture rapidc e precise, 
e sono calibrati con I'inlero stru- 
mento in fabbrica. 
Terry Ferraris 
V.k Onles 10 
20139 Milano 
Tel: 02/3391003 

( 1225 Ml 

Frequenzimetro 
miniatura a 550 MHz 
II modello MAX 550 della Conti- 
nental Specialities Corporation e 
un frequenzimetro ad alte presta- 
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zioni. doiaio dclla pos>.ibiliia tli 
giungere a 550 MHz e earatlerizza- 
lo da un lipo di lavoro compleia- 
mente aiuoraalico, con il display a 
sei digit e la base dei tempi control- 
lata a crislallo. Malgrado la sua 
piecolezza, che e raggiunta impie- 
gando una logica LSI, loslrumcnto 
e garanlito per polcr effetluare mi- 
sure tra 1.000 Hz e 550 MHz. Si 
possono misurare segnali dall'am- 
piezza minima di 250m V.con una pre- 
cisione di 3 ppm. L'apparecchio e 
veramenle porlatile, e la batleria ri- 
caricabile imcrna, assicura un'au- 
tomia di 8 ore; le applicazioni lipi- 
che includono le misure neH'audio, 
nella RF, nci circuiti digitali. nei si- 
stem i video, nonche la prova di ap- 
parati ul'rasonici. Le misure sono 2 
pollici per 6 per I.S.ededisponibile 
una vasta gamma di accessori. 

rarnell 
Via Goffredo Mameli 31 
20129 MUano 
Tel: 02/733178 

(1219 M) 

Relais e pilot! allo stato 
solido 
Una gamma nuova di realis allo 
stato solido funzionanli in alterna- 
la, e di piloti per thyrislori e -rra di- 
sponibile prcsso la Hamlin Electro- 
nics, La serie 7580 impiega la pin 
recenle lecnologia a film spesso per 
ollenere un lipo di dispositive 
estremamenle compatto die ha le 

connessioni "single inline" ed oc- 
cupa meno della mela di un pollicc 
quadro (300 mm2) come area di 
montaggio nel circuito stampato. 
L'isolamento ottico da un valore 
della lensione d'isolamento ingres- 
so-uscita di 1500 V RMS, ed i di- 
sposilivi prevedono gli ingressi 
protetii dalle inversioni di polarita. 
la commutazione al passaggio per 
10 zero, e la compatibility con logi- 
che integrate. 
I relais hanno una corremedi cari- 
co di 2A RMS con una lensione di 
controllo di 3V CC. e sopporlano 
1.75 A RMS a 32 V CC. Lacorrente 
di picco non ripelitiva e di 70 A. ed 
11 sovraccarico per la durata di un 
secondo pud raggiungere i 35A di 
picco. 
I piloti allo stato solido sono pro- 
geltali per fungere da interfaecia 

Ira i circuiti di controllo funzionan- 
li a livello logico ed i thyrislori di 
polcnza che operano sulla linea di 
rete. La correnle d'uscita verso il 
thyristote e 50 mA RMS massimi. 
oppure 150 mA nel regime impulsi- 
ve. 
I relais ed i drivers sono montali in 
un involucro con i contatti "single- 
inline" (da una pane sola), che mi- 
sura solamenle 40 X 22 X 9 mm, ed 
il rivestimento fenolico consente di 
opporre la massima resistenza ad 
ambienti difficili di lavoro. 

Hamlin Ekclronics Europe Ltd. 
Diss. Norfolk. IP22 3A)' 
Inghiherra. 
Tel: (0379) 4-111/2/3. 2287/8/9. 

(1227 M) 

Versatile circuito 
encoder per tutti i 
tipi di tastiere 
II nuovo encoder per tastiere in for- 
ma di microcircuito, della General 
Instruments, lo AY-3-4592. acceita 
i segnali d'ingresso da ogni generc 
di tasto: basato suU'cffetto Hall, 
capacilivo, induttivo, o da semplici 
interrutlori in chiusura che formi- 
no un tolale di 128 tasti. 

doppio impulse, diversamcnte da- 
gli encoder csistemi che normal- 
mente fanno assegnamcnto sulla 
chiusura del contano per ciascun 
taste, II controllo intcrno "batluta 
valida" proteggc efficacemente il 
sistema conlro in bouce (doppio 
"rimbalzo" eletlrico gencrato dal 
contano) o dalla presenza di rumo- 
ri di vario lipo. 
L'integrato AY-3-4592. con la sua 
capacity di lavoro. serve sino a 112 
taslicon la possibilila di Irallaresi- 
no a quatlro codifichc di program- 
ma a 10 bit. in rclazione allo stato 
correnie dello shift e degli ingressi 
collegali ai tasti. I rimanenti 16 in- 
gressi per tasti sono riservati a par- 
ticolari funzioni e tasti che non ri- 
spondono at codici, 
I tasti, sono connessi ad un circuito 
encoder formato da una matriceda 
16 X 8. con 16 lineedi pilotaggioed 
8 linee d'imposlazione. Le linee di 
pilotaggio sono esplorale seque- 
zialmentc daU'encoder; gli impulsi 
sono portali dalle linee di pilotag- 
gio a quclle d'impostazione ed un 
ampliftcatore vcrifica che i tasti sia- 
no premuti. II circuito puo esscre 
programmato per compilare e co- 
dificare ogni programma panico- 
larc. 
Un oscillatorc intcrno controlla il 
rappono di esplorazione della ma- 

II sistema. che c a quaranta termi- 
nali e del tipo NMOS, impiega un 
sofislicalo sistema di rivelazione a 

■-> 

N 

trice, II minimo periodo completo 
di esplorazione e 1.7 mSec (ad una 
frequenza di clock pari a 1,2 MHz), 
che cffctlivamente permette di la- 
vorare ad una allissima frequenza 
di batluta. equivalcnle a 250 parole 
per minuto. 
Le AY-3-4592 e un sistema comple- 
to in se c richicde appena la lensio- 
ne di linea di +5V (i normali enco- 
der normalmeme richicdono una 
linea addizionale a -12V). Nel chip 
sono corapresi una ROM a 4592 
bit. un registro a scorrimento a 128 
bit, il clock per il sistema. una pro- 
Iczione a diodo zener per tulli i ter- 
minali I/O. Tulle le uscite e gli 
ingressi sono TTL c CMOS compa- 
tibili. 
A delsy 
Via Domenichino 12 
20149 MUANO 
Tel: 02/4985031 

(1126 M) 



servizi 

elektor 

per i lettori  I 

(  ^ 

elektor printservice 

(servizio elektor circuiti stampati) 

Numerose realizzazioni di Elektor sono accompagnate dal 
disegno del circuito stampato. La maggior parte di quest! 
circuiti possono essere forniti serigrafati e forati, pronti ad 
essere montati e possono essere ordinati direttamente a 
Elektor oppure richiesti presso tutti i punti di vendita GBC in 
Italia e i rivenditori di materiale elettronico piu qualificati. 
II termine di consegna per I'invio per corrispondenza pud, in 
certi casi, essere di circa un mese. 
Richiamiamo I'attenzione dei lettori sul fatto che i circuiti 
stampati commercializzati sono chiaramente indicati su ogni 
numero della rivista e che non possono essere richiesti circuiti 
diversi da quelli che appaiono in questo elenco. 

domande tecniche 

Questo servizio e a completa disposizione dei lettori; al 
riguardo Elektor precisa che: 
1. Tutte le richieste indirizzate alia redazione, tecniche ed 

altre, devono essere accompagnate da una busta affrancata 
per la risposta con I'indirizzo del richiedente. 

2. Non viene data evasione a richieste non concernenti articoli 
pubblicati da Elektor. 

3. Non e normalmente possibile fornire informazioni circa il 
collegamento di una realizzazione di Elektor con una 
apparecchiatura esistente; per fare cid infatti 
I'apparecchiatura dovrebbe essere conosciuta dai tecnici di 
Elektor. Una eventuale risposta non potra che essere basata 
sulla comparazione delle specifiche tecniche fra la 
realizzazione di Elektor e I'apparecchiatura in questione. 

4. Domande relative a disponibilita di componenti troveranno 
quasi sempre risposta negli annunci pubblicitari delle varie 
ditte. 
Consigliamo i lettori di guardare attentamente la pubblicita. 

Elektor si augura che i suoi lettori prenderanno nella dovuta 
considerazione le note sopra esposte che hanno lo scopo di 
prevenire un inutile sovraccarico di lavoro per la redazione, 
che nuocerebbe alia qualita dei successivi articoli. 



"LA SEMICONDUTTORI " - MILANO 
c.a.p. 20136 - Via Bocconi, 9 - Tel. 02/59.94.40 

Presentiamo le offerte <li qucsto mese che — malgrado alcuni piccoli aumenti sopratlutto sui material! di importazione — permetteranno ai nostri vec- 
chi Client! e al nuovi che non ci conoscono. di poter soddisfare 11 loro hobby con spese contenutissime. La merce e nuova e garanlita, delle migliori 
marche nazionali ed eslere. PER GLI ARTICOLI PROVEN1ENTI DA STOCK I'offerta ha valore fino ad esaurimento scorte di magazzino. 

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI PINO ALL'QTTOBRE 1979. 
Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferior! alle L. 6.000 e vanno gravati dalle 3.000 alle S.000 lire per pacco dovute al costo effettivo 
dei bolli della Posta e dagli imballi. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. 

INVERTER 

200/250 W 100/130 W 

sirena Eurrr, sirena motore 

A/12! A/120 

VENTOLE 

A1I6/1 A!16/3 

A116/ TRG102 

VARIAC 
a* 

TRNI20 

' 1 ( 

iK 
a 

TRGT20 

TRG110 

TRG105 

MATERIALS costo listino ns/off. 
A101/K 

A102/K 
AIOS'K A104/K 

;y 

INVERTER per trasformazione CC In CA -SEMICON.. Entrata 12 V In CC uscita 220 V CA a 50 Hz. Po- 
lenza 130/150 W con onda corrolta dislorslono Inferiore 0,4%. Circuito ad Integrati e final! potenza 2N377I. Indispensabile nei laboralori, Imbarcazionl, roulotle. impianti emergenza ecc. Dimension! 
mm. 125x75x150; peso Kg. 4 INVERTER Con caratterlstiche del precedents ma potenza 200/220 W mlsure 245x100x170. Peso Kg. 6.5 
INVERTER come sopra ma 24 V allmentazlonc, potenza 230/250 W INEVRTER come sopra 12 Vcc 20 ca 300/320 W 

ATTENZIONE - Gil inverter son© severamente viotatl per la pesca 

150.000 200.000 
250.000 320.000 

55.000 
85.000 85.000 

115.000 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 1.000 A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 110 1.800 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 2.300 A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 140 3.000 A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 4.000 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 6.000 

A104/1 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per H.F. tipo C60 2.800 
A104, 2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per H.F. tipo C90 3.800 
A104/3 TRE COMPACT CASSETTE C 120 5.000 A1M/4 TRE COMPACT CASSETTE C60 ossldo cromo 4.000 
A104/5 TRE COMPACT CASSETTE C 90 ossldo dl cromo 5.000 A104/6 CASSETTA PULISCI TESTINE 600 

A109/2 
A109/8 
A109/9 
A109/10 A109/11 
A109/12 
A109/13 
A109/1S 
aim 16 A109/17 

MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA; con quadrante nero e tre scale coiorata larate In smiter - wumeter • voltmetro 12 V. Uso universale mm. 40x40 9,000 2.500 
MICROAMPEROMETRO tipo Philips orlzzontale 100 mA mm. 15x7x25 4.000 1.500 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zeri cenlrali per stereofonici due scale 100—0-fl00 
mA mm. 35x28x40 8.000 3.000 WUMETER DOPPIO serle cristal mm. 80x40 12.000 4.500 
WUMETER GIGANTE serio cristal con lllumln. mm. 70x70 17.000 8.500 WUMETER MEDIO serie cristal mm. 55x45 8.000 4.500 VOLTMETRI GIAPPONESI dl precislone serie cristal per CC llluminablll mlsure mm. 40x40 V 15-30-50-100 
(specificare) 12.000 6.000 AMPEROMETRI giapponesi come sopra portate da 1-5-10-30 A (specificare) 12.000 6.000 
MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50x50 da 1-5-10-100 mA (specificare) 12.000 6.000 MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampere (specificare) 13.000 6.500 
SMITER-MICROAMPEROMETRI con tre scale In S c dB 100 oppure 200 mA mm. 40 x 40 (specificare) 13.000 6.000 

PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 
A112 3 capl x 0,50 al m. L. 100 A112/40 10 capl x 0.35 m. L. 700 
Al12/10 4 capl x 0,50 al m. L. 150 Al12/50 20 capi x 0,35 i m. L. 1.500 
Al12/20 5 capl x 0,50 al m. L. 200 A112/70 30 capl x 0,35 m. L. 2.300 
Al12/30 7 capl x 0.50 al m. L 400 A112/80 40 capi x 0,35 m. L. 3.000 

A114 CAVO SCHERMATO doppio flosslblllsslmo al m. 
A114 bis CAVO SCHERMATO quadruple m. A114/1 CAVO SCHERMATO per mlcrofono unlpolare al metro 
A114/2 CAVO BIPOLARE (5 metrl) con spina punto-linea per casse 
A114/3 CAVO RIDUTTORE da 12 a 7.5 V con presa DIN completo dl zener e resistenze limltatricl per allmen- tare In auto radio, reglstratorl 
A115 CAVO RG da 52 n 0 estcmo 5 mm al mt Al 15/1 CAVO RG da 75 n 0 esterno 4 mm al mt 
A11S/3 CAVI ROSSO/NERO fiessibile 0 3 mm. complell dl Plnze botteria lunghezza 2 metri alia coppia AllS VENTOLA raffredd Profess, tipo PABST - WAFER - MINIFRILEC - ecc. 220 V - dim. mm 90x90x25 A116 bis VENTOLA come sopra 117 V (corred. condens. per lunz. 220 V) 
A116/1 VENTOLA come sopra maggloro dlmens. o portata aria 220 V (mm 120x120x40) Al 16/3 VENTOLA come sopra miniaturizzata superprof. e supers!lenziosa 220 V (mm 80x80x45) 
A117/5 VENTOLA A CHIOCCIOLA mm 90x100x85 - 220 V A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompier). motore a 12 V - 4 A A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
A121/2 SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB A130 ACCENSIONE ELETTRONICA -ELMI F.P.- capacltiva da competlzlone. Completamente bllndata, possibility dl escluslone. completa di Istruzionl 
CIS 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF| 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideall per cross-over, temporizzatorl, stmmenlazione) Valorl 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2* 3000 MF grande assortlmento asslall e verticall C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR! CERAMICI vontlcinque pezzl roiondl, reltangolerl, barattolo, passantl ecc. normal! e mlniaturizzatl. Valori da 0,5/5 flno a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatorl tantallo a goccia da 0.1 a 300 MF. Tenslonl da 6 a 30 V 
D/2 C0NFE2I0NE QUADRIPIATTINA .Goioso» 4x050 = 50 metri + Chiodl acciaio, Isol. Splnetto E/1 CONFEZIONE 30 fusiblll da 0.1 a 4 A Ivl ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm mln. 160 max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodala mm mln 200 max 1000 
L/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm mln 215 max 1100 L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snoonta mm mln 225 max 1205 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm mln 190 max BOO M/l ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniature (10 x 10 mm.) da 455 MHz (specificare colorl) 
M/2 ASSORTIMENTO Medle da 10.7 MHz (10x10 mm.) M/3 FILTRI CERAMICI -Murata- da 10,7 MHz M/S FILTRO CERAMICO -Murata. 455 kHz doppio stadlo 
M/6 FILTRO CERAMICO -Murata- 5.5 MHz 
M/7 FILTRO CERAMICO -Murata- 10,7 MHz trlplo stadlo tipo professionale adatto per H.F. p/1 COPPIA TESTINE -Philips- regist/e canc/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE -Lesa- reg/ e canc/ oer nastro 
P 3 TESTINA STEREO -Philips- o a rlchiesta tipo per appar. giapponesi P/4 TESTINA STEREO -Telefunken- per nastro 
P/5 COPPIA TESTINE per reverboro o eco 0/1 INTEGRATO per giochl televisivi AY3/8500 completo dl zoccolo 
0/2 INTEGRATO AY3/8550 0/3 INTEGRATO per sveglla: orologlo TMS 1951 grande olferta R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI. sempllcl. doppl con e senza Interruttore, da 500 11 a 1 Mil 
RBO/i ASSORTIMENTO 15 potenziometri a filo mlniaturizzatl da 5 V/. valorl assortlti 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali, mlniaturizzatl, piatti da telaio e da circuito stampato. Valorl da 100 12 a 1 MO 
R82 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE a fllo ceramlco, tipo quadrate da 2-5-7-10-15-20 W. Valori da 0,3 0 fino b 20 kn 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0.5 - 1 - 2 W 
R83 bis RESISTENZE come sopra ma 600 pezzl ancora piu assortill T1 20 TRANSISTORS germ PNP T05 (ASY-2G-2N) 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/1126/127/128/141/142 ecc.) T3 20 TRANSISTORS germ serie K (AC141K/42K/187K/188K ecc.) T4 20 TRANSISTORS sll T018 PNP (BC107-108-109 BSX26 ecc.) 
T5 20 TRANSISTORS sll T018 PNP (BC177-178-179 ecc.) T6 20 TRANSISTORS sll plastic! (BC207/BF147-BF148 ecc.) 
T7 20 TRANSISTORS sll T05 NPN 12N1711/1613-BCI40-BF177 ecc.) TS 20 TRANSISTORS sll T05 PNP (BC303-BSV10-BC161 ecc.) 
T9 20 TRANSISTORS T03 (2N3055 - BD142 - AD143 AD149 - AU107 - AU108 - AU110 - AU113 ecc.f T10 20 TRANSISTORS plastic! serle BC 207/208/116/118/125 ecc 
TIO/I 20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 ecc. Til DUE DARLINGTON accoppiatl (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con 100 W dl uscita 
T12 20 TRANSISTORS serie BD 136/138/140/265/266 occ. ecc. 
T13/2 10 PONTI ASSORTITI da 40 fino a 300 V e da 0.5 flno a 3 A assort, completo per tutte lo eslgenze 
T14 DIODI da 50 V 70 A 
T15 DIODI da 250 V 200 A 
TIB DIODI da 200 V 40 A 
T10 DIECI INTEGRATI OPERAZIONALI (ma 723 - ma 741 - ma 747 - ma 709 - CA610 ecc.) 

6.000 28.000 
28.000 42.000 
48.000 22.000 40.000 

45.000 8.000 
12.000 
15.000 
20.000 
10.000 
12.000 
10.000 3.000 

10.000 
1.500 3.000 
2.000 26.000 5.000 

10.000 9.000 
12,000 
10.000 

18.000 
20 000 
10.000 
15.000 10.000 
29.000 8.000 
5.000 7.000 
5.000 6.000 
4.500 8.000 
8.000 40.000 
6.000 8.000 
6.000 18.000 

15,000 
3.000 16.000 
3.000 

15.000 

200 400 
150 400 

1.500 100 
100 

2.000 11.000 
8.500 13.000 

13.000 8.000 
15.000 14.000 
17.000 
22.000 1.500 
3.000 
4.000 5.000 
4000 4.500 
2.500 1.000 1.500 
2.000 
2.000 3.000 
3.500 3.000 
3.000 700 1.000 

700 
8.000 2.000 2.500 
4.500 2.000 
3.000 8.500 

12.500 7.800 5.000 
4.000 
3.000 
5.000 3.000 
5.000 1.500 
2.000 3.500 
2.500 3.000 
2.500 4.000 
4.000 12.000 
2.000 2.500 2.000 
4.000 
4.000 
1.000 5.000 
1.000 
5.000 



COd I CO MATERIALE costo listino ns/off. 
T19 T21 
T22 T22/2 
T22/3 T22/4 
T22/5 123/1 
T23/2 T23/4 T23/44 
123/5 
T23/6 
124/1 T24/2 T25 
T26 
T27 T29 T29/2 
T29/3 132/2 
T32/3 
132/4 132/5 
T32/6 U/0 

U/l U/2 U/2 bis 
U/3 
U/4 U/5 
U/6 
U/7 U9/1 
U9/2 U9/3 
U9/4 
U9/5 U9/10 
U9/11 U9/12 
U11 U13 U20 
U22 U24 
V20 

V20/1 
V20/2 V21/1 

V34/1 

DIECI FET assortitl 2N3819 - U147 - BF244 11.000 
INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in 103) da 5.1 V 2 A 4 500 idem come sopra ma da 12 V 2 A 4.500 
INTEGRATO STABILIZZATORE C, sopra 15 V 1.5 A 4.80C INTEGRATO STABILIZZATORE c. sopra 5.1 V 3 A 9.000 
INTEGRATO STABILIZZATORE poslllvo 12 V 1.5 A contenltore plastico (T0126 oppore SOT 67) 2.800 INTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1.5 A contenitore plastico (T0126 oppure SOT 67) 2.800 LED ROSSI NORMAL! (busta 10 pz) 3.000 
LED ROSSI MINIATURA in superofferta (15 pezzi -f relative ghiere) 11.000 
LED VERDI NORMAL! (busta 5 pz) 3.000 LED VERDI MINIATURA In superofferta (10 pezzi + relative ghiere) 11.000 
LED GIALLI NORMAL! (5 pz) 3.000 BUSTA 10 LEO (4 rossi - 4 verdl • 2 glalll] 5.500 
ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, slliclo, varlcap 18.000 ASSORTIMENTO 50 DIODI sllicio da 200 a 1000 V 1 A 18.000 
ASSORTIMENTO PAGLIETTE. terminali di massa. clips ancoraggl argentatl (100 pz) 3.000 ASSORTIMENTO VITI e dadl 3MA, 4MA. 5MA in tutte le lunghczzo (300 pz) 10.000 
ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frepuenza oppure SILICON (50 pezzi) 20.000 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 15.000 
C0NFE2I0NE 5 transistors 2N3055 RCA 14.000 COPPIA TRANSISTORS 2N3771 oppure RCASOMS uguall al 2N3055 ma doppla potenza 30 A 150 W 6.000 
CONFEZION€ tre SCR 600 V / 7 A 6.000 
CONFEZIONE Ire SCR 600 V / 15 A 15.000 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 7 A + 3 DIAC 9.000 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 15 A + 3 DIAC 18.000 
20 TRANSISTORS assortlli ed accopplati serie TIP31/TIP32/TIP33 ecc. 33.000 PROLUNGA FLESSIBILE per polenzlometri, variablli. comandi In genere con pemo maschlo 0 mm 6 
o innesto femtnina con loro 0 6. Ltnghezza 285 mm, Permetto di spostare un comando enche invertl- to di 180 gradl e ruotare cardanicamente. 4.000 
MATASSA 5 metrl stagno 60-40 0 1,2 sette anlme MATASSA 15 metri stagno 60-40 0 1.2 sette anlme BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 11.000 
KIT per coslruzione circulti stampatl, comprendenie vaschetta antlacido. vemlce serigradca acido pa* 4 lltrl, 10 piastre ramate In bakellte e vetronlte 12.000 
BOTTIGLIA 1 Kg acido per circulti stampatl In soluzlone satura CONFEZIONE 1 Kg per cloruro lerrlco (In sferette) dose per 5 litrl 
CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono o bifaccia in bakelite circa 15/20 misure CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia In vetronlte circa 12/15 misure 
PIASTRA MODULARE in bake), ramata con 630 forl distanz. 3 mm (175 x 60 mm) PIASTRA MODULARE In bakel. ramata con 1200 forl distanz. 2 mm (90 x 90) 
PIASTRA MODULARE In bakel ramata con 416 for! distanz. 6 mm (120 x 190) 
PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm. 95x95 1156 forl PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo Integrati mm 95x187 2400 forl PIASTRA MODULARE In vetronlte ramata con 800 fori distanz. 3,5 mm (70x200 mm) 
PIASTRA MODULARE In vetronlte ramata con 800 for! distanz. 5 mm (110x195) 
PIASTRA MODULARE in vetronlte ramata con 1300 fori distanz. 3.5 mm (110x195) GRASSO SILICONE puro. Grande offerta baratloto 100 gramml 
PENNA PER CIRCUIT! STAMPATI originale -Karnak* corredata 100 g. inchiostro serlgraflco DIECI DISSIPATORI allum. massicclo T05 oppure 1018 (speclticare) 
DIECI DISSIPATORI per T03 assortiti da 50 a 150 mm. 25.000 
DIECI DISSIPATORI ass. per trans plastic! e trlac COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 f MICROLAMPADA 0 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Foto- 
translstor 6 gid corredato dl lente concentratrlce e pub pllotare direttamente reld ecc. Adattl per antl- furto. contapezzl ecc. 4.500 
COPPIA EMETTITORE raggl Infrarossl + Fototranslstors 6.000 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per detti 4.000 
COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI .Grtindig., Una per trasmlsslone. I'altra ricevente. 
Per telecomandl, antlfurtl. trasmlssioni segrete ecc. (completa cavl schermati) 12.000 

4.000 
1.500 1.500 
1.500 3.000 
1.200 1.200 
1.500 2.000 
1.500 2.000 
1.500 2.300 
3.000 
3.000 1.000 2.000 
3,000 
7.000 5.000 
3.000 1.500 
4.000 3.000 5.500 
8.000 

1.000 
800 

2.000 7.500 
4.500 1.800 
2.500 2.000 4.000 

800 
1.200 1.200 1.200 
2.200 1.600 
2.000 2.400 
3.500 
3.800 1.500 6.000 
3.000 

2.000 2.500 1.200 

MICROTESTER 

padiglioni gomma piuma, leggera e completamente 
, tipo professionalo con regolazlone dl volume per 

V23/1 CUFFIA STEREOFONICA HF originale -LANDER. regolablle. Risposta da 20 a 20.000 Hz 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF originale .Jackson. ognl padigllone. Risposta 20 a 19.000 Hz 
V23/3 CUFFIA stereo -Jackson, come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 
V23/4 CUFFIA stereo -Jackson, tipo professlonale con regolaz. da 18 a 22 KHz V23/5 CUFFIA stereo -Jackson, superprofess. leggerisslma peso cavo compreso g. 180 tipo aperto e senza regofaziona da 18 a 23.000 Hz 
V23/7 CUFFIA con MICROFONO con regolazione dl volume, commutatore originale per essere infilato anche nel laschlno. Imped, micro 600 Ohm - (500-8000 Hz) Impedenza cuff la 8 Ohm (800-6000 Hz) Corredata 

di 2 metrl cordone e plugs per CB. Ideale per trasmettitori. banchi regia ecc. 

19.000 6.500 
30.000 12.000 
40.000 15.000 
68.000 27.000 
86.000 29.000 

52.000 24.000 
V24/1 
V24/2 V24/3 
V25/A 
V31/1 
V3i/2 
V31/3 V31/4 
V31/5 V31/6 
V31/7 
V31/8 V32/2 
V32/2 bis V32/2 trls 
V32/3 
V32/4 
V32/5 V33/1 
V33/2 V33/3 V33/4 
V33/5 
V33/6 
V33/9 

V33/12 
V33/13 V34 

CINESCOPIO 12" Philips corredato dl giogo 
CINESCOPIO -NEC- corredato dl giogo CINESCOPIO 6" AW1586 complete giogo (speclale per strument. video cltofonl ecc, 
FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasl alimentazione da flllraro flno a 750 W, ellmina ognl radiofrequenza 
CONTENITORE METALLICO, flnemente vernlclato azzurro martellato; froitalo allumlnlo serlgrafabile, completo dl vlti, pledlno maniglla ribaltabile misure (mm 85x75x150) 
CONTENITORE METALLICO Idem idem (mm 115 x 75 x 150) 
CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 125 x 100 x 170) 
CONTENITORE METALLICO Idem (con forature per transistor! finall combinabili) (mm 245 x 100 x 170) CONTENITORE METALLICO come sopra misure mm 245 x 160 x 170 CONTENITORE In alluminlo anodlzzato azzurro dimensionl mm 90 x 80 x 150 
CONTENITORE In alluminlo anodizzato azzurro dimensloni mm 150 x 60 x 130 
CONTENITORE In alluminlo anodizzato azzurro dimensionl mm 160 x 80 X 140 VARIABILI spazlatl -Bendlx- ceramicl Isol. 3000 V capacity 25-50-100-200-300 pF (speclflcare) VARIABILI SPAZIATI -Bendlx. 500 pf 3000 V 
VARIABILE SPAZI ATI -Bendlx. dopplo 200 + 200 oppure 150 + 150 pF 3000 V VARIABILE doppio 2x15 pF Isolato a 1500 volt e con demoltipllca incorporata. (Misure mm 35x35x30) 
special! per FM - Plgreco - Modolatori, ecc. 
VARIABILE AD ARIA doppi isolamenlo 600 Volt 170 + 170 oppure 250 +250 VARIABILI come sopra ma 370+370 oppure 470 + 470 
RELE' -KACO. doppio scambio alimentazione 12 V RELE' .Geloso- doppio scambio 6-12-24 V (specficare) 
RELE' -SIEMENS, doppio scambio 6-12-24-48-60 V (speclflcare) RELE* -SIEMENS, quattro scambi idem RELE' REED eccltazione da 2 a 24 V un contatto scambio 1 A 
RELE' REED eccltazione da 2 a 24 V doppio contatto scambio 1 A RELE' ULTRASENSIBILE (tenslorrl a richlesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V speclflcando anche sa In CC o CA) 
eccltazione con solo 0.03 W. Ouestl rel6 azionano un mlcroswlch con un contatto scambio da 15 A 
oppure due mlcroswlch a doppio scambio da 10 A. Dimension! ridottlsslme mm 20 x 15 x 35 RELE' REED con contattl a mercuric. Alimentazione da 2 a 25 V 0.001 W contattl dl scambio 15 A 
RELE' REED come sopra ma a doppio contatto di scambio STABILIZZATORE tensione su baselta 2 trans. + un B142 finale. Regola da 11 a 16 V portata 2.5 A con trimmer Incorporate". Offertissima 
TELAIETTO ALIMENTATORE stabil. e regolabile da 3 a 25 V 1 A - due transistors, ponte, access, a 
schema (senza trasf.l 

14.000 
18.000 24.000 

V29/3 
V29/4 V29/4 bis V29/4 trie 
V29/5 
V29/5 bis 
V29/6 

V29/8 

2.000 
1.500 3.000 
3.000 
3.000 

V29/9 V29/10 

V29/12 

CAPSULA MICROFONO piezo -Geloso- 0 40 H.F. bllndato 8.000 CAPSULA MICROFONO magnetica -SHURE- 0 20 4.000 
CAPSULA MICROFONICA magnetics .Geloso- per HF 0 30 mm 9.000 CAPSULA MICROFONICA magnetica per H.F. marca -Plezo. 0 20 x 22 
MICROFONO DINAMICO -Geloso- completo dl custodla rottangolare. cavo ecc. 9 000 MICROFONO DINAMICO a stllo -Brion Vega- -Philips, completo cavo attacchl 9.000 
CAPSULA MICROFONICA preamplificala e supermlnialurlzzata. Mlcrofono a condensatorl ad altisslma fedoltb, preampllflcatorlno a fet gib Incorporato (allm. da 3 a 12 V). II tutto contonuto entro un cllln- dretto 0 mm 6x3. Ideale per trasmettitori, radiosple, radlomicrofonl in cui si richleda alta fedeltft o 
SBMSibllitfi. 18.000 4.500 MICROFONO a condensatore con preampilflcatore incorporato (alimentaz. con pila a stllo entrocontenuta 
durata 8000 ore continue) risposta da 30 a 18.000 omnidirezion. Dimensionl 0 18 x 170 completo dl cavo e Interruttore e reggitore per asta 40.000 12.000 
MICROFONO come sopra mo con capsula ultrafedole banda da 30 a 20.000 Hz. Dimensionl 0 35 x 190 100.000 25.000 MICROFONO -Sound Project- Altisslma fedeltb doppla impedenza (60 e 2000 fl) con doppla funzlone 
commutabllo In cardioide o unlversale. Speclale per orchestre con cantanll, radlollbere, banchi regla ecu. Forma blocco rottangolare allum. fuso smussante, (mm 100x80x70) completo dl snodo e raccordl 96.000 16.000 CAPTATORE TELEFONICO sensibllisslmo ed ultrapiatto (mm 45x35x5) corredato di m. 1,5 dl cavo Jack. 
Possibility dl ampllflcare o registrare le telefonate. Con due dl questl captatorl messl aU'estremlta dl 
una molla al pub otienere I'effetto eco o catlodralo. 8.000 3.000 

TESTER CASSINELU 

TESTER ISKRA 

TESTER PHILIPS 

36.000 15.000 
36.000 15.000 43.000 15.000 
9.000 2.000 \ 

2.500 2.800 
3.800 - 5.800 8,500 
3.000 3.500 4.500 

30.000 6.000 
36.000 8.000 
36.000 8.000 
6.000 2.000 
5.000 1.500 

10.000 2.50C 
4.000 1.500 
4.000 1.500 
5.800 2.000 1.500 

2.000 

i 
/ 

ANTENNA 
SGE SIEMENS 
IDEALVISION 

3.000 2.000 3.500 

KE2 



AUMENTATORI codlce MATERIALS costo listlno ns/otf. 

V34/3 
12 V - 2 A 

V34/2 
12 V-2 A 

La i 

1 - 
• 

m 
"I 

V34/6 trs 2-r25 V - 10 A 

MECCANICA REGISTRATORE 
INCIS - MONO 

• ' 1 ■ 
t 

GOLDEN COLORATOR 
CON MASTER 

1 

TELAIETTI AMPLIFICATORI -USA- 
con IncorporatI ponti, filtrl ecc. per alimentaaiiono sia In cc sia In ca 

V30/1 AMPLIFICATORE 2 W mono cinque transisiorl. regolarlone volume, (ingresso plezo) 5.000 1.500 
V30/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad intogralo, preamplificaore ing. magnetlco, regol. volume uitllzzabllo qulndi per testine regist. microfoni magn. ecc. 10.000 3.000 
V30/3 AMPLIFICATORE 4 W mono ad inlograto. Regolazione tono e volume, preamp, magnetlco 15.000 4.000 V30/4 AMPLIFICATORE 4 + 4 W stereo come sopra. comandl separatl per canale 20.000 6.000 V30/5 AMPLIFICATORE 10 + 10 W stereo, come sopra con comandl a slider separatl 30.000 10.000 V30/6 AMPLIFICATORE 15 + 15 W stereo, come sopra con comandl slider e dopplo wumeter Incorporato 45.000 18.000 

V34/3 
V34/3 bis 
V34/4 
V34/5 
V34/8 
734, 6 bis 
734/6 tris 

V34/5 v34/4 
3-25 v - 5 A 3-18 V - 5 A 734,60 

734 7 
734/7 bis v-r, 
736/1 

e e 736,2 
736 2 tris 

736/3 736,4 
736/5 V34/6 2-r25 V • 5 A 
V 3•• 736,7 

MECCANICA STEREO 
L£SA - SEIMART 

736/7 bis 

V36/9 
736/10 
765/8 766 

ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzlone robusta per allmentare auloradio, CB ecc MobMetto metaliico, finemente vernlclato blu martellato, frontale allumlnio satinato (mm 115 x 75 x 150). Tutta la serle del 
nostri allmentatorl 6 garantlta per un anno. 16.000 10.500 ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale AD142) con reset per i corto clrcuitl. Esecuzlone come sopra (mm 115 x 75 x 150) 25.000 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,6 Volt 3 A 32.000 ALIMENTATORE stabilizzato regolablle da 3 a 10 V 5 A speciale per CB (linall coppia 2N3055). Fron- 
tale nero con scrltte e modanature cromos dimensionl mm 125 x 75 x 150 35.000 ALIMENTATORE stabilizzato, regolablle da 3 a 25 V. voltmetro Incorporato. regolazione anche In corrente 
da 0.2 a 5 A (flnall due 2N3055) dimensionl mm 125 x 75 x 150 45.000 
ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro Incorporate, punte anche di 7 A al centry scala. Flnoli duo 2N3055, trasformatore maggiorato, dimension! 245 x 100 x 170 65.000 
ALIMENTATORE stabilizzato regolablle da 10 a 15 V oltre I 10 A. Esecuzlone particolare per trasmet- 
tltori In servlzlo continue. Flnall due 2N3771, dimensionl mm 245 x 100 x 170 85.000 
ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servlzlo continuo con punte dl 13 A. Regolazione anche dl corrente da 0.2 a 10 A. Completo dl voltmetro e amperometro. Prolezionl eletlro- niche, trlpla flltratura In radlofroquonza antlparassitarla. Esecuzlone superprofessionale. Dimension! 
mm 245 x 160 x 170. peso kg. 8.5. Corredato dl ventola ralfreddamento 
ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 
ALIMENTATOHI STABILIZ2ATI 12 7 100 mA per convertltori dl antenna, completl dl cloker e filtrl. Di- 
rettamente applicablli al televisore. Alimonta flno a 10 convertltori 
ALIMENTATORE come sopra ma a clrcullo Integrate con portata 500 mA MICROMOTORE S7IZZERO da 4 a 12 V cc. 15000 girl mis. 0 20 mm. x 22 perno dopplo 0 da 2 a 
4 mm. Ideale per mlnltraparrl, modellismo ecc. 6.000 MOTORINI ELETTRICI completl dl regolazione elettronlca. marche Lesa • Geloso - Lemco (specificare) 
tenslone da 4 a 20 V 8.000 MOTORING ELETTRICO -Lesa- a spazzole (15.000 girl) dimensionl 0 50 220 V allernata adattl per 
piccol© mole, trapanl. spazzole ecc. 10.000 MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (oltre 500 W) 6000 girl, allmentazlone sia a 220 V alternela. sia 
a 24 V continua. Completo dl ventola raflreddamento, puleggla clnghla, filtrl antiparassitarl Dimensionl 0 mm 150 x 220 albero 0 10 con filetto e dado. Kg. 2 olrca 38.000 10.000 
MOTORING ELETTRICO -Lesa- a Induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 6.000 2.000 MOTORING EUTTRICO come sopra plii potente (mm 70 x 65 x 60) 8.000 3.000 
MOTORE In corr. continua da 12 a 36 V. Dimension! 0 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a motorizzare anche rotor I antenna. Potenza oltre 1/10 HP 15.000 
MOTORE come sopra ma dl potenza oltre 1/5 HP dimensionl 0 60 x 70 e perno da 0 6 20.000 MOTORE come sopra SMITHS potenza 1/6 Hp funzlonante sia in CC da 12 a 40 Volt oppure CA da 12 a 120 Volt ultreveloce mlsure 0 80x70 perno 0 6 mm. 20.000 
MOTORE come sopra ma dl potenza oltre 1/4 Hp. funzlonante in CC da 12 a 60 Volt o In CA da 12 a 220 Volt. Velocity sui 17.000 girl, dimensionl 0 80x90 perno 0 6 mm. Consigllato per mole, trapanl. 
pompe ecc. 30.000 MOTORIDUTTORE -Bendix- 220 V 1 giro al mlnuto con perno di 0 6 mm circa 35 kilogrammetl potenza 
torcente Mlsure dlametro mm 80 lunghezza 90 32.000 MOTORIDUTTORI come sopra Crouzet da 2-3-30-150 girl al mlnuto (specificare nella rlchiesta II modello) 
TRE DISPLAY professional! glaMl MANS. Speciali per orologl o strumonti (mm 20 x 10) 18.000 GRUPPO SINTONIA RADIO completamonte motorizzato per la sintonla automatlca. Onde medle. carte 
e FM. Produzlone Mitsubishi. Completo dl micromolore (4-12 V) gruppo riduttore eplclcloldale con agganclo e sganclo elettromagnetico, fine corsa per II rltorno automatico o lo spazzolamento . Mera- 
vlglle delta micromeccanica, ottimo per radio professional!, autoradlo con rlcerca automatlca. radio- comando ecc. Supermlnlaturizzato (mm 70 x 70 x 40) 48.000 GRUPPO ricev. Ultrasuonl Telefunken con display gigante 2 cifre memorla ecc. 38.000 

13.000 16.000 
23.000 
29.000 
43.000 
45.000 

135.000 85.000 200.000 105.000 
4.500 6.500 
1.500 
3.000 
3.000 

3.000 
4.000 

10.000 30.000 
4.000 

4.000 
6.000 

BATTERIE ACCUMULATOR! NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE tenslone 1.2 V - ANODI SINTERIZ2ATI. LEGGERISSIME 
V63/1 0 15 x 5 pastlglia 80 mAh L. 1.200 V63/5 0 25 x 49 clllndrlca 1.6 Ah L. 5.400 V63/2 0 IS x 14 clllndrlca 120 mAh L. 1.000 V63/6 0 35 x 60 cilindrica 3.5 Ah L. 8.000 V63/3 0 14 x 30 clllndrlca 220 mAh L. 1.800 V63/7 0 35 x 90 clllndrlca 6 Ah L. 13.000 V63/4 0 14 x 49 clllndrlca 450 mAh L. 2.000 V63/10 75 x 50 x 90 rettang 2.4 V 8 L. 14.000 

V63/23 CARICABATTERIE per nlkelcadmio tipo attacchl universall per qualsiasi mlsura automatico L. 5.500 V63/15 BATTERIA STAGNA acido assorbilo (per antlfurtl ©cc.) 12 V 1.5 A (mm 32 x 60 x 177 29.000 L. 16.000 
Vi presentiomo la nuova sorie di spray della -Superseven-, peso 6 once, corrodatl dl tubotto flesslblle. 
Prerzo per singolo barattolo L. 1.500. Grande offerta: la serle completa di sel pezzl a L. 7.500, 

SI 'ullzla contattl e potenzlometrl con protezione sillcont S4 Sbloccante per vltl serrature ngranaggi arruaglnltl. S2 'ullzia potenziometri e contattl dlsossidante. S5 Lubriflcante al silicone per meccanismi. oroloql. reglstr 
S3 Isolante trasparente per alte tension! e frequenze. S6 Antlstalico per protezione dischl, tub! catodicl ecc. 

TRANSISTORS ED INTEGRATI GIAPPONES (chlodere eventual 1 non elencatl) 
Tipo Prerzo Tipo Prerzo Tipo Prerzo Tipo Prerzo Tipo Prerzo Tipo Prerzo Tipo Prerzo 
BUY71 4.000 2SC643 4.500 2SC1018 3.000 2SC1096 2.000 2 SO 1226 1.200 2SC1306 4.000 2SD235 2.000 044MA/8 2.000 2SC778 5.000 TSC1061 3.800 2SC1177 14.000 2SC1239 6.000 2SC1307 7.000 2SD325 1.800 
A4030 3.400 AN612 4.500 HA 1452 11.000 LM703 2.500 mPc576 4.500 TA7063 3.000 TA7205 5.000 
A4031 4.000 BA511 6.500 HA11123 5.500 LM1307 7.000 mPc577 3.500 TA7106 10.000 TA72IM 5.000 
AN203 6.000 BA521 6.000 LA1201 4.400 LM2111 5.000 mPc585 4.800 IA7108 4.300 rA7207 5.000 
AN210 4.500 BA301 4.500 LA3201 3.500 M5106 6.000 mPc587 4.500 TA7120 3.800 TA7208 7.000 
AN214 6.000 BA313 4.500 LA3301 7.000 M5115 6.500 mPc767 5.500 TA7122 4.200 TA7209 5.000 
AN217 6.000 HA1137 5.500 LA4031 4.000 M5152 6.000 mPclO11 3.800 TA7137 4.000 TA7210 12.000 
AN240 6.000 BA1320 4.500 LA4032 5.000 M51513 5.500 mPc1020 3.800 TA7141 8.000 TA7214 14.000 
AN253 5.700 HA1151 6.000 LA4100 4.000 MFC4010 3.000 mPc1021 4.500 TA7142 14.000 TA7222 5.500 
AN260 5.000 HA1306 4.000 LA4101 4.500 MFC6040 2.000 TA7149 8.000 TA7502 5.000 
•AN264 5.800 HA1309 8.000 LA4102 7.000 MFC8020 2.800 mPc1025 3.800 TA7145 9.000 SN76007 5.000 
AN277 6.500 HA1312 6.500 LA4400 14.000 mPcl6 7.000 rnPcl024 4.500 rA7157 6.000 STK015 7.000 
AN313 8.000 HA1314 6.500 LA4430 6.000 mPc41 5.000 mPc1156 5.000 TA7173 12.000 STK413 14.000 
AN3t5 7.000 HA1322 9.000 LM336 3.500 mPc554 4.000 mPel026 5.000 TA7201 6.600 STK437 14.000 
AN 342 7.000 HA 13393 9.000 LM387 3.000 mPc566 5.500 mPcl350 4.500 TA7202 5.000 STK459 15.000 
AN362 5.500 HA1342 7.000 LM390 3.500 mPc575 3.500 TA7057 7.000 TA7203 9.000 

ULTIME NOVITA' G 1 A P P O N E S 
BA302 L. 4.500 HA1316 L, 4.500 LA1111 L. 3.600 LM380 L 3.000 mPcllBI L. 6.000 TA7092 L. 18.000 STK025 L. 22.000 B A1320 L. 4.500 HA1366W L. 7.000 LA2I00 L. 6.000 mPc20 L 8.500 mPc1182 L. 6.000 TA7173 L. 12.000 2SC1312 L. 700 
HA1156 L. 6.000 HA1366R L. 7.000 LA4420 L. 6.000 mPc30 L 6.500 mPcl186 L. 5.000 TA7303 L. 6.000 2SC1678 L. 5.000 

AMICI HOBBISTI ATTENZIONE 
GRANDE ED UNICA OCCASIONE PER FARE O FARVI I REGALI Dl NATALE '79 CON QUALCHE COSA Dl NUOVO A PREZZO Dl UQUIDAZIONE 
Inviando L. 1.500 in francobolli (le pure spese postal!) vi spediremo un catalogo con illustrazioni di molti artlcoli belli, molti unici e in pochl 
esemplari delle migliori marche che vi faranno fare una ottima figura spendendo poco in proporzione. Troverete TELEVISORINI da 6 e da 1 
pollice, SINTONIZZATORI, PIASTRE Dl REGISTRAZIONE STEREO 7, MIXER, AMPLIFICATORI da 10+10 fino a 40+40 wart della «Lafayette», 
..Armstrong", .<Philsonich», -Mark, ecc., SINTONIZZATORI DIGITALI ..Scev», GIOCHI ELETTRONICI a partire dalle 12.000 lire, TRADUTTORI 
SIMULTANEI, SCACCHIERE ELETTRONICHE, PENNE BIRO con orologio display miniaturizzato, SVEGLIE ELETTRONICHE a forma di portaritrat- 
ti, lampade da tavolo, portachiavi. accendini, soprammobili varii, ORGANI ELETTRONICI, AMPLIFICATORI TELEFONICI, LAMPADE PORTAT1U 
a fluorescente e lampeggiante, APPARECCHIO prova monete, TERMOMETRI ELETTRONICI DIGITAL! ecc. ecc. 

AFFRETTARSI perche awicinandosi alle festivity le poste rimangono intasate e si corre il rischio di ricevere in rltardo. Garantiamo che si 
trarta di merce nuovissima, in garanzia e di prima qualita. 



codlco MATERIALE coslo listino ns/off. 
MICROREGISTRATOBE -SILK SOUND- - Dlmensioni da taschlno (mn 158x68x29) microfono sensibilisslmo a condensatorl in- corporato, completamente automatico net comandi sia per la reglsirazione, ascolto, riawolglmenlo rapldo. Mlcroaltoparlante 
Incorporato, prese per allmantazione esterna, cuffia, allmentazione con ire pile stlfo, possibility, comandi a dislanza. Fun- 
ziona con normall microcassetle tipo Philips. Corredalo dl una cassetta, borsa pelle, batt. ed una cass. da 30 minutl 123.000 GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei giochl tennis - hockey - squash - hanball - tiro a segno - tiro al plattello.. 
Completo dl pistola lotoelettrica. doppi comandi manual! automatic!. Elegante esecuzione. Superofferta. MODULO PER OROLOGIO gid premontato o completo dl display giganti (mm 20x75). L. 10.500. Eventualmenle corredato dl tra- 
sformatore. tastiara, cicatlno plezoelettrlco 
INTERFONICO AD ONOE CONVOGLIATE in A.M. marca -WIRLESS- per comunlcare senza Implantl sfruttando la rete dl all- mentazione INTERFONICO come sopra ma In F.M. per zone particolarmonte dlsturbato 
ROTORE D'ANTENNA -GOLDEN COLOROTOR- orlglnale americano completo dl master automatico a soli tre cavl dl comando. Portata fino a 130 Kg. col laudato con vento flno a 130 Km/h, Apparecchlo professionale per chl vuole la masslma slcurezza dl tenuta e poslzlonamento. Approvato da CSA e UL. 135.000 
ROTORE -FUKNER- come sopra a cinque fill portata 85 Kg. adatto per TV o antenne media grandezza 115.000 MICROTESTER ISKRA -MINIMER 1- per chl deve tenere In tasca uno strumento che misura; tonslone In cc da 0 a 27 V, In ca 
da 0 a 270 V. corredalo fino a 7 A, misura della resistenza da 0 a 10 Wi. Utilisslmo per modelllsti, controlll dl llnea, rlpara- tori momentaneamente senza ... attrezzatura. Dlmensioni ridottissime mm 80x50x27 peso g. 50. Completo dl puntall 

SUPER OFFERTA TESTER ISKRA -UNIMER 3-. 12 portate in tenslone, 11 portate In corrento, 3 portate In ohm, misure dl capacity In decibel. 
Completo dl accessor!, misure 165x100x50 scala 20.000 fl/V TESTER ISKRA -UNIMER 1». Con 16 portate In volt. 12 portate In corrante, 5 portate In ohm, misure del dB e del millivolt. 
200.000 fl/V. Strumento dl classe. corredalo di accessori, dimension! 165x100x50 
TESTER CASSINELLI -NOVO TEST 2». Tenslonl In cc In 26 portate, 16 portate in corrente, 7 portate in ohm. frequanzlmetro, decibel, capacity. 20.000 n/V. Scala ampllssima 150x146x46 completo di borsa e puntall 
TESTER CASSINELLI -EUROTEST-. 11 portate In tenslone. 9 portate dl corrente. 5 portate In ohm, misura del decibel e dolle 
capacity. 20.000 n/V scala ampllssima mm. 138x106x42 completo dl borsa e puntall TESTER CASSINELLI -ALFA-. Con 10 portate dl tenslone. 9 portate dl corrente, tre di ohm, decibel e capacity. Protezlone olel- 
tronica su ognl misurazlone. Pratlcamente Indlstniltiblle. Ampia scala. Misure 105x120x42 completo di borsa e puntall. TESTER -PHILIPS- UTS003 • Tester classico da 20 Kohm/m con 15 portate dl tenslone, 11 In corrente, 4 ohmlche, misure In 
dB. protezlone elettronica, completo di borsa e puntall (mm. 125x105x40). 68.000 TESTER -PHILIPS- UTS001 - come sopra ma da 50 Kohm/volt 85.000 
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GRANDE OFFERTA ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE O A COMPRESSIONE DA 4 OPPURE 8 n (SPECIFICARE) 
CODICE TIPO 0 mm W BANDA RIS. 

XYA Woofer pneum. soap, gomma 300 70 17/4000 17 78.000 36.000 XZA Woofer pneum. sosp. tela 300 45 27/4000 24 45.000 20.000 XA Woofer pneum, sosp. gomma 265 40 30/4000 28 30.000 14.500 XA/2 Woofer pneum. sosp. tela 265 30 32/4000 29 25.000 12.000 
A Woofer pneum. sosp. gomma 220 18 32/4000 29 22.000 9.500 A/2 Woofer pneum. sosp. tela 220 15 32/4000 29 19.000 7.000 
B Woofer pneum. sosp. schluma 170 18 27/4000 24 17.000 8.000 Woofer blconlco sosp. tela 160 15 40/5000 32 15.000 7.000 C Middle cono blocc. bllndato 140 13 680/10000 320 8.000 4.000 XD Middle pneum. sosp. gomma con 

camera dl compresslone 140x140x110 35 2000/11000 250 18.000 9.000 XYD Middle pneum. sosp. schuma con XYZ camera compresslone 140x140x110 50 2000/12000 220 24.000 12.000 E Tweeter cono blocc. blind. 100 15 1500/18000 4.800 3,000 
E/2 Mlcrotweeter cono plastlco 44 5 7000/23000 5.500 2.000 
F/25 Tweeter emlsferlco calottato 90x90 25 2000/22000 18.000 6.000 F/3S Tweeter emlsferlco calottato 90x90 35 2000/22000 23.000 8.500 

G Woofer a cono rlgldo 320 60 30/4500 30 84.000 41.000 H Woofer a cono rlgldo 380 100 25/4500 30 135.000 65.000 
H/1 Woofer a cono morb. blconlco 450 150 30/6000 32 190.000 98.000 H/2 Woofer a cono morbldlsslmo 450 150 15/3000 20 235,000 110.000 
1/2 Larga banda pneum. sosp. tela blconlco spec, per auto 160 20 40/14000 43 18.000 6.000 1/3 Larga banda come sopra con tweeter coasslale 160 25 40/18000 40 34.000 12.000 
l/M MASCHERINA per dettl altop. con reto copertura e camera compresslone (nera) 2.000 
K/1 Tromba compresslone tweeter 100x50x85 30 5000/20000 58.000 18.000 
K/2 Tromba comp. middle tweeter 200x100x235 60 3000/20000 97.000 32.000 K/3 Tromba comp. middle tweeter 200x147x270 80 3000/20000 132.000 44.000 

Per chl desldora essere conslgllato. suggerlamo alcune comblnarlonl classlche adottate dal costruttorl dl casse acustlche. Per venire In- 
contro agll hobblstl, aul prezzo giy acontato, un ulterlore supersconto. 

CODICE TIPI W eff. COSTO SUPEROFFERTA CODICE TIPI W eff. COSTO SUPEROFFERTA 
100 A + E 25 12.500 10.000 300 XA + XYD + F25 75 29.500 27.000 101 XA + F25 50 20.500 18.000 400 XYA + XYD + F25 100 51.000 48.000 200 B + XD + E 30 15.000 13.500 401 XYA + XZO + 1-35 150 56.500 55.000 300 A + XD + F25 50 19.500 18.000 500 HI + K1 180 116.000 110.000 

Con solo L. 2.000 si pu6 agglungere a qualslasl comblnazlone II Mlcro/Twetor E/2 (che fomlamo giy completo dl appoalto condensatore/ 
flltro e sempllclsslmo schema dl eppllcazione), con II qualo si aumenta 11 tagllo degll acutl, Rammentlamo inoltre che al pub ulterlormento aumontare la potenza ed esaltare una data gamma scegllendo un altoparlante dl potenza 
superiore. Per le casse da strumentl muslcall dl una certa potenza, conslgliamo dl edoltare Woofer con cono rlgldo e Middle Tweeter a compresslone a trombe. 

CROSSOVER •NIRO- ad altisslma rasa con 12 dB per ottava. Speciflcare Imp. 4 oppure 8 O 
ADS3030/A 30 W 2 Vie tagllo 2000 Hz L. 6.000 ADS3070 70 W 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 18.000 ADS3030 40 W 2 Vie tagllo 2000 Hz L. 7.500 ADS3080 100 W 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 20.000 ADS3060 60 W 2 Vie tagllo 2000 Hz L. 14.000 ADS30100 150 W 3 Vie tagl. 450/5000 Hz L. 31.000 ADS3050 40 W 3 Vie tag I. 1200/4500 L. 8.000 ADS30150 250 W 3 Vie tagl. 800/8000 Hz L. 60.000 ADS3040 50 W 3 Vie tag). 1200/5000 L. 12.000 ADS30200 450 W 3 Vie tagl. 500/5000 Hz L. 90.000 

K/A TELA per casse acustlche a double-face (grlglo scuro do una parte e grlglo scurlsslmo dall'altra). Tlpo 
speciale irrestrlnglbllo o antlgroscoplca. Altezza cm. 110 al m. Ilneare. 

TIPO 
modomlsslma 

W eff. 

CASSE esecuzione 
VIE 

ACUSTICHE H.F. ORIGINALI -AMPTECH- 
• frontall In tela nera (speciflcare Impedenza 4 o 8 0) 
BANDA Hz DIMENS. cm LISTINO (cad.) OFFERTA (cad.) 

HA9 (Norm.) 25 2 40/18000 44 x 30 x 15 38.000 26.000 HA11 (Norm.) 20 2 60/17000 50 x 30 X 20 32.000 24.000 HA12 (Norm.) 30 2 50/18000 55 x 30 x 22 45.000 32.000 HA13 (Norm.) 40 3 40/18000 45 x 27 x 20 55.000 38.000 HAM (DIN) 30 3 45/20000 31 x 50 x 17 70.000 45.000 HA15 (DIN) 40 2 45/20000 31 x 50 x 17 90.000 60.000 HA18 (DIN) 60 3 40/20000 50 x 31 x 17 115.000 68.000 HA20 (DIN) 100 4 30/21000 63 x 40 x 28 290.000 145.000 
ATTENZIONE - Le casse hanno un Imballo speciale per capple con misure extra postaU, percib calcolare oltre al prezzo delle due casse un aggravio dl L. 5.000 per coppia. 

ACCESSORI PER IMPIANT1 ALTA POTENZA O ALL'APERTO 
KE/1 TROMBA a ploggia 15 W (0 cm 35 x 25) completa unity KE/2 TROMBA ESPONENZIALE 60 W (0 cm 24 x 30) completa unity) 
KE/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W (0 cm 32 x 50) completa unity KE/4 SUPERTHOMBA ESPONENZIALE 200 W (0 cm 65 x 180) completa unity 
KE/9 COLONNA per chiese o sale 65 W con tre altop. tropicalizzatl. Legno mogano ed elegante tola -Kralon-. Alta fedelty (cm 20 x 70 x 11) speciflcare Impedenza 4 - 8 - 16 - 24 O 
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con cinque altoparlanti (cm 20 x 130 x 11) KE/11 PLAFONIERA elegantlsslma per salotti 15 W (bass-reflex) forma clrcolare 0 cm 28 x 8. Alta fedelty. Metallo anodizzalo nero e frontale legno/tela grlglo chiaro. Altoparlante tropicalizzato. 
KE/12 PLAFONIERA come sopra ma quadrate 28 x 28 x 8 
KE/13 PLAFONIERA come sopra ma esagonale 0 medio 28 x 8 KE/20 ASTA portamlcrofono con base a slella. Regolabill flno a cm. 180 cromate. Kg. 7 complete dl 

snodi ed attacchl KE/21 ASTA come sopra ma con base a ruote plvottantl 
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MATERIALE costo listino ns/off. 
MECCANICA BSR A12 

V> 

MECCANICA GREENCOAT 
MINIATURIZZATA 

0 

Ampliflcatore Lesa-Salmart 
HF 831 

M 

Mecccnica CPN 610 

4 

COMPACT 
LESA SEIMART 

TRASFORMATORI (primorio 220 V o universale) 
CODICE V SECOND. A LIRE CODICE V SECOND. A LIRE 
Z51/20 
Z51/22 
Z51/46 
Z51/24 
251/41 Z51/42 231/44 

8 
9 (9 + 6 

) (mlnlat.) 9 + 9 
12 14 20 

4 
0.5 

1 
3 

1.5 
1.2 1 

3.000 
1.500 
3.000 
3.000 
2.000 2.000 
2.000 

Z51/46 
Z51/47 Z51/50 
Z51/52 
ZS1/48 
Z5i/31 

16 
16 15 + 15 

18 + 18 (25 + 25 
? 6 + 12 

30 

0.4 
2 4 

3,5 
1,5 

I 3 

1.500 3.000 
4.500 
4.500 
4.000 
3.500 

VARIAC Trasformatori regolabili di tensione - Completi dl mascherina e manopola 
TRG102 (giomo) 
TRG105 (glorno) TRN105 (blind.) 
TRG110 (glorno) 

V 0/250 
V 0/270 V 0/270 
V 0/270 

VA 250 
VA 500 VA 500 
VA 1100 

L. 21.000 L. 26.000 
L. 34.000 
L. 31.000 

TRG120 (giomo) 
TRN120 (blind.) 
TRG140 (glorno) TRN140 (blind.) 

oooo 
>>>> 

VA 2000 VA 2000 VA 3000 
VA 3000 

L. 41.000 L. 55.000 
L. 68.000 L. 78.000 

71 ANTENNA AMPLIFICATA -FEDERAL-CEI. per la V 
del telev!sore. AMmentazlone 220 V. Dimensioni ridottlsslme (mm 90 X 60 x 50) esecuzlone elegante. 

F/2 ANTENNA FEDERAL-CEI come la precedente ma con 1-2.3-4-5a banda. Doppio ampllficatoro. baffo a stilo per VHF e doppio anello con riflettore per UHF. Veramente indispensablle per chl non ha posslblllta 
dl avere antenne estome. 

F/4 ANTENNA SUPER AMPLIFICATA -Siemens/SGS. per 1/4/5 banda con grlglla callbrata ed orientablle. Rlsolve tutti i problem! delle rlcezionl TV. Applicazione all'lntemo della casa, molto elegante e 
miscelablle con altre antenne. Prezzo propaganda dim. mm. 350x200x150 

F4/bl» ANTENNA »IOEALVISION» - come sopra ma con 36 dB guadagno, slstema automatlco per soppresslone interferenza. unica nel suo genere ad avere II dlpolo losanga ruotanle di SO71 per polarizzare le tra- smlssionl sla in orizzontale sia in verticale. Comando sensorizzato per camblo frequenze, led segna- 
latori a tre colorl. GRANDE OFFERTA F/10 ANTENNA INTERNA ampllflcata per FM autoalimenlata 22 dB da 80 a 170 MHz 

F/13 GRUPPI TELEVISIONE VHF valvolo o transistors RICAGNI - SPRING - MINERVA - MARELLI (speciflcare) GRUPPI come sopra ma UHF 

32.000 20.000 

45.000 30.000 

60.000 38.000 

75.000 15.000 22.000 
20.000 

38.000 
12.000 5.000 
5.000 

F/15 VARICAP -RICAGNI L. 12.000 F/35 TASTIERE 4 TASTI L. 4.000 
F/16 VARICAP .SPRING- L. 15.000 F/36 TASTIERE 6 TASTI L. 5.000 
F/17 VARICAP -ZANUSSl. L. 13.000 F/37 TASTIERE 7 TASTI L. 7.000 
F/18 VARICAP -TELEFUNKEN- L. 16.000 F/38 TASTIERE 11 TASTI L. 10.000 
F/19 VARICAP -BLAUPUNKT. L. 16.000 F/39 TASTIERE SENSOR 8 TASTI L. 4.000 
F/20 VARICAP -SINEL- L. 13.000 F/40 TASTIERE 8 TASTI FM L. 3.000 

PIASTRA GIRADISCHI BSP P.200 
completa mobile L. 110,000 

ramica. dim. mm. 300x210x100 ... ..... 
PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO C123 tipo semlprof. cambladischi automatlco, regolazione braccio mlcrometrlca. rialzo e dlscesa frenata. antiskating, test. cer. stereo H.F., flnemonte rifin. in nero opaco e cromo 0 platto mm 280 
EVENTUALE MOBILE 4- COPERTURA PLEXIGLASS per detta. PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSR P161 tipo professlonale. Braccio tubolare con doppla regolazione mlcrometrlca. 
doppio antiskating difforenzlato per puntlne conlche o elllttlche. Testina professlonale magnetica SHURE M75. Oue- sta meccanica 6 Indicata per appllcazionl ad alto livello, banchi reglo, ©cc. Gi6 completa dl ©legantlssimo mobile mogano e plexiglass. „ . , . , 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BSR P200 come la precedente. ma con braccio ad S superleggero. e scansion! strobo sul piatto. Completa di mobile e plexiglass. , . . . , ■ 
PIASTRA GIRADISCHI -LESA SEIMART- PK2. ALtomatica con tre veloolta. doppia regolazione peso, braccio tubolare metallico di precislone. rialzo automatico Idraulico, testina ceramica stereo H.F. Allmentazlone 220 V. Dimenslooi: 
mm 310x220 - 0 plfrtto mm 205. . . _ . PIASTRA GIRADISCHI STEREO -LESA SEIMART. CPN610. Cambladischi automatlco. due voloclli Testina stereo ce- ramica H.F. Colore nero satlnalo. Dim. mm 335x270 - 0 platto mm 250. 
EVENTUALE MOBILE + PLEXIGLASS per detta piastra. PIASTRA GIRADISCHI STEREO -LESA SEIMART- CPN520. Cambladischi automatico. regolazione mlcrometrlca del brac- cio tipo tubolare. Antiskating regolabile, rialzo e dlscesa frenata idraulica. Motore In cc con doppla regolazione di 
velocity micrometrica. filtrl antiparassltarl, testina ceramica stereo H.F. Completa dl alimenlatore per il 220 V ca. 12 cc. Su quests piastra — grazie el motore in cc — dopo un quarto dl giro, II piatto 6 gli a veloclta glusta 
e stablllzzata. Utlllmisslma per i banchi dl regla. EVENTUALE MOBILE + Calolta Plexiglass per detta ....... PIASTRA GIRADISCHI STEREO -LESA SEIMART- ATT4. Mcdello professlonale aulomatica e con cambladischi. Moto- 
re a 4 poll potentlsslmo, tre velocity con regolazione mlcrometrlca dl queste. Braccio tubolare con snodo cardanico e doppia regolazione del peso In gramml e mllllgramml. Platto 0 270 dl oltro due kg. Antiskating regolabile rialzo e dlscesa superfrenata idraulica. Esecuzlone elegantlssima In alluminio satinato e modanature nere e cromo. Oueste 
caratteristlche rondono la piastra ATT4 una dalle plu modeme e sofistlcato. Inoltre 6 corredata del trasformatore cho oltre ad alimentarla fomlsce 15+15 V a 3 A per allmenlare eventuate ampliflcatore. prezzo con testina ceramica 

prezzo con testina magnetica SHURE 
PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA -GREEN-COAT-. Piccola meravlglla della meccanica. Due velocity 33 e 45 g. Allmentazlone da 6 a 12 V In cc con regolatore centrlfugo. Arresto aumatlco. Dimenalonl con braccio rlpiegato dl soil mm 260x150. 
HA/1 MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 -INCIS-. Tipo la K7 Philips. Esegue tuttl i comandl con una sola leva frontale. Allmentazlone da 6 a 12 V con regol. centrlfugo. Misure mm 110x155x50, Tipo mono Tipo stereo 
HA/2 MECCANICA -LESA SEIMART. per replstrajlone od ascolto stereo sette. Completamente autofnalloa anche nel la espulsione della cassetta, Tuttl I comandl esegulblll con solo due tastl. Completa di testine 

stereo, regolazione elettronica. robustisslma e compatta (145x130x60) adatta sia per Installazlone In mobile sla per auto anche orizzontale. 
AMPLIFICATORE stereo inarea .RADIOMAREILI STII. 1S+I5 W con incorporata meccanica glradlschl dl otlima Quallta 
con regolazione di velocity, braccio tarabile. testina piezo blindata. modenvlsslma esecuzlone In alluminio e comandl In nero. attacchl per slnto e reglstratore. dlmensionl 490x295x130 compresa copertura plexiglass. AMPLIFICATORE LESA-SEIMART HF831/ATT di allissima quality. 22 + 22 W. risposta da 15 a 30.000 Hz rapporto segn./ 
dlst. superiors 80 dB. distorslone Inferiors 0,5%, quattro Ingress! con equalIzzazione, flltro tislologlco, equlpagglato con la piastra glradlschl ATT4 (per caratteristlche vedere voce plii sopra). Elegante mobile logno con frontale In al- 
luminio satlnalo a serigrafato, completo dl calotta plexiglass. (440x370x190). AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 - Precise al precedente ma senza piastra glradlschl (mm. 440x100x240)  

85.000 
118.000 42.000 12.000 

198.000 103.000 
238.000 119.000 

50.000 
48.000 20.000 

9.000 

8.000 33.000 9.000 

175.000 
205.000 

68.000 96.000 

18.000 4.000 
9.000 

13.000 

46.000 18.000 

120.000 65.000 

230.000 108.000 120.000 48.000 
PER CHI A POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO I 

COMPACT -LESA SEIMART-: dlmensionl 510x300x170 - comprendente ampliflcatore HF 16+16 W effettlvl. piastre glradlschl automatlca con testina ceramica, reglstratore e ascolto stereo sette, mixer per dissolvenze e sovralncl- 
slone su nastrl gid Inclsl (adatto anche per sonorlzzare film) - possibility dl regJslrare contemporaneamente dal dlschl. Tuttl I comandl a tastl e con slalder dl llnea modernissima - Gamma a risposta da 25 a 22.000 Hz dl- storslone max 0.1 su 2x8 W. Entrate per tuner, micro a altacco cuftla. L'appareochlo 6 ancora corredato dl ga- 
ranzla della Solmart.   

320.000 108.000 + 5.000 8.3. 

Codlco 
FHF12 FHF13 
FHF14 FHF15 TXS/3 

TXT/1 

LAMPADE 
Dim. mm Forma 
40 x 15 U 30 x 18 U 
55 x 23 U 25 x 0 60 clrcol. BOBINA TRIGGER 

TRASFORMATORE 

FLASH 
Potenza 250 W/s 
350 W/s 500 W/s 
500 W/s 

V lav. 400/600 
400/600 400/600 
400/600 

Lira 
5.000 6.000 
7.000 7.000 

per dette lampado 
prlmario 220 V. secondario 440 V per dette lampade 

LAMPADE STROBO 
Codlce Dim. mm Forma Potenza FHS22 40 x 20 U 5 W 
FHS23 50 X 25 U 7 W FHS24 45 x 25 spiral. 10 W FHS25 60 x 30 spiral. 12 W 

V lav. 
300/450 300/600 
300/1500 450/1500 

Lira 7.000 
15.000 12.000 
17.000 L. 4.500 

L 4.500 

TIPO 
FR/1 
FR/3 FR/5 
FR/6 FR/7 
FR/8 

DIMENSION! mm 
6x3x1 
0 5 x 12 0 10 x 5 0 10 x 5 0 10 x 6 
0 30 X 4 

FOTORESISTENZE PROFESSIONAL! -HEIMANN 
FORMA POTENZA n A LUCE 

In mW SOLARE 
rettang. Mlnlatura 30 250 
clllndrlca 50 230 
rotonda platta 100 250 
rolondo pialta 150 250 
rotonda pialta 200 900 
rotonda platta 1250 60 

D BUIO 
500 K 500 K 

1 Mfl 500 K 
1 MO 1,5 Mfl 

5.000 5.000 
4.000 4.000 
4.000 12.000 

1.500 
1.000 1.000 
1.000 1.000 
1.500 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
QUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 

Rivista   Mese 

ATTENZIONE attenzione 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE 

spedizioni inferiori alle L. 6.000 e senza acconto 

Scrivere a: 
«LA SEMICONDUTTORh. ■ via Bocconi, 9 - MILANO 

Telefono (02) 59.94.40 
NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 
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I'incontro con I'economia 

IYIX SOO 

II Multimetro digitale 

alia portata di tutti 

OFFERTA SPECIALE 

L. 199.000.- 
(completo di puntali ed IVA 14%) 

eleklor novembre 1979 — 11-95 

HM 

L'oscilloscopio portatile 

triggerato 3" 

OFFERTA SPECIALE 

L. 340.000.- 

(completo di sonda 1:1 ed IVA 14%) 

/////A- 
V ^--vv-r-vv; 

# # ^ Tii-«BA»Tr 
"r* >« 

..W-V'.i 

HANIEO 
hmjo? 

• 31/2 cifre —7 segment! LCD 18 mm 
• 2,5 misure per secondo 
• Isolamento 3 kV 
• 5 Funzioni: V = ~ I = ~, Ohm 
• 1000 ore funzionamento con pile standard 
• Accessori: shunt - sonde varie - pinze amperometriche 

custodia, etc. 

• Schermo da 3" (7 cm) 
• Banda passante 0 10 MHz a —3 dB 
• Sensibilita: 5mV -F20V/cm in 12 passi 
• Base tempi: 0,2 h- 0,15 /iS/cm in 18 passi 
• Trigger: automatico manuale 
• Sensibility del trigger: 3 mm (2Hz -r 30 MHz) 

TAGLIANDO VALIDO PER 
□ Oft. e caratl. MX500 o Calalogo Matrix 
Q OrdinazionediN0 Multimetri MX500 

a L. 199.000'.- comprensivo di IVA 14% + Spese 
Spedizione 
PAGAMENTO: Contrassegno 
Nome     -     
Cognome            
Ditla o Ente     -  

C.A.P    Gilt*     

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE S.a.s. 

2014 7 MILANO - VI* S ANATALONE. 15 - TEL 41.58746/7IB 
00138 ROMA - VIA SALARIA, 1319 - TEL. 6917.058 - 6919.376 
INOIRIZZO IELEQRAFICO: TELAV, - MILANO - TELEX, 39202 AQENZIA PER FRIULI'TRENIINO e VENETO: ELPAV 01 Paolfnl 
Ing Vlllollo - VIA BRA6NI, 17/A - 35050 CADONEGHE (PD) 
- TEL 049/616777 

TAGLIANDO VALIDO PER 

□ Ollerla e caratl. Oscilloscopio Hameg 
□ Ordinazione di N° OscillosoopjHM307 

compleli di sonda 1:1 a L. 340,000V IVA 14% 
compresa + Spese di Spedizione 
PAGAMENTO; Contrassegno 

Cognome          
Dilla o Enle    
Tel      

c.a.p Citio  

' VALIDITA' 31.8.79 per parita FF, 193 - ± 3% ' VALIDITA' 31.8.79 per parita DM. = 454.- ± 3% 
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\ ORDINE D'ACQUISTO 
VI PREGO Dl INVIARMI CONTRASSEGNO N  
MULTIMETRI DIGITAL) WESTON AL PREZZO Dl L. 180.000 
SIGNOR 
INDIRIZZO 

^ flfMA DATA 

O.AX-5* 
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Un giorno, 

tutti gli oscilloscopi portatili 

saranno realizzati cosi... 

Ballanlme MODEL 10J7A v. JtL,t L ' 

r H 1-\ I r p- 

c 
c 

ma per ora 

il Ballantine 1022A 

e I'unico... al primo posto. 

Ecco il perchc: 

E' il piii piccolo (20x8x22 cm), piii leggero (2,2 Kg), piu robusto oscilloscopio professionale mai realizzato 
Usabile dovunque (rete o batteria) da 0 a 50oC. Dalla c.c. fino a 12 MHz (uno o due canali). E' il piii affida 
bile (costruzione sigillata alia polvere ed all'acqua 
non essendoci ventilatore, custodia antiurto, com- 
pletamente schermato e con filtro-rete contro 
IEM/IRF), E' il piii facile da usare (traccia finissi- 
ma, ottimamente focalizzata senza distorsioni ne 
parallasse su schermo 4x5 cm, 8x10 div.). Vorrete 
saperne di piii: chiedeteci il listino di 8 pagine e/o 
una dimostrazione. 

INOLTRE IL BALLANTINE 1032A (CC A 20MHz) 
A DOPPIO TRIGGER 
INPIIPFMnFIMTF _ ^ . - - 
e I'unico sul mercato, 
al costo di un normale 
"commutato", che con- 
sente la visione simul- 
tanea di due segnali 
asincroni! 

■ICkBU 

yhiiicllo 

AGtNTE ESCLUSIVO PER L IT AUA 
Sede; 20121 Wll LANO Via T. da Cazzaniga 9/6 - Tel. (02) 3452071 (5 linee) 
Filiale: 00185 ROMA - Via S. Croce in Gemsalemme 97 - Tel. 7576941/250 
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Microprocessor Books 
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Vol. 0 
Tht Beginner's Book 
Ouesto itbco e dedicalo ai pnnciptanli in assoluto 
Cni na visio • compuier soio alia TV o ai cinema puo 
^z>a'e con quesio hb'O cne Oescnve • componenli di un 
s.siema microcomputei m una forma accossibile a lutti 
ii vo'ume 0 prepara alia 'etluia del Volume l 
Circa 300 pagme L. 12.000 (Abb L 10 800) 

Vol. 1 
Basic Concepts 
M i.o'o ha slao.uio un record di vendiia negii Stati Uniti 
guioa ii leftore daila logica eiementare e daila semplice 
anlmettca Dina'<a a* concetti validi per tutti i microcompu- 
ie' Vengono "attati tutu gii aspeti< reiativi ai mtcrocompu- 
Wf che e nacessano conoscere per scegliere o usare un 
micocomputei 
orca 400 pagme L 13 500 (Abb L 12 150) 

Vol. 2 
Some Real Microprocessors 
Traita m detiagiio luiti maggion microprocessor! a 4-8 e 
16 0-1 disponibiii sui mercato Vengono analizzate a fondo 
0«>j d< 20 CPU m mooo da rendere 'aciie il loro conlronlo e 
sco presentale ancne ie u'time novita come I Iniel 8086 
e 1 Te«as inslrumenis 9940 
Oi"e ai microprocessorr sono descntti i reiativi disposilivi 
a supporio 

II hbro 6 a logli mobili ed e tomMo con elegante contenHore. 
Ouesto sislema consente un conlmuo aggiornamento del- 
I'opera 
circa 1400 paglne L. 35.000 (Abb L 31 500) 

Vol. 3 
Some Real Support Devices 
G tl compiemenio del volume 2 II pnmo Irbro che ollre una 
descnzione deltagliata dei disposilivi di supporlo per mi- 
crocomputers 
Fra i disposilivi anahziaii 'tgurano 
Memone Disposilivi di I. O serial) e paralleli CPU. Dispo- 
st'vi di supporlo multilunzloni, Sislemi Busses Anche 
quesio iibro e a fogli mobili con elegante contenllore per 
un contmuo aggiornamento Alcune seziom che si rende- 
ranno disponibiii sono Disposilivi per Telecomunicaziom 
interlacce Anaiogicne. Controllers Penferici. Display e 
Drcuitpna di supporlo 
circa 700 pagme L. 20.000 (Abb L 18 000) 

8080 Programming for Logic Design 
6800 Programming for Logic Design 
Z-80 Programming lor Logic Design 
Ouesti IIBn descnvono rimplemenlazione della togica se- 
quenziale e combinaionale ulilizzando il linguaggio As- 
sembler. con sistemi a microcomputer 8080-6800-2-80 
l concetti di programmazione tradizionali non sono ne utili 
ne importanti per microprocessor! ulilizzali m appllcaziom 
logiche digitali Timpiego di islruziom m linguaggio as- 
sembler per stmulare package digitali b anch esso erralo 

I llbn chianscono tufto cio simulando sequenze logiche 
digital) Molte soluziom e'ficienti vengono dimostrate per 
illustrare il giusto uso dei microcomputer I libn descnvo- 
no i campi di incontro del progtammalore e del progettista 
di logica e sono adatti ad entrambe ie caiegone di letton 
circa 300 pagme cad L. 13.500 (Abb L 12 150) 

8080A/ 
8085 Assembly Language Programming 
6800 Assembly Language Programming 
Ouesti nuovi libn di Lance Leventhal sono sillaba" net 
senso classico della parola. del linguaggio assembler 
Mentre con la sene Programming for Logic Design il 
linguaggio Assembler e visto come alternativa alia logica 
digitale. con quesli libn il linguaggio Assembler e visto 
come mezzo di programmazione di un sislema microcom- 
puter Le tratlaziom sono ampiamente corredate di esem- 
C di programmazione semplice 
Un altro libro della sene dedicate allo 2-80. sara dispom- 
biie a breve lermme 
circa 500 pagme cad L. 13.500 (Abb L i? 150 cad ) 

Some Common BASIC Programs 
Un libro di software base comprendenle i programmi che 
nguardano < piu diversi argomenti finanzian. matematici 
statistici e dt interesse generate Tutti i programmi sono 
stati lestati e sono pubblicali con i listing sorgente 
Vengono inollre descritte le variaziom che il leffore pub 
apportare ai programmi 
circa 200 pagme L. 13.500 (Abb L 12 150) 

X 
CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA Da mviare a Jackson Italiana Edltnce s r I - Piazzale Massan 22 - 20125 Milano ^ 
Q Spedizione contrassegno piii spese dt spedizione Q Pagamento anticipalo con spedizione gratulla ^ 

OSBORNE & ASSOCIATES. INC 

Distnbuloie esciusivo pei l llalia 

Q 
JACKSON ITALIANA EDITRICE srl 

Nome Vol 0 - The Beginner's Book L 12 000 (Abb L 10 800) 
Cognome Vol 1 - Basic Concepts L 13.500 (Abb L 12 150) 

Vol 2 - Some Real Microprocessors L 35 000 (Abb L 32 000) 
Via Vol 3 - Some Real Support Devices L 20 000 (Abb L IB 000) 

8080 Programming for Logic Design L 13 500 (Abb L 12 150) 
CAP 6000 Programming for Logic Design L 13.500 (Abb. L. 12 150) 
Cilia 2-00 Programming lor Logic Design L 13 500 (Abb L 12 150) 
Data 8080A/8085 Assembly Language Progr L 13 500 (Abb L 12 150) 
Firma 6800 Assembly Language Programming L 13 500 (Abb L 12 150) 
Codice Fiscale Some Common Basic Program L 13 500 (Abb L 12 150) 

in vendita presso tutte Ie sedi G.B.C. V □ Abbonato 

t 

Q Non abbonato SCONTO 10% PER GLI ABBONATI 



Multlmetri digital! Philips. 

II meglio in 

prestazioni e prezzo. 

Da una analisi comparativa del rapporto 
prestazioni/prezzo i Multlmetri Digital! PM 2517 
risultano vincenti. 
Pur fornendo superbe prestazioni da strumenti 
di laboratorio quali le quattro cifre piene e le gamme 
automatiche, vengono offerti ad un prezzo 
altamente competitivo. 

Displays a 4 ciire piene: aumentala risoluzione rispetlo 
ai 3 Vz cifre. Inoltre indicatore dell'unitci di misura. 
Scelta tra LED e LCD; scegliete secondo 
le vostre preferenze. 
Cambio gamma automatico: 
per praticiti di misura. 
Naturalmente vi fe anche 
quello manuale. 
Vero valore efficace: il 
solo modo per misurare 
correttamente segnali in 
c.a. non perfettamente 
sinusoidali. 
Elevata risoluzione ed 
accuratezza: grazie 
alle 4 cifre piene e 
I'elevata sensibility. 
Correnti sino a 
10 A: la tendenza 
di utilizzare 
tensioni sempre 
piu basse richiede 
tassativamente di 
poter misurare 
sino a 10 A. 
Protezione dai 
sovraccarichi: 
e impossibile 
danneggiarlo. 

Vi mvitiamo a considerare le caratteristiche 
professional! sotto elencate, unitamente alia possibility 
di scegliere tra il modello con display a cristalli 
liquidi e quello a LED, la realizzazione ergonomica, 
robusta e compatta e giudicare quindi la fondatezza 
della nostra asserzione. 

Piccolo ma robusto; non fragile plastica o deboli 
commutatori. 

Design ergonomico: funziona-in 
ogni posizione, 

automaticamente 

■B 

\Ve 

Misura 
anche le 

temperature: 
la sonda 

opzionale 
consente questa 
misura utilissima 

per la ricerca guasti, 

Congelamento della 
misura indicata: un 

grande vantaggio 
otlenibile con lo speciale 

puntale opzionale. 
Rispetta le norme 

intemazionali: quali? 
Virtualmente tutte. 

Flllall: BOLOGNA (051) 493.046 
CAGLIARI (070) 666.740 
PADOVA (049) 657.700 
ROMA (06) 382.041 
TORINO (011) 210.404/8 

Philips S.p.A. 
Sezlone Sclenza & Induslrla 
Vlale Elvezla, 2 - 20052 Monza 
Tel. (039) 36.35.240 - 36.35.248 

PHILIPS Test & Measuring 
Instruments PHILIPS 



NANOCOHPUTER ZSO 

^ M 

:. ; "-.S ., 

Sistema basato sulla CPU ZSO studiato dalla SGS-ATES espressamente per 
impieghi didattici. 

• IL PIU' POTENTE SISTEMA DIDATTICO SUL MERCATO 
4K di RAM, 2K di ROM, interfaccia per terminale seriale e cassette magnetiche, 4 
porte di I/O, tastiera a 26 tasti, display a 8 digit, accessibility ai bus completa. 

• UTILIZZABILE ANCHE PER SVILUPPO HARDWARE 
Una scheda addizionale contenente un breadboard senza saldature e dotata di 
interruttori ed indicatori luminosi, permette di sviluppare circuit! di interfaccia di 
crescente complessity. 

• MASSIMA FLESSIBILITA' ED ESPANDIBILITA' 
Espansione sulla scheda fino a 16K di RAM, 8K di ROM, USART, stampante 
parallela, espansione attraverso schede addizionali fino a 64K di RAM/ROM, 
interfaccia video e floppy disk. 

• NON SOLO UN MANUALE DI ISTRUZIONE 
Tre libri in italiano, pensati come parte integrante del sistema. 

• COMPLETO SUPPORTO SOFTWARE E HARDWARE 
Un monitor da 2K, assembler/editor/debugger, BASIC, tutto su una sola scheda. 
Kit di espansione, alimentatori, schede per esperimenti, schede a wire wrap, 
connettori, cavi ... 
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