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Modello CS-1562A Modello CS-1560A Modello CS-1566 
• cc-10 MHz/10 mV • cc-15 MHz/10 mV • cc-20 MHz/5 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm ■ Doppia Traccia 8x 10 cm • Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico • Trigger automatico • Trigger automatico 
• Funzionamenlo X-Y • Funzionamenlo X-Y, somma, sottrazione • Funzionamenlo X-Y, somma, soltrazione 
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Modello CS-1830 
• cc-30 MHz/2mV 

Modello CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 

Doppia Traccia 8x10 cm (reticolo compl.) • Ponatile - alim, rete, batleria o 12 V cc 
• Trigger automatico e sweep a ritardo 

variabile 
Doppia Traccia, 3" (8x10 div.I 
Trigger automatico 

Funzionamanto X-Y, somma, sottrazione • Funzionamenlo X-V, somma, soltrazione 

Modello CS-1575 
• cc-5 MHz/1 mV 
• 4 prestazioni contemporanee 

sulloschermo (8x10 cm): 2 trance, 
X-Y, fase. 

i piiioli Gicnnil 

«piccoli» nel prezzo 

CS-1562A 1 CS-1560A 
10MHz 15MHz 

450.000E. 556.000E. 
■bcvhh 

CS-1566 1 CS-1830 
20MHz 30MHz 

655.000E. 1 995.000E. 

AMI: I suddetti prezzi sono comprensivi dl 
2 sonde di dotazlone complete XI e X10. 

«Giganti» nelle prestazioni ed affidabilita 

A questi prezzi ogni concorrenza si offusca ed adi- 

rittura scompare se esaminate anche le specifiche 

tecniche. 

II mercato degli oscilloscopi non e piu lo stesso di 

prima perche . . . sono arrivati i «piccoli Giganti». 

'I prezzt possono cambiare senza preavvtso 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON MAGAZZINO BOLOGNA: Radio Ricambi (307850): FIRENZE: Paolelli (294974), GENOVA: Gardella ElelHomca 
(873487/8). NAPOLI; Bernasconi & C. (285155), CATANIA: Importe* (437086); TORINO: Pelra Giuseppe (597663), VERONA: Radio Comumcazioni 
Civili (44828): CAGLIARI: Eoos (733734). GORIZIA: 8 & S Elellromca Prolessionale (32193), PADOVA; RTE (605710) LA SPEZIA: LES (507265: 
ROMA: QB Elellronica (273759). TERMOLI: GBC-G D'Apioe (71195) 
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Uceo, max 20 V 
Ic, max 100 mA 
hte, min 100 
Plot, max 100 mW 
(T, mln 100 MHz 

Cosa d un TUN? 
Cosa 6 un 10n7 
Cose « I'EPS? 
Cosa e It servlzio QT7 
Perchb la colpa dl Eleklor? 

Tlpl dl semlcondutlorl 
Esistono spesso nolevoli afflnilA (ra 
le caralteristlche dl molli transistor 
di denominazione dlversa. 
E' per quesla ragione che Eleklor 
presenta nuove abbrevlazloni per i 
semlcondultorl comuni: 
• 'TUP'o'TUN'(Transistor 

Universale rispettivamente del 
tlpo PNP o NPN) rappresentano 
tutti transistor bassa (requenza 
al slllcio aventi le caralteristlche 
seguenti; 

Ecco alcune version! llplche 
TUN: le (amiglie dei BC 107, BC 108, 
BC 109; 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904, 2N3947, 2N4124, Fra I tlpl 
TUP si possono cllare: le (amlglle dei 
BC 177, BC 178, la (amlglia del BC 
179 a eccezlone del BC 159 e BC 
179; 2N2412, 2N3251, 2N3906, 
2N4126, 2N4291 
• 'DUG' e 'DUS' (Dlodo Universale 

rispellivamenle al Slllcio e al 
Germanio) rappresentano lultl I 
diodl aventi le caralteristlche 
seguenti: 

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

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

rappresentano dei transislorl al 
slllcio dl una stessa (amlglia. dl 
caralteristlche pressochd 
slmilare, ma di qualil8 mlgliore 
I'uno dall'altro. In generale, in 
una stessa (amlglia, ognl tlpo 
pu6 essere ulilizzalo 
Indiderenlemente al posto di un 
altro. 

Famlglle 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 
Famlglle 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 letto 

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

Valore delle reslstenze e consensatorl 
Fornendo II valore dei componenli, 
le virgole e I multipli dl zero 
saranno, per quanto possibile. 
omessi. Le virgole sono sostitulle 
da una delle abbrevlazloni seguenti. 
tutte utilizzate in campo 
inlernazionale: 
P (pico) = 10"'! 

n (nano-) = 10" 
U (micro-) =10"° 
m (mill-) = i(r3 

k (kilo-) = 103 

M (menage-) - JO* 
G (giga-) =10" 
Alcum esempi. 
Valor! delle reslstenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 O 
470 = 470 O 
Salvo indlcazlone conlrarla. le 
reslstenze utilizzate negli scheml 
sono dl 1/4 wall, al carbone. dl 
lolleranza 5% max. 
Valorl di condensalorl: 4 p7 = 
4,7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 pF 
10 "F 
Le tension! in conlinua del 
condensalorl dlversl dagli 
eletlrolltlcl si suppone che slano dl 
almeno 60V; una buona regola 6 
quella di scegliere un valore dl 
tenslone dopplo dl quello della 
tensione dl allmenlazione, 
Puntl dl mlsura 
Salvo Indlcazlone contrarla, le 
lensionl Indicate devono essere 
misurate con un voltmelro di 
resistenza inlerna 20 kO/V 
Tensione d'allmenlazlone 
I circultl sono calcolali per 220 V, 
slnusoidall, 50 Hz 
Servizl al leltorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredale dl un 
modello di clrculto stampalo. 
Nella maggioranza dei casl, 
questl circultl stampatl possono 
essere (ornlli (oral!, pronti a 
essere montatl. Ognl mese 
Eleklor pubbllca I'elenco del 
circuit! stampatl dlsponiblll 
solto la sigla EPS (dall'lnglese 
Eleklor Print Sen/ice, servlzio dl 
circultl stampatl di Elektor), 

Domande Tecniche 
• I letlorl possono porre delle 

domande tecniche relative agll 
articoll su Elektor, a loro scelta 
per Iscrlllo o per lelefono. In 
quest'ultimo caso. e possibile 
lelefonare II lunedl dalle ore 
14,00 alle 16.30. Le letlere 
conlenenti domande tecniche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per rlcevere la 
rlsposta 6 necessario unire una 
busta aKrancata con I'lndirizzo 
del richiedente. Le letlere 
spedite da un paese diverse 
daU'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta Inlernazionale. 

• II lorto dl Elektor 
Ognl modidca importanle, 
agglunta, correzione e/o 
miglioria a progelti dl Elektor 
viene annunciala sulla rubrica 'II 
torlo di Elektor'. 
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Topamp 

Giocando con II TV-Games 

r 

La caratteristica piii 
originale nel progetto 
trattato in questo 
articolo e che 
s'impiega un solo 
interruttore per 
controllare sino a 15 
uscite, con la 
possibilita di operare 
sia in "digitate" che in 
"analogico" (in unione 
all'indicazione visiva 
delle condizioni di 
ciascun canale). 

Questo semplice 
convertitore per onde 
corte, controllato a 
cristallo, e previsto 
per essere impiegato 
in unione ad un 
ricevitore 
convenzionale per 
onde medie, ad 
esempio un'autoradio. 

■> 1 Stentore e it nome 
dell'amplificatore qui 
descritto che, eroga la 
potenza di 50 radio a 
transistor. Una 
caratteristica che 
distingue questo 
amplificatore e che e 
portatile visto che pud 

i ' essere alimentato da 
P una normale batteria 

da automobile da 12V 
e di conseguenza 
risulta I'ideale per la 
diffusione circolare 
all'aria aperta. 

Prendete un potente 
dissipatore, una 
manciata di 
componenti passivi, 
un modulo di potenza 
audio, che cosa ne 
verra fuori? Un 
eccellente 
amplificatore di 
potenza in cui 
distorsione e rumore 
saranno ridottissimi, 
senza alcuna 
regolazione! 

i ■ ■ ■ ■ ^ 

selektor 4-12 

controllo per apparecchiature alimentate a rete 4-14 

giocando con il TV-Games (2) 

L'allro mese esaminammo i principi del compulet TV-Games e 
discutemmo le piii importanti istruzioni In questosecondo articolo 
finiamo di analizzare II reslo delle istruzioni e spieghiamo come 
usare alcunl progtamrm "truccandoll" 

4-18 

ionosfera 4-28 

Come mai 6 possibile efletlure la ricezlone a lunga dlslanza sulle 
onde corte? Perchd le onde medie vanno bene solo per le dislanze 
brevj duranle II giorno? 
Vi sono moltl "perchd" connessl alia ricezlone ad onde corte, e moltl 
dl noi sono all'oscuro circa la frequenza da scegliere, I'orario da 
prelerire per I'ascolto. Questo articolo sulla ionosfera 6 stalo scrilto 
per chiarire alcune petplessila relative aH'ascollo delle emissionl ad 
onde corte 

graduatore di luce a bassa tensione 

scambio, ti vedo 

topamp 

4-31 

4-31 

4-32 

I moduli audio ibridl di notevoli polenze, non sono patlicolarmenle 
nuovt, Ci6 che piutloslo sembra nuovo d la rapidissima evoluzione 
di quesle lecnologle che ha porlalo alia realizzazione di moduli 
dalle qualild veramente evolule 

servocontrollo della velocity per modelli 
nautici   

Normalmenle il telecomando che conlrolla la velocild del modelli 
nautici, 6 completamenle elettronlco, 
Nel circuitochedescrlviamo, tullavia, ecornpteso unlink meccam- 
co che Integra l elelltonlca 

monoselektor 

assistentor 

4-36 

4-37 

4-45 

Tulll una volla o I'allra, abblamo avuto la frustranle espetlenza di 
essere sul marciapiede del blnario di una slazlone e dl cercare 
ansiosamento dl capire qualcosa di cl6 che std Indicando I'alto- 
parlante della (errovia; una siluazione che oftre un'ottimo esempio 
dl ci6 che avviene con i sislemi d'ascolto circolare viziali da un forte 
rumore dl base. Una soluzione per evitare ci6 d impiegare un 
compressore della dlnamica cheamplla la porzione plu morblda del 
parlato al di solto della soglla del rumore pur senza alterare i 
passaggl plu forli delle indicazioni a voce, Se il sislema che descrl- 
viamo d impiegato con ramplilicalore stentore, il rlsullalo d un 
dillusore che pud essere anche impiegato nelle peggiori condizioni 
di ascollo, con grand! rumor! circostanli 

stentore 

convertitore per onde corte 

flash sequenziale   

4-49 

4-54 

4-54 

Per analizzare II tipo di movlmenlo degli oggelti chesi muovono rapida- 
menle d utile poter lasciate aperto robietlivo della macchina e 
produrre una serle di flash per le successive esposizioni. Questo 
articolo descrive un flash sequenziale che usando solo tre circuiti 
Inlegrali e pochl component! genera una serle dl cinque flash. 

economizzatore 

mercato  

4-58 

4-59 
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Multlmetri digitals Philips. 

II meglio in 

prestazloni e prezzo. 

Da una analisi comparativa del rapporto 
prestazioni/prezzo i Multimetri Digital! PM 2517 
risultano vincenti. 
Pur fornendo superbe prestazioni da strumenti 
di laboraforio quali le quattro cifre piene e le gamme 
automatiche, vengono offerti ad un prezzo 
altamente competitive. 

Displays a 4 cifre piene: aumentata risoluzione rispetto 
ai 3 Vi cifre. Inoltre indicatore dell'uniti di misura. 
Scelta Ira LED e LCD: scegliete secondo 
le vostre preferenze. 

Cambio gamma automatico: 
per praticitA di misura. 
Naturalmente vi 6 anche 
quello manuale. 
Vero valore efiicace: il 
solo modo per misurare 
correttamente seqnali in 
c.a. non perfettamente 
sinusoidali. 
Elevata risoluzione ed 
accuratezza: grazie 
alle 4 cifre piene e 
Televata sensibility. 
Correnti sino a 
10 A: la tendenza 
di utllizzare 
tensions sempre 
piu basse richiede 
tassativamente di 
poter misurare 
sino a 10 A. 
Protezione dai 
sovraccarichi: 
k impossibile 
danneggiarlo. 

Vi mviliamo a considerare le caratteristiche 
professionali 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 

cA 
e* 

A0 0° 
e 

Misura 
anche le 

temperature: 
la sonda 

opzionale 
consente questa 
misura utilissima 

per la ricerca guasti. 

PHILIPS Test & Measuring 
Instruments 

Congelamento della 
misura indicate: un 

grande vantaggio 
ottenibile con lo speciale 

puntale opzionale. 
Rispetta le norme 

internazionali: 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 & Industrla 
Vlale Elvezla, 2 - 20052 Monza 
Tel. (039) 36.35.240 - 36.35.248 

PHILIPS 



Minifrequenzimetro da 

laboratorio "SOAR" 

TS/2135-00 

• Di piccole dimension! ma di grand! 
prestazioni 

• Permette di misurare e leggere la 
frequenza con grande precisione 

• Custodia in metallo 
• 4 digit - Display LED 

Specifiche Tecniche 

w COUNTtB 
FC-841 

Campo di 
frequenza 10 Hz -i- 60 MHz diretlamenle 

Precisione ± 1 digil 

Rlsoluzione 10 kHz / 10 Hz 

Sensibility 60 mV - 20 V 

Misure di 
period! 10 ms - 1 sec 

Impedenza 
d'ingresso 1 MO - 30 pF diretlamenle 

Gamma delle 
temperature 
di lavoro 

da 0 "C a +40 "C 

Alimentazione 6 V o 12 V con pile - oppure con 
alimenlalore eslerno 

Dimensioni 120 x 100 x 32 
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servizio disc hi software 

Up TV Games 
lour- Jn-a-row surround 
music box fun and 
games, clock 

ESS 003 L. 4 800 
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* 
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servizio eireuiti stampati 

gluano 197S 
EPS 9453 
EPS 9453F 
EPS 9465 
i ps rB041 
i ps i34 

4 000 
2.800 

EPS 9743 
EPS 4523/9831 
EPS 1473 EPS 1471 
EPS 9765 
lugllo'agoalo 1979 

gonoraioie dl 'unzioni 
sempllce L 
paonello per generaiore di funztoni aempiice L 
aiimflntatore siabtlizzalo a 
circulio tniograio L 
lachimeiro per la bicicieiia L, 
ndullore dinamico del rumora L 3 300 
comando automatIco per il 
cambio datto diapoallive L 2 500 
le fotografie di Kifllan L 7 400 
aimuialoro dt fischto a vapore L 3 650 
smtotizzatoro dl vapclora L 3.400 imettoro dt sognall L 2 450 

EPS HB11 * HB12 ausiereo ahmonialore 
ampllficaloro Hi-Fi da 3W L 7 900 EPS MB 13 ausiereo preamplificalore L 8 300 EPS HD4 nlerimenlo dl frequonza univorsale L 5500 EPS 9525 mdlcatoro di picco a LED L 4.300 

EPS 77005 dislorslomolro L. 5900 
EPS 77059 allmeniaiore 0-10V L 4 200 EPS 77101 amplilicalore per auloradlo 

da 4W L 3 300 EPS 9398 ' 9399 preamptilicatore proco L 10 500 EPS H814 ausiereo preamplificalore 
'ono L. 4 400 

tellcmbrt 1979 
EPS 9797 
EPS 9860 
EPS 9817-1 • 2 EPS 9970 
EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 
odobra 1970 
EPS 9344-1 4- 2 
EPS 9344-3 
EPS 9948 
EPS 9491 
EPS 79026 
novombra 1979 
EPS 9401 
EPS 79005 
EPS 9751 
EPS 9755-1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 
dicnmbrn 1979 
EPS 9987-1+2 
EPS 79000 
BPS 79073 

EPS 79073-1-2 

EPS 9906 

EPS 80024 
EPS 9885 
EPS 9967 

timer loganlmico per camera 
oscura . koaq PPM vollmetro di picco AC 
su scala logarttmlca l 4 900 
wolimoiro LED con UAA 180 i 5 900 
oscitiographics L 5 500 
saldatoro a lempeiaiura conlrollata L 4.900 
campi magnetic! in medtcina L 3 600 
mmi-lrequenzimelro L 6 900 

Mini tamburo L. 8.500 
generalore dl rHml IC L. 4 500 
generalore ainuaoidale a 
frequenze flsse L. 6.000 
sognalalore per parchlmelrl L 3,500 
Intorruttore a battlmano L 4 500 

equtn L 7 800 
tndicalore digitate univorsale L 5 500 
sireno L 4.500 
termomelro L 9 000 
II "diglbell" L 7 500 
microcomputer basic I >8 500 

amplificolore telofonico 
gioco "provo forza* 
costruzione del computer 
per TV Games (mam board» 
costruzione del computer 
per TV Gamea (power sup- 
ply e koybonrdl 
alimentotore per micro- 
computer basic 
"bus board' 
scheda con 4k dl RAM 
modulatoro TV UHF/VHF 

L 7.900 
L 6.700 

L 17.500 

L 9.900 
L 12.900 
L 35.000 
L 4.500 

gennaio 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 
lebbraio 1980 
EPS 9974 
EPS 79038 
EPS 79088-1-2-3 
EPS 79514 
EPS 78003 
EPS 79077 
EPS 7808? 
EPS 79082 
EPS 79095 

fuzz-box vanablle L 4.200 
(astiera ASCII L 16,000 
pocket "bagaielle" (gioco 

di destrozzal L. 4.500 
contaminull "chiocciante" L 6.300 
elekterminal L. 17000 
slnton'ia a lasti L 8.900 

EPS 79019 
EPS 9913-1/2 EPS 79040 
EPS 9753 

Mvetalore a prossimita L 
I'osiensione delle pagme 
noil olekterminflt L 
il "digtlarad" L 
gate dipper t lampeggialoio di polonzn L 
semplici ettetti sonon L 
chassis di media Iroquonza L 
decodihcatoro stereo L 
olekdoorbeli L 

14 900 
10 900 
4 300 
4 500 
4 500 
5 500 
5 800 

11 000 

gonoraloro ainusoldalo L 4 9 unllfl di rivo'bero dlgitale L 15 0 
modulatoro ad anello L 6 300 blqlin olatlronlca L 7 400 

EPS 8002-la72a sintonla digilnlo l 16 000 EPS 80016 dislurbaloro olotlronlco L 3 900 
marzo 1980 
EPS 79019 EPS 9913 1/2 EPS 79040 
EPS 9753 

gonnraiofo stnucoidalo uniiA di riveibero dlfliinle modulatore ad anello 
Ixglia nlmuonica EPS 800? l 1 o/3a smionid cliguale EPS 80016 

apnlo 80 

EPS 79650 
EPS 79039 EPS 79070 EPS 79071 
CPS 80023 

dtalurbntara nlRilromco 

convertnom |>of oode cone • ponnellu monosolektor sientare 
.issistcnior 
topamp 

4900 15 000 6 300 7 400 
16 900 3 900 

4 500 
19 000 8 500 
6 000 3 500 

TUTTI I CIRCUIT! E I DISCHI SOFTWARE Dl ELEKTOR POSSONO ESSERE RICHIESTI CON SPEDIZIONE CONTRASSEGNO POSTALE UTILIZ- 
ZANDO L'APPOSITA CARTOLINA ORDINE INSERITA IN QUESTA RIVISTA OPPURE PRESSO TUTTE LE SEDI GBC E I MIGLIORI RIVENDITORI 
I TERMINI Dl CONSEGNA SONO: ESS 90 gg, EPS 60 gg. DALLA DATA Dl RICEVIMENTO DELL'ORDINE, 

SM 8285-00 

I * ■* 

IL TRUCCAVOCE" 

Queslo dispositivo e stalo progetlato prmcipal- 
menle per gruppi musicall, canlanli e per coloro 
che amano gli elletli Bpeciali vocall e musical! 
II "TRUCCAVOCE" permelte. infalli. di delormare 
il limbro vocale conservandone luttavia la sua 
comprensibilita 
Possibilita di regoiare sia I'lntenslia che la di- 
siorsione deU'effetto vocale 

CARATTERIST1CHE TECNICHE 
• Allmenlazione: 
• Sensibilita d'ingresso; 2 
• Consumo (a rlposo): 

18 Vc.c. 
5 mV elticaci 

5 mA 

• KS 285 • k A 
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Sistema didattico 

• Facile da usare 

• Documentazione completa 
anche in italiano 

• Permette Tanalisi completa 

della struttura del 
microprocessore 

• Permette Papprendimento 
dei linguaggi di 
programmazione 

• Utilissimo peresperimenti 
di laboratorio. 

Sistema di sviluppo Personal Computer 

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 industriali. 

• Sistema completo ed 
efficiente 

• B^sic da 8K su ROM 

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

• Colloquio con cassette 
audio a 1200 Baud. 

MIGLIOR RAPPORTO PRESTAZIONI/PREZZO SUL MERCATO. 

COHPREL s.rJ. 

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

Ufficl regional!: 
40137 BOLOGNA - P za Azzarila, 6 - Tel. (051) 551306 
50127 FIRENZE - 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 

m 
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della START S.p.A. 
20068 PESCHIERA B, (Ml) 
VIA G. Dl VITTORIO 45 
TELEF., 54 70424 / 425 / 426 
TELEX: UNAHOM 310323 

Ufficl: 20136 Milano - Via Francesco Brioschi 33 - Tel. 8322852 (4 llnee) 
STRUMENTI Dl MISURA E CONTROLLO ELETTRONICI 
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DIMENTICA IANAL0GIC0 

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

V3 

& & v-J'' 

Misura resistenze, tension! e correnti continue 
ed alternate e prova i diodi. 
Dimentica II tester analogico, 
non aspettare ulteriormente, 
regalati un Fluke digitale. 

Passa al Digitale 

con FLUKE! 

flukeI 

EK 4/80 

^v 

^v 

o 

& 
& d

0 mod 8022 A 
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Contatore universale dalla 
continua a 100 MHz 

L'Universal Time Counter TR 5840 dclla 
Takeda Riken consenlc di misurare. grazie 
al Time Expander Method, la durala di 
impulsi con una risoluzione di 100 ps. 
Questo counter ha incorporate Ic lun/ioni 
pet misurare il rapporto di Irequenzc. il 
rapporto di tempi c le I'asi - e'e anchc una 
lun/ionc per I'clabora/ione arilmctica sta- 
tica. 
Assieme ai dati. sul secondo canale pu6 es- 
sere visualizzalo in lorma digitale il livello 
del trigger. 
Gli ingrcshi A e B sonocaratterizzali da un 
range di frequenza che va dalla c.c. a 100 
MHz. da un'impcdcnza di ingrcsso di 1M 
a 50 »e da una sensibility di lOOmVpp. II 
scgnale pud essere attenuato x I o xlO ed e 
consentito sia Paccoppiamento in conti- 
nua che in allernata. 

tso oa -VU. 
oo -jCJ  ' i-J QlDQ c_>auj CJCJtj □O 

Mentre per le misure di intervalli di tempo 
si arriva ad una risoluzione di 100 ps con 
un scgnale singolo, per le misure di Ire- 
quenza c di Case le risoluzioni rispelliveso- 
no 0.001 Hz Is e 0,1". 
La lunzione aritmelica incorporala con- 
senlc di calcolare il valore medio. il valorc 
massimo. il valore minimo e la deviazione 
Standard. 
Le dimensioni del contatore sono424x 152 
x535 mm. 

I ci/enil Truck' 
Mi tana Sun /elite 
Torre S 
21111911 Segraie 
Tel: (12/7520.115 

Misuratore di modulazione 
FM e AM 

II modello 82AD della Boonlon combina 
Ic caratteristiche di facile funzionamento. 
grazie alia sintonizzazione automatica e 
alia regolazionedcl livello automatica. che 
si trovano nei misuratori di modulazione 
moderni, con la precisionc c la versatility 
che si hanno negli strumcnti da laborato- 
rio. 
Inoltre, P82AD oil re ivantaggi del display 
digitale e della programmabilita complela 

attraverso un'inlcrl'accia IEE-488 bus 
opzionale, 
II range di frequenza della portantc RE va 
da lOMHze 1.2GHz. Lasceltadi visualiz- 
zazione la deviazione FM lino a 300 kHz.o 
PAM'f si effetlua semplicementc premen- 
do un pulsante sul pannello fronlale. 
La lurghezza di banda piii larga va da 10 
Hz a 200 kHz, che pub essere rislrctta con 
le frequenze di laglio superiori di 3, 15 o 
120 kHz. 
II display a 4 digit consentedi oltenere tma 
precisonc della deviazione I M del 2' f del- 
la leltura con ranges di londo scala di 10. 
100 c 300 k Hz a I requenze che vanno da 30 
Hz a 100 kHz. 
La precisionc AM e il 2% della leltura dal 
10% al 90% AM. La risoluzione sia per la 
modulazione FM che AM e pari allo0.1' > 
del londo scala. 
Queste preslazioni vengono garantitc in 
lullo il mngc di lemperatura ili lunziona- 
mcnto da 0 a 55"C. 

Vianello 
Via /.. Anelli, l.< 
20121 Mi la no 
Tel: 02/54404! 

w 

sione che amvano fino a 600 V c dci livelli 
di correnle variabili da IpA a 20A, 
I tests, al di sopra di 100 nA richiedono 16 
ms ciascuno. 
II sistema di prova pub svolgere fino ad 80 
tests programmati di 19 parametri eclassi- 
(ica le parti in 16 categoric oltre ai casi di 
"rigetlo". 
1 valori misurati e le condizioni di prova 
vengono visuallzzati su un lerminaleCRT. 
e possono anche essere stampati con una 
stampante di linea opzionale. 
Inoltre, si pub usare anche una stazione di 
data logging opzionale per memorizzare i 
risullati c i programmi su diskettes. 

let/lest 
Inc. 160 Alhrishl HV/i. Suite 
T. Los dams. CA 9520 
USA 

w w 9 

Misuratore di livello 
per le telecomunicazionl 

I e modality di misura, la frequenza e il va- 
lore del livello di riferimentodel misuiiiio- 
re SPM-19 della Wandcl & Gollermann. 
operante nel range da 200 Hz a 25 MHz. 
possono essere rcgolati mcdianle lasli. co- 
me con tin calcolatore tascabile. 

Sistema di prova per FET 
di potenza 

II modello 9300 dclla Fet/lesl e un appa- 
recchio conlrollalo da un microcomputer 
studiato per provarc la trasconduttanza. i 
parametri R (ON). Vp. Vm, loss. Isos, la 
correnle di fuga e i valori di breakdown dei 
FET di potenza. usando dei livelli di ten- 
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X 
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Oltre ai solili tasli, e'e la possibility di sce- 
glierc frequenze lisse distinte, uno scorri- 
menlo aulomatico dellc frequenze e tulle 
le regolazioni dell'apparecchio possono 
essere memorizzale c poi richiamalc sem- 
plicemente premendo dei tasti. Questa 
procedura divenla particolarmenle como- 
da quando si devono larc dellc misure 
ripctitivc. 
La calibrazionc del livello e la scelta del 
range di misura vengono falte automatica- 
mente inlernamenteairSPM-19. Oltre alia 
programmazione interna. e'e anche un 
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controllo esterno atlraverso una inlerlac- 
cia IEC. per esempio da parle di un calco- 
latore. 
II (ultoeconirollatoda un microproCesso- 
re. che rende questo strumento adatto per 
impieghi in laboratorio, nella manuienzio- 
ne e nella sorveglianza dei sistemi. 
II programma della misura di livcllo del- 
rSPM-19 e coniplelato da pin paramelrl 
speciali per la irasmissione dei dali. quali il 
jitter di fase seCondo le CC1TT, il rumore 
random del circuito, la polenza del rumore 
e il rappono della densita del rumore. 
II sintetizzalore incorporato geranlisce una 
regolazione della frequenza precisa e sta- 
bile con una risoluzione di I Hz. 
La frequenza puo essere variata a passi o 
con conlinuita. La visualizzazione delle 
misure pub avvenirc direttamente in dB. 
dBm. dBmO. dBmOp o pWOp. 
Le larghczze delle bande del ricevitore so- 
il o commulabili su ?.l KHz, 1.74 KHz e 
400 Hz. 
Con l'SPM-19 sono possibili. oltre che le 
misure selcllive, anche misure in larga 
banda. 

Wande! & Goltermann GmbH & Co 
Miihleweg 5. Posfach 45 
0-7412 Eningen u.A. 
W. Germany 

j\w « 
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Griglia cilindrica di grafite 
lavorata al laser 

I tetrodi trasmiitenii per radiocomunica- 
zioni possono essere delle piecolc centrali 
elettriche, Cili cscmplari pifi grundi rag- 
giungono potenze di oltre 1000 kW. icato- 
di temperature di circa 2000 K. mentre le 
griglie di controllo temperature lievemen- 
te inleriori. Solo costruzioni panicolari 
possono sopportare un tale carico lermi- 
co. La Siemens impiega un matcriale spe- 
ciale otlenuto per via pirolilica dagli idro- 
carburi eprodotlo per precipitazionesotto 
forma di cilindro, le cui dimensioni posso- 
no raggiungere quelle di un ccstino da ri- 
ffuti. La struttura vcra e propria della gri- 
glia si otticne con il laser; i segmcnti della 
maglia hanno uno spcssore di pochi deci- 
mi di millimetro. 
1! mctano. per esempio, e uno degli idro- 
carburi in grado di fornire griglie di grafite 
di ottima qualita. 
II matcriale, dello anche "pirografite", 
non subisce praticamentealcuna deforma- 
zione durante il trattamenlo; e da notare 
inoltre che la grafite non emette eleltroni 
secondari ne sottoeccilazionenequandoe 
colpita da eletlroni primari. L'emissione 
secondaria puo pero verificarsi nelle gri- 
glie di filo o di lamiera, nel caso in cui esse 
non siano opporlunamenle trattale. La 
grafite invece non presenta correntc di gri- 
glia, anche se la potenza di Irasmissione e 
elevata. 

Attuulmente la Siemens impiega griglie di 
grafite nei tetrodi di irasmissione pcronde 
lunghe, medic e corte. II programma di 
produzione va dalle griglie da 100 kW (RS 
2054 SK) con diametro di 90 mm ed allez- 
zu di 170 mm alle "supergriglie" da 1200 
kW (RS2084 SK Icon diametro di 21 cmed 
altezza di 45 cm. 
Quesli tetrodi, malgrado le notevoli po- 
tenze di gioco. sono abbastanza compalli c 
presentano capacita spurie molto ridolte. 
La grafite consentc perlanto di elevare tal- 
meme la polenza che il calore dissipalo 
pub essere asporlalo solo con il raffredda- 
mento a condcnsazionc. 

Siemens Elelira 
Vh Eahin EUzi. 21 
201011 Milano 
Tel: 02/6192 

cassettiera 

beta 

cassettiera 

rho kappa 

MARTINI 

w w ALFREDO 

martini alfredo s.r.l. 
centro Ind. europeo 
22078 turate (co) 
tel. (02) 9688033 
tx: 333341 martin 

Diodi pin con 1 Q a 3 mA 

La KSW Electronics produce due diodi 
pin per commutazioni a radiofrequenza. 
adatti per lelecomunicazioni a frequenze 
basse c ultra alle e per apparati di prova. 
che hanno resistenze di 0.6 e 0.8 H con 5 
mA di correntc di polarizzazione. 
I KS-3542 e KS-3543 presentano capacita 
del diodo di 0.8 c 0.7 pF con 3V di polariz- 
zazione inversa. che aumenta di 0,2 pF se 
si toglie la polarizzazione. 
I diodi sono incapsulati in un package 
DO-34 sigillato ermeticamente. che intro- 
duce una induttanza di 2nH. 
I terminali con 2 mils di diametro e lunghi 
2.5 cm possono essere inseriti manualmen- 
tc o automalicamente. 

Syscom Eletironica 
Via Gran Sasso. 55 
20092 Cinisello B. 
Tel: 02/61X9251 

agli hobbisti sconto promozionale 
del 10% sino al 30 giugno 
presso i nostri deposit! di: 
TURATE (02) 9688033/4 
BRESCIA (030) 56398 
TORINO (011) 590498/501419 
PADOVA (049) 650965 
GENOVA (010) 360073 
BOLOGNA (051) 390400 
LASTRA A SIGMA (055) 436551 
ROMA (06) 6287068 
PALERMO (091) 510102 

richiedeteci il catalogo aggiornato 

L ^ 
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controllo delle apparecchlature 

alimentate a rete 

Relais elettronici 

II sistema di controllo 
programmabile a timer, descritto 
altrove in questo numero, non e 
completo. Per esempio, non puo 
essere usato per accendere e 
spegnere rilluminazione ed il 
riscaldamento di un acquario, o 
almeno, non direttamente. Se si 
deve accendere e spegnere 
qualunque apparecchiatura 
alimentata a rete per mezzo di un 
sistema di controllo a timer 
elettronico, serve qualcosa in piu: 
un relais (elettronico). 

Flgura 1. Un relais elettronico sempllclsslmo. II ca- 
rlco non i commulato durante II passagglo per lo 
zero della slnusolde dl rete, salvo che per caso. 

Flgura 2. Un clrculto mlgllorato che prevede la com- 
mulazione slncronlzzala alia rete. 

Flgura 3. Per commutare del carlchl molto plccoli, i 
necessarlo un clrculto un po' piii complesso. La 
correnle dl gale per II Irlac i manlenula per lullo 
I'lntero clclo dl lavoro. 

Flgura 4. 6 posslblle utlllzzare un IC speclalmente 
conceplto per II pllotagglo dl Irlac. II TOA 1024. A 
grandl llnee, II clrculto ellettua le medeslme lunzlo- 
nl dl quello vlslo nella flgura 2. 

II sistema di controllo programmabile a ti- 
mer. spesso pud rapprcscnlare I'ideale per 
accendere e spegnere le apparecchlature ali- 
mentate a rete. Una possibilita per lar cid. 
pud essere impiegare il buon vccchio relais 
eleltromecciinico come intcrlaccia. ma in tal 
modo si hanno divcrsi svanlaggi. Essendo 
meccanico. il relais c relalivamenle lento ed 
incidc a consumarsi. In piu. e notevolmente 
voluminoso. 
Per queste ragioni. vi e una nolevole conve- 
nien/a nel soslituirlo con un moderno di- 
spositivo elettronico: il triac. 
Nelle applica/ioni industriali. Iti tenden/a 
attuale e impiegare cid che c noto come "re- 
lais allo stato solido": un triac con i compo- 
nenti che servono per il suo azionamenlo. 
itiiii inglobati, 
Si descrivono cpii quatlro tipi di tale attendi- 
bile c silenzioso relais. 
I circuiti sono esposli in ordine di maggior 
solisiiea/ione; ciascuno pud essere impiega- 
10 persosliluirc il relais meccanico, ed anche 
11 piii semplice schema rappresenta un mi- 
glioramcnto. 

Per maggior sicurezza si usano 
i fotoaccoppiatori 
Vi sono due ragioni principali per impiegare 
un relais; una correnle molto bassa pud esse- 
re impicgala percommutarne un'altra loric. 
e il carico e cletiricamente isolalo dal siste- 
ma di conlrollo. Questo "isolamenlo elettri- 
co" si rilerisce al latlo che non vi e correnle 
in circolazionc tra carico e circuito di con- 
lrollo. In altrc parole, anche se il carico e 
collegato alia rete. toccandu il circuito di 
conlrollo. si rimane sicuri di non riccvere 
scariche. 
In un relais meccanico. I'isolamenlo e dato 
dal ratio che la bobina del relais non e con- 
nessa con i relativi contatli. 
Se si passa al piii aggiornatosostilutivoelet- 
tronico, questa semplice precauzione di si- 
curezza e sovente omessa: il circuito di 
conlrollo e connesso direttamente al triac, 
qtiindi. con questo, alia rete. 
In molte applicazioni, e assai consigliabile 
riadottare I'isolamenlo tra le due parti del 
circuito. Vi sono diversi sistemi pertrasmel- 
lere il segnalc di conlrollo al triac senza ef- 
fettuare alcuna connessione elettrica. Al 
giorno d'oggi. il tramite migliore per far cid 
e la luce. Se il circuito di controllo e realizza- 

to in modo tale da poter accendere un LED. 
e se si usa un lolotransislore per pilotare il 
triac. risolamcnto eletlrieo pud essere lacil- 
mcnle mantenulo. Quando il LI D ed il lo- 
lotransislore sono montati in un unico con- 
tenitore, il ilispositivo cosi realizzato vicne 
delio accoppialore ottico. o huoaccoppia- 
lore. 

Sincrono o asincrono? 
La commutazione della lensione di rete pud 
essere crielluatu in vari modi, Inquestosen- 
so, il nostro maggior interessee la dillerenza 
tra la commutazione sincrona ed asinerona. 
La commutazione sincrona prevede che il 
carico sia azionalo e disinserilo quando la 
lensione o la correnle di rete passa per lo ze- 
ro. Questo modo di procederc, ollre il van- 
laggio che gh impulsi inlerleienti sonoridolli 
al minimo. Ciascuno ha senza dubbio ascol- 
lato. o comunquc sentito paiiare del tre- 
mendo Iracasso che i regolaiori di luce 
inducono nei radioricevitori e negli apparec- 
ehi TV, 
I eoricamente. anche I'azionamento sincro- 
nizzalo ha un diletio: il carico non eacccsoo 
spento immediatamcnic. II circuito deve 
"aspellarc" che I'alternala passi per lo zero, 
luuavia. siccome I'aliraversamento dello 
zero avviene ogni III millisccondi, il rilardo 
detto raramentc causa ilei problemi. 
Nessuno pud lamcnlarsi se il fiscaldatore di 
un acquario e spento con 111 ms di rilardo! 
I "unica ragione per cui gh interrutlori sin- 
croni non sono divenuli standard, eche il re- 
lativo circuito di controllo risulta.abbastan- 
za dispendioso ... 

It circuito 1: 
la semplicitii medesima 

Un semplice. atlendibile circuito che costi- 
luisce un relais allo stato solido appare nella 
figura I. In questo circuito, il carico non e 
azionalo al passaggio per lo zero della rete. 
ma e commulato fuori sincronismo. Come 
avviene virtualmente in tutli i circuiti a triac, 
lo spegnimento sincrono si ha gratis: il triac 
si spegne quando la corrente che lo attraver- 
sa cade al di sotlo di un certo valore. la co- 
siddetla corrente di tenuta. 
L'allacciamento con il sistema di conlrollo a 
timer - o ogni altro sistema di conlrollo che 
si voglia usare - consiste in un accoppialore 



conlrollo delle apparecchlalure allmentale a rele elektor aprlle 1980 — 4-15 

^7 

TIL 112 
TIL 111 
MCT 260 

vislo da sopra 

uo 
9 

) 

si Tl BC 517 ^7 

0o~J 

TIL 112 
•S' TIL 111 
Ig; NCT260 

T 
carico 

T" ■ 2* 5V6 400mW 

T (SH •"<)» 

D1 ... D4 
= DUS B3 

^7 

* 

MCS 2400 

MCS 2400 
(Monsanto) 

vislo da sopra Oo-^" 

Uo 

BC549C 

mM r i'r - R Rak 

f I F  
CD—T-<H H> f I 

1W 1 1 

Trl1_ '2 

D1 . . . D4 
1N4004 

v" < -n 
U«w 

JC | C± 
Toov (= 

otiico. Quando aura verso 11 LED circola 
una correnie che lo nccendc. il fototransisio- 
re conduce. 
Ci6, a sua volta, provoca rinterdizione del 
iransistorc Darlington Tl. cosicche attra- 
vcrso il pome circola una correnie molto 
bassa, (e da nolareche at postodel Tl si pos- 
sono impiegare due transistori BCI07). 
II pontenon rimanecomcsortadi"cortocir- 
cuito" tra i punti A e B molto a lungo, percib 
la tensione tra questi due punti pubsalircol- 
trc alia tensione di 'zener" che si ricava tra- 
mite D5 c D6. In relazione alia fase dclla 
tensione di rete, uno di questi diodi risulla 
polarizzato nel senso dirclto (dando luogo 
ad una caduta di tensione "diretta normale" 
di circa 0.7V) e I'altro c polarizzato al con- 
trario. Quale che sia la fase, il voltaggio pre- 
sente ai capi dci due diodi rimane a 6V 
precisi. 

A questo punto il triac riceve la sua corrente 
di gale (tramite questi diodi. R2cCl). cosic- 
che diviene conduttore, azionando il carico. 
Se il LED nel fotoaccoppiatore non c pilola- 
to, il fototransilore s'inlerdice. 
Non appena la tensione presente tra i punti 
A e B risale dopo che la rete e passata per lo 
zero; Tl torna adesserenellostalodi condu- 
zione. Cio limita la tensione alia "caduta nei 
due diodi", alia caduta nei due circuiti 
"base-emellitore" ed alia tensione di satura- 
zione del Tl: circa 3V in lulto. Non si tralta 
di un valore sufficiente per far condurre i 
diodi zener, cosicche non vi e correnie che 
scorre nel gate del triac. 11 carico non equin- 
di alimentato. 
In questo circuito, il carico e alimentato 

quando una corrente di 5 mA o piii scorre 
nel LED faccnte parte deH'accoppiaiore ot- 
tico. 
La connessione con il timer-programmatore 
c mostrala a tratteggio; I'anodo e connesso 
all'alimeniazione positiva ed il catodo ad 
uno dci quattro reofori di conlrollo uscita 
tramite la resistenza da 470 D. 
La resistenza R ed il condensatore C, colle- 
gati in parallelo al triac. hanno una impor- 
tanza tulta speciale quando si tratta di 
commutare un carico induttivo. I valori di- 
pendono dal lipo di carico. cosl come i spie- 
gato in coda aH'articolo, nel icsto "sistema 
RC". 

Un miglioramento: 
la commutazione sincrona 
Come si e detto sopra, usualmente, eda prc- 
fcrire la commutazione del carico allorche la 
corrente nel triac altraversa il punto zero. 
In tal modo, gli impulsi interferenti possono 
essere ridotti al minimo. Lospegnimentoal- 
lo zero-crossing non e un problema, come 
abbiamo vislo prima; lo stesso triac si prcn- 
de cura di effettuare questa funzionc. L'ac- 
censione, e invece differente. 
Vi sono diversi sistemi per assicurarsi che il 
triac sia eccilalo quando la tensione altra- 
versa lo zero, o sia lanto vicina a questo 
punto da assicurare che non vi sia Pinsor- 
genza di parassilari molto grandi. Per dirla 
in un altro modo: il triac puo essere coman- 
dato in modo tale che non inneschi in nessun 
caso a meta periodo (di rele), bensi quando 
la tensione non ha un valore critico. II circui- 
to mostrato nella figura 2 si prende cura di 

questo funzionamento. In questo caso, la 
connessione con il circuito di conlrollo e un 
accoppiatore ottico che consislc di un LED 
c di un fototyrislore, come dire un foto- 
SCR. La corrente di gate per il triac giungc 
tramite Rl, il ponte di diodi e questo foto- 
SCR; lo SCR e portato in conduzionequan- 
do c illuminalo dal LED, sempreche non sia 
posio in conn da 77. Durante la maggioran- 
za del periodo, la tensione ai capi del circui- 
to a ponte 6 sufficientemente elcvata per 
portare nello stalo di conduzione TI; il valo- 
re deve essere minore di circa 20V percheTI 
entri neH'interdizionc. Solo a questo punto- 
vicino al passaggio per lo zero - il foto-SCR 
pud essere soggelto a trigger, azionando il 
triac. 
Nel contempo, una volta che lo SCR sia in 
azione, Tl non pud condurre. ed in tal modo 
il pilolaggio al gale del triac non pud essere 
interrotto. 
Quando una corrente supcriore a 10 mA al- 
traversa il LED nell'accoppiatore ottico, il 
carico pud essere azionalo durante il prossi- 
mo passaggio per lo zero della rete. La con- 
nessione al sistema di conlrollo temporizza- 
to, anche in questo caso e indicata in tratteg- 
gio; i valori di resistenza e per il condensato- 
re che vanno connessi in serie tra di loro e 
poi in parallelo al triac, sono indicati in coda 
all'articolo sotto la voce "sistema RC". 

Pilotaggio continue per piccoli 
carlchi 
Ambedue i circuiti descritti sin'ora nel com- 
plesso sono attendibili. sempreche il carico 
sia sufficiente. 
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Una delle caratteristichc del Iriac, lutlavia, e 
"I'estinzione" (il passaggio in interdizionc) 
se la corrente che li atlraversa scende al di 
sotlo di un ccrto livcllo, noto come "corren- 
te di lenuta". Questo particolare, non esem- 
pre svantaggioso: nei due circuit! appena 
visti, t appunto tale caratterislica che assicu- 
ra che il carico sia spento al passaggio per lo 
zero dclla corrente di rcte. Diviene comun- 
que un problema se il carico e tanto piccolo 
da risultarc inferiore alia corrente di lenuta. 
Fortunatamente, un iriac conduce sempre 
se la sua corrente di gate e sufficienlc; non 
intcrcssa, da questo punto di vista, se la cor- 
rente nel carico e sufficiente per tenerlo "ag- 
ganciato". 
Per i carichi piccolissimi, luttavia, la corren- 
te sul gate devc essere mantenuta per tullo il 
tempo in cui il Iriac deve rimanere "on". 
Ci6 pu6 essere ricavato come si vede nella fi- 
gura 3. ovvero impiegando due multivibra- 
tori monostabili facenti parte di un ICCMOS. 
II primp monostabile (MMVI) eroga un im- 
pulsodelladuratadi I ms allorche il semipe- 
riodo positive della rele raggiunge il passag- 
gio per lo zero; il trigger necessario c ricava- 
to dalla rete stessa tramitc R2. R3 ed R4. 
Sono da notare le due resistenze in scrie im- 
piegale, che servono per far si che solo la me- 
ta della rete decada su ciascuna: in tal modo, 
delle resistenze da Vj di W normalmente 
sopportano piii di 250V. Per gli impulsi di 
uscita che devono essere prodotli. il "reset" 
all'ingresso deve essere alto, e questo £ pro- 
prio cio che si verifica quando il fotolransi- 
store neH'accoppialore ottico e nella condu- 
zione. 

Gli impulsi di uscita che provengonodal pri- 
mo monostabile sono impiegati per dare il 
trigger al MMV2. 
II secondo monostabile eroga degli impulsi 
di uscita da 35 ms, eguali a circa due volte il 
periodo di tempo della forma d'onda princi- 
pale di rete. 
Questi impulsi sono impiegati per portare in 
conduzione il Tl, e cosi si eroga la corrente 
di gate al triac in modo che il carico sia azio- 
nato. 
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Quando attraverso il LED non circola alcu- 
na corrente, il fototransistore dell'accoppia- 
lore ottico si blocca, provocando il reset 
delPingresso del multivibratore MMV1 che 
va allo stalo "basso". In tal modo non si 
producono ulteriori impulsi, cosicche alia fi- 
ne deH'impulso da 35 ms Tl ed il triac smet- 
tono di condurre, spegnendo il carico. 
L'lC CMOS che si impiega in questo circui- 
lo. per funzionare necessita di una tensione 
positiva bassa. Quando per6 il carico deve 
essere acceso, o comunquc azionato, la cor- 
rente del gate devc essere applicata di conli- 
nuo (approssimativamente servono 100 mA). 
Questa situazione impedisce I'impiego di 
un'alimcntazione bassa tensione derivata 
direttamente dalla rele tramite una resisten- 
za ed un diodo; vi sarebbe qualcosa come 
20W da dissipare nella resistenza! 
Visto il circuito, s'impiega un piccolo tra- 
sformatore ed un reltificatore a ponte. Tale 
semplificato alimentatore (che eroga all'in- 
circa 9V) serve per il Tl direttamente. men- 
tre la tensione diretta all'IC CMOS ed al 
fototransistore i stabilizzata tramite un dio- 
do zener. 
La tensione presente al secondario non e 
particolarmente critica. Se e piu elevata in 
modo significante di 6V, tuttavia, i valori di 

R8 ed R10 possono essere aumentati di con- 
seguenza. Certi modelli di triac moslrano di 
poter lavorare solo con delle corrcnti di gale 
eccezionalmente elevate per manlenersi in 
conduzione con dei carichi eccezionalmente 
bassi; se i cosi, il valore di R8 puo essere mo- 
dificato. Nove decimi del valore indicatodo- 
vrebbero rapprcsentarc il giusto, 
E da notare che sia il primario che il secon- 
dario del trasformatore di alimcntazione a 
bassa tensione sono connessi alia rete! 
In nessun caso si deve impiegare lo stesso 
alimentatore per altri circuiti; ad esempio 
per quello di eontrollo. Tutto il complesso 
deve essere visto come un assieme isolato; le 
sole connessioni-con "il mondo esterno" de- 
vono essere quelle di rete, del carico e del pi- 
lotaggio del LED posto entro il fotoaccop- 
piatore. 
La connessione con il sistema timer pro- 
grammabile di eontrollo i stata descritta in 
precedenza; il sistema RC applicato in pa- 
rallelo al triac sard dettagliato Ira poco. 

Per finire: un IC speciale 
La Philips propone uno speciale circuito in- 
tegrato che serve proprio a scopi di eontrol- 
lo di triac; si tratta del modello TDA 1024. 
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Qui s'impiega una versione che adotta I'ac- 
coppiatore oltico per 11 pilolaggio (figura 4). 
Quando il fotoiransistore neH'accoppiatorc 
ottico e illuminato, PIC inizia a produrrede- 
gli impulsi sincroni alia rele che servono co- 
me trigger per il iriac. L'ampiezza di lali 
impulsi e deierminaia da R4; con il valore 
dato, si oiliene un'ampiezza degli impulsi di 
circa 10 ps. Allorche si pilota un carico pic- 
colo (lanio peresemplilicare una lampadina 
da 40 W) c bene incrementare il valore di R4 
sino al massimo ammesso (820 k)sidapoter 
oltenere un'ampiezza per gli impulsi di 650 
ps. 
La corrente di gate e uguale a 6V diviso per il 
valore di R6; approssimativamente 90 mA 
con i valori indicali. Siccome gli impulsi di 
trigger sonoabbastanza corti. I'alimentazio- 
ne per TIC puo essere ricavata dalla retetra- 
mile una resistenza di caduta cd un condcn- 

satore (in questo caso R5 e C3). II vanlaggio 
deH'impiego del condensatore e che losfasa- 
mento porta ad una dissipazione piu picco- 
la. 

Note costruttive 
La cosa piu imporlante da tener presente in 
questo genere di circuito c la sicurezza con- 
tro gli shock elettrici. Ogni pane dei circuiti, 
con I'eccezione unica delle connessioni dei 
LED posli negii accoppiatori ottici, ecolle- 
gata alia rele, S'impone quindi, una costru- 
zione accurata. 
La scclta del triae e deierminaia principal- 
mcnte dalla massima corrente che deve llui- 
re nel carico. In ceni casi. vi sono dei 
transitori d'inizio che valgono diverse voile 
il massimo carico. particolarmentesequesto 
e costituito da motori, ma presenti anche 

con minor valore. con lampadine e riscalda- 
lori. 
II iriac deve logicamente deve essere scelto 
di conseguenza. 
II medesimo ragionamento vale per il fusibi- 
le F; per questo e prcferibile un modello 
"rallcntato". 
II triac richiede un raffreddamento adegua- 
lo. E da notare che se non s'impiega un iso- 
lamenlo in mica, tuito il radiatore risulta 
connesso alia rele. 
Quando negli schemi si specifica una data 
potcnza per gli elcmenti resislivi, o una ten- 
sione di lavoro per i condensalori. nalural- 
mente e necessario che nelle realizzazioni 
lali dati siano perfetlamente seguiti. 
II condensalorc C deve avere una tensione di 
lavoro d circa 400V. In tulli gli allri casi, si 
possono impiegare delle rcsistenze da 1/4 di 
W, c dei condensalori "normali". M 

II sistema RC 
In ciascuno dei circuiti visli, ai capi del Iriac 
c collegalo un circuito RC. Questo, serve 
per far si die il triac non possa enlrare in 
condu/ione in un momento errato. o che 
possa essere dislrutto. Vi sono due lattori 
da prevenire in un qualunquc circuito die 
impiega un triac; una tensione cccessiva- 
nientc clcvata ai capi del iriac ed un incre- 
mcnto troppo rapido della tensione. 
Una tensione troppo alia, causa il "break 
down" dcU'elemenio. 
Vi sono triac comuncmentc impiegati che 
hanno una tensione di 400V. ma si possono 
rinlracciare i corrispondemi modclli da 630V, 
A prima vista, una tensione di 400V pub 
seinbrare persino ampia. Tuttavia. se si 
considera che la tensione di piceo sul valore 
di rele di 245V c di circa 346V, e che le varia- 
zioni nomlnalidd +/ 10'i sono possibilis- 
simc, ben si comprendc die il margine di 
sicurezza diviene piccolo in modo allar- 
mante. 
II secondo punlo, ovvcro "rincremento 
troppo rapido della tensione ai capi del 
triac", 6 un pochino meno ovvio. Molti 
triac sopportano una tensione die cresce 
con un valore di 200V per microsccondo, 
ma in incremcnlo ancor piu veloce. pub 
causarc I'inncsco del disposilivo. 
Un sistema per limitarc la velocila di salita. 
e la conncssionc di un "grosso" condensa- 
tore in parallelo al triac. Tuttavia, se il iriac 
riccve il trigger nel momento in cui il con- 
densatore e perfetlamente carico, la corren- 
te di picco danneggia quasi di certo il triac. 
Per quesla ragione, c necessario includere 
una resistenza in seric al condensatore. II 
valore minimo pub essere calcolato valu- 
tando la massima tensione e i valori di cor- 
rente; ad esempio per un triac da 6A: 

n ' 11 lu A K -    = 
'max 

346 ' 56 a 

Un altro punlo da lener nelle debiia consi- 
derazione, 6 I'effctto di un carico (anche 
parzialmcme) indutlivo. II sistema RC con- 
nesso ai capi del triac e la RL. formata dal 
carico. assicme rappresentano un sistema 
RCL. 
Se questo circuito risonanle non i sufficien- 
lemente smorzalo (smorzamento d OI pub 
intervenire una oscillazione, con il triac che 
commuta in conduzione ed in interdizione 
ad una frequenza deierminaia dal sistema 

RCL. Al tempo stcsso, la tensione pub sali- 
re ad un valore piitgrandedel massimosop- 
ponabilc dal triac... Quando si sceglie il 
valore di resistenza. allora. bisogna calcola- 
rc bene lo smorzamento del circuito riso- 
nanle. Se tulle le resislcnzc sono intesc 
assieme come Riot, c le indutlanze sono 
sommale analogamente, lo smorzamento e 
dato da; 

d=-^°i 
f£ 

2 v C 
Siccome I'idea nel suo assieme e smorzarc i 
picchi di tensione tramilc il condensatore, i 
logico impiegare lino "grosso". In pralica, 
47n ... I00n/400V 6.3(1 V, i una gamma di 
valori daH'impicgo normalc. L'indutlanza 
in serie, pub essere slimata in lOOpll nclla 
maggioranza delle applicazioni (considcran- 
do dei carichi vcramcnte induttivi). Se il ca- 
rico consislc, tamo per dire, di una lampada 
da 60W (con una resistenza di I k) e se si usa 
una resistenza da 56£i quale R. lo smorza- 
mento divicno: 

d=  /'0S6 it"'I I'? 
2 /100'10 

^ 47-10'9 

Adegualo. Non ci si devono allcndere dei 
problcmi sino a che la resistenza di carico 
diviene inlcriore a 36 £i (cquivalenlc a buo- 
ni I600W), Se vi e un carico piii grande da 
commularc, i necessario un condensalorc 
ancora piu grande. II massimo rapporlo 
deirincremcnto in tensione, avviene se il 
Iriac riceve il trigger nell'istantc del picco 
della tensione ill rele. NcU'esempio dato, il 
valore c egualc a; 

dV 
dl 

RV 
L 

56-346 
100-10 

^ 193 V/ps. 

Si e appena nei limiti di sicurezza. 
II problema causato dal carico indutlivo 
pub essere illuslrato con un semplicc esem- 
pio. Consideriamo che si debba conlrollare 
una lampada fluorescente con il proprio 
ballast. I valori piit comuni per la resistenza 
e I'induttanza del ballast sono rispetliva- 
mente 200 £2cd 1H. Lo smorzamento allora 
i approssimativamente eguaie a: 

d = —2,S0
| 0-03! 

II risultato? Oscillazione, e la lampada rifiu- 
ta di spegncrsi. 
II rimedio ovvio e aumcntarc il valore di R; 
per il valore minimo (per d = I.) si pub esc- 
guirc il calcolo come segue: 

Rr 
I 

=d.2 /- =1-2 10k. 
'47 • 10-9 

II rapporlo del cambiamento deve essere 
controllalo con quesli nuovi valori: 

fi3 . dV _ 10-103-346 
dt 1 

Perfeltamente sicuro. 
3-46 V/ps. 
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In sostanza 
I'er carichi "normali" (lampadinead incan- 
descenza, elementi di riscaldamenloccc.).si- 
no ad IkW, si deve usare un triae di 6A. In 
questo caso. un valore di sicurezza per R e 
56 £2/1W, cd un buon valore per il conden- 
satore e 47n/400V. Non visonoconlroindi- 
cazioni volendo aumcntarc la sicurezza; il 
valore di capaciul pub essere porlalo a 
KlOn, e la sua tensione di lavoro pubsalirea 
630V. se lo si desidera. 
Per i triac da I0A (che servono pet i carichi 
sino a I600W). il valoredi resistenza pub es- 
sere diminuito sino a 39 £2, impicgando il 
condensatore da lOOn. Valori analoghi pos- 
sono essere impiegati per i Iriac da ISA; 27 
£2 e 150 n oppure 220 n possono essere im- 
piegati in quesli casi. 
Quando si commutano i tubi lluorescenli (e 
da notare che la "rcgolazione" usuale non e 
alluabile con quesli circuiti!) il valore di R 
deve essere aumenlalo considerevolmente. 
sino a 10 k. Se si devono operare allri cari- 
chi "dispari", i valori corrispondemi di C 
ed R devono essere calcolati come e stalo 
detlo poco sopra. 
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Le isiruzioni load. Store, Branch, Compa- 
re "Miscellaneous" e "Program store" so- 
no stale tutte spiegate il mese scorso. 
Cos! come sono illustrate nella lavola da A 
ad E, in questo arlicolo, le istruzioni dette 
sono sufficienti per effettuare piccoli pro- 
grammi di un certo interesse. Tuttavia, con 
le version! estese deglistessi programmi, il- 
lustrati nelle nuove note ESS, la program- 
mazione puo essere resa assai piii sofistica- 
ta con I'impiego delle rimanenti istruzioni: 
Arithmetic, Logical e Rotate (le istruzioni 
Input/Output non possono essere impie- 
gate in questa versione di base del compu- 
ter per giochi TV). 

Istruzioni "Arithmetic" 
Sebbene il computer non sia normalmente 
impiegato per fare delle somme. le cosid- 
dette istruzioni aritmetiche sono assai utili. 

WC non e impostato, le informazioni 
Carry oppure Borrow sono ignorate, in 
pratica il sisteraa delto ha dimostrato di 
essere piu utile! 
II bit Inter-Digit Carry (IDC); questo da 
le informazioni Carry oppure Borrow 
che si applicano tra i quattro bit inferiori 
e i quattro superior! nel registro.impiega- 
to. 
Questa informazione puo essere ignora- 
ta quando si lavora con raritmetica bi- 
naria, ma pub essere essenziale allorche 
si effettuano calcoli decimali. 
II bit Overflow (OVF); siccome si posso- 
no interpretare dei numeri grandi (piu 
grandi di 7F) come numeri negatici. si 
puo averc un risultato erroneo in una ad- 
dizione. 
Per escmpio, 70 + 28 puo dare il risultato 
di 98. ma cio e equivalente ad un numero 

(3) 

Glocando con il TV-Games.. 

mi sono divcrtito 

Lo scorso mese, abbiamo 
esaminato i prlncipi fondamentali 
del computer per TV Games, ed 
abbiamo discusso le istruzioni 
piii Importanti. In questo 
secondo articolo, daremo 
un'occhiata piii profonda at resto 
del gruppo d'istruzionl, 
splegheremo alcune astuzle utili 
di programmazione ed 
elencheremo alcune utili routines 
disponiblll nel software "monitor" 
esistente. 
In questo momento, noi abbiamo 
una mezza dozzina di Idee, e 
speriamo di poterle riportare 
sulle note ESS In un future non 
troppo lontano! 

Come si vedc nella tavola 8, vi e un gruppo 
completo di istruzioni per addizionarc o 
sottrarre; I'unica altra istruzionc di questo 
gruppo c la "aggiustamenlo decimale del 
registro" (DAR). 
Sia le addizioni che le sottrazioni sono 
semplicissime: 03 + 05 = 8; 19 02 = 17; 
28 + 13 = 3B; e cosi via. II calcolo e effet- 
luato in binario ad 8 bit ed i numeri negali- 
vi sono i due complementi, cosicchd il 
calcolo esadccimale sia valido. 
Come risultato di quest! calcoli, ire bit nel 
Program Status Lower possono essere im- 
poslati o resettati: 
- II bit Carry/Borrow (C): per essere preci- 

si, questo deve essere portato a I tramile 
Paddizione che genera la presa in carlca. 
ed a 0 con la sottrazione che genera la 
presa in prestito. 
Tuttavia. nella maggioranza dei casi, e 
sufficiente sapere che questo bit deve es- 
sere interpretalo correttamente in ogni 
successiva operazione di addizione e sot- 
trazione, facendosiche i bit "with carry" 
(il bit 3 nel PSL) sia impostato. Se il bit 

negative (- 68). Questo gencre di risulta- 
to ambiguo 6 indicate dal bit di fuori sca- 
lar se si addizionano due numeri positivi, 
o si sottraggono, ed il risultato i "negati- 
vo" il bit OVF e impostato. Ana loga- 
mente, se si ottienc un risultato positivo 
calcolando due numeri negativi. 

E cosi abbiamo detto per Paddizione e la 
sottrazione. 
In pratica, i spesso sufficiente sapere che 
con la cancellazione del bit "WC" si ha un 
calcolo molto piu diretlo e semplice, senza 
inaspettati "carries" o "borrow". 

Registro a regolazlone decimale 
Questa istruzione permette al BCD di tra- 
sformarsi in simboli di grandezza aritmeti- 
ca per essere trascrilti in blocchi di cifre. 
Fin qua, abbiamo proceduto bene senza di 
essi; I'unica volta che sono stati utili (per 
una riduzione del tempo del display sullo 
schermo) e parso piii semplice sottrarre sei 
ad ogni "0 - F crossing" come segue: 

F707 TM1. R7 
9802 BCFR 

Tabella 8 

Arltmetlca 
descrlzione esemplo commentl 
Somma al registro Zero (ADDZI 81 R0: = R1 + R0 
Somma Immediala (ADDI) 84xx xx = datl 
Somma Relativa (ADDR) 88yy yy = aostiluzione 
Somma Assoluta (ADDA) SCzzzz zzzz = Indirlzzo 
Sottrazione dal registro Zero (SUBZI Al R0: = R0- R1 
Sottrazione Immediala ISUBI) A4xx xx = datl 
Sottrazione Relativa (SUBR) ASyy yy = sostituzione 
Sottrazione Assoluta (SUBA) ACzzzz zzzz = indirlzzo 
Registro ad Aggiustamenlo (DAR) 94 

Decimale 



' 

. 

■ 
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A706 
ecc. 

SUBI, R7 

Logfca 
II gruppo delle istruzioni include lo AND. 
lo inclusive OR (lOR) e lo exclusive Or 
(EOR). come si vede nel sommario della 
Tabella 9. Le corrispondenli operazioni lo- 
giche sono date nella Tabella 10: perun'ap- 
plicazione piii pralica, e piu facile descrive- 
re gli effetti a parole: 

AND 
Una istruzione AND provoca la compara- 
zione Ira due gruppi di bit; nel risultato, so- 
lo quei bit che hanno il valore logico I 
possono esscrc I in cntrambe i gruppi ori- 
ginal). Questo genere d'istruzione puo 
quindi essere impicgato come "data mask". 
Per csempio, si consideri che qualche tipo 
di ritardo nella routine o "clock" sia con- 
tato in R3, e che Ire degli ultimi bit signifi- 
canli siano impicgati per determinarc il 
colore dello schermo. Cio puo essere otte- 
nulo come segue: 

03 LODZ. R3 
4407 ANDI. R0 
8408 ADDI, R0 
CC1FC6 STRA.R0 

Dopo "aver eliminate dallo schermo" i 
cinque bit piu alii per mezzo delPistruzionc 
AND. si aggiungc il bit "Background ena- 
ble" ed il risultato c posto nel PV1. 

PHILIPS 

IHOeMMMflBlE VIDEO INTtHrnCt . PVU 2m 

PHILIPS 

microprocessor 

2650 

j 

O. 

Inclusive OR 
Ancora una volta, due gruppi di otto bits 
sono sottoposti alia comparazionc; in que- 
sto caso. tuttavia, tutii i bit sono nella logi- 
ca I in ciascuno dei due gruppi, ed il 
risultato deve essere I. 
Un altro sistema per giungere a cib e dire 
che solo quei bits che hanno la logica 0 nel 
risultato. erano 0 in ambedue i gruppi ori- 
ginali. 
Si ha una "data mask" complementare. in 
altre parole! 
Sia le istruzioni AND che I OR possono an- 
che essere impiegate per il set o il reset di 
uno o piii gruppi di otto bits, senza incidere 
sugli altri. Nciresempioespostoprima, per 
dire, se il contenuto di R3 doveva essere 
impiegalo sia per lo schermo che per il co- 
lore, si aveva; 

03 LODZ. R3 
6408 IOR1, R0 
CCIFC6 STRA.R0 

L'islruzione Or inclusa d addizionala per 
essere certi che il bit Background enable sia 
sempre presente. 

Exclusive Or 
Un p6 a differenza della sua funzione "lo- 
gica", questa istruzione puo essere impie- 
gata come "inverter seleltivo", Se noi 
prendiamo un gruppo di 8 bits come nei 
dali originali, e I'exor 6 nel secondo grup- 
po, il risultato deve essere I'inversione di 
qualcuno dei bit del primo gruppo. come e 
specificato nel secondo gruppo. 
Molto complicato? Beh, non realmente. 
Ciascun bit in un gruppo manifesta cosa 
succede al suo corrispondente neU'altro: se 
vi e una logica 1, il corrispondente e inver- 

Tabella 9 

descrizlone 
AND al reglstro Zero (ANDZI 
AND Immedlalo (ANDI) 
AND Relative (ANDRI 
AND Assolulo (ANDA) 
Or Inclusivo al reglstro Zero (IORZI 
Or Inclusive Immedlalo (IORI) 
Or Inclusivo Relativo (IORR) 
Or Inclusivo Assoluto IIORA) 
Or Escluslvo al reglstro Zero (EORZ) 
Or Escluslvo Immediato (EORI) 
Or Escluslvo Relativo (EORR) 
Or Escluslvo Assoluto (EORA) 

so; se vi e una logica 0, il bit corrispondente 
neU'altro gruppo rimane com'e, 
Qualche esempio. Consideriamo che il 
"data" (come dire uno dei due gruppi di 8 
bits) sia FF in tutti i casi: I III 1111. 
"EOR, FF" inverte tutti i bit, dando un ri- 
sultato di 00. Analogamente, "EOR, CO" 
inverte i-primi due bits (CO = 1100 0000), 
ed in tal modo il risultato sara 0011 1111 = 
3F. 
Ed ecco infine un esempio piu pratico. Co- 

siijnotics 

Bignotics 

comment! 
R ^ R0 
xx - datl 
yy = sosliluzione 
zzzz = Indlrlzzo 

61 
64xx xx = datl 
68yy yy = sostiluzione 
6Czzzz zzzz = Indlrlzzo 
21 
24xx xx = datl 
28yv yy = sor.tituzlone 
2Czzzz zzzz = Indlrlzzo 

me abbiamo detto lo scorso mese. scorren- 
do una colonna della lestiera, si ha sempre 
la logica 1 per i quattro bits meno signifi- 
canti. II tasto "C", per esempio (indirizzo 
di colonna 1E8A) e decodificalo in 8F. 
Questo dato che non interessa puo essere 
tolto come segue: 
0CIE8A LODA, R0 
240F EORI. R0 
E da notare che e giusto e facile (percio piii 
"logico") in questo caso, impiegare una 

Logics 
esempio 
41 
44xx 
48yy 
4Czzzz 



4-20 — elektor aprlle 1980 glocando con li TV-Games... 

Tabella 10 

Operazlonl loglche 

Le operazioni logiche Iraltano ciascuna corrispondenle coppia 
di bit nel due specificali data bytes ad 8 bit, in relazione alia ta- 
bella della verita che segue: 

AND 

IOR 

EOR 

Bit A (0 ... 7) Bit B (0 ... 7) Risultal 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Esempl 
Negli esempl che seguono, 
considera che siano OF. 
'ANDI, R0, 33'(4433); datoA = 

dato B = 
rlsultato - 

MORI, R0, 33' (6433): dato A = 

dati originall nel registro zero, si 

0F 
33 
03 
0F 

■EORI, R0, 33' (2433): 

dato B = 33 
rlsultato = 3F 

dato A = 0F 
dato B = 33 

rlsultato = 3C 

0000 1111 
0011 0011 
0000 0011 
0000 1111 
0011 0011 
0011 1111 
0000 1111 
0011 0011 
0011 1100 

E da nolare che lutte e Ire le operazioni loglche possono anche 
essere considerate delle operazioni "bit-mask". Dopo unaope- 
razione AND, solo quel bit che 6 nei dall originall (dato A) rima- 
ne alia logics 1 speclllcata dagli uno nel bit mask (dati B). 
Contrarlamente, dopo ognl Istruzlone Or inclusivo, solo quei 
bits che sono compresl nel dati A rlmangono alia loglca 0 che 6 
specificalo "di Interesse" per gli zerl nel dato B. Infine, unaope- 
razione di Or esclusivo provoca I'lnverslone del bit nei dall B ed 
In tal modo si ha la corrlspondenza con I dati B. 

istruzione AND sulla lavola dei dati; "AN- 
DI F0" produce lo stesso risultato. 

Rotazione 
Le istruzioni "Rotate Register Right" e 
"Rotate Register Left" producono esatta- 
mente quanto segue: i dati in tin registro 
specifico sono spostati di un posto alia de- 
stra o alia sinistra, rispettivamente. Se il bit 
"With Carry" nel PSL e resellato, il dato 
scorrera intorno all'anello, fuori da un li- 
mite e dentro all'altro. Quando s'imposta 
il bit WC, tultavia, le cose divengono un 
pochino piii complicate: entrano in gioco i 
bits "Carry" ed "Interdigit Carry". Fortu- 
natamente, non vi e la necessity di trattare 
la questione dettagliatamente: la figura 2 
illustra tutle le possibility! 

Astuzie e sistemini 
Qui inizia il divertimento! Quando si lavo- 
ra attorno ad un computer per giochi, e si 
studia il software del monitor, per esem- 
pio, e possibile scoprire diversi "trucchet- 
ti" molto utili per programmare. I pro- 
grammatori espcrti ci hanno assicurato 
che si tratta di "giochetti" conosciuti, ma 
senza dubbio vi saranno dei leltori che non 
li conoscono ... 

EORZ, R0 
Nel linguaggio della macchina: "20", 1 dati 

.nel registro zero sono portali per via exor 
all'ingresso dei dati del registro zero; ci6 si- 
gnifica che sc un bit i nella logica I e inver- 
tito, ma ogni logica 0 i lasciata cosi. II 
risultato? 00 nel registro 0! II vantaggio e 
che I'istruzione e piu corta di un bit deH'c- 
quivalente "0400", per LODI, R0. 

iohz, no 
Questa istruzione ("60" nel linguaggio del- 
la macchina) non ha effetto nei dati del re- 
gistro zero, Tuttavia, si esegue una opera- 
zione, anche se non ha effetti pratici, ed in 
tal modo i bits del Condition Code sono 
posti in accordo con i dati nel R0 : 01 per 
"positivo", 00 per "zero" e 10 per"ncgati- 
vo". 
Molllpllcazlone e division© 
Ruotare i dati nel registro di un posto a si- 
nistra. e equivalente a molliplicare per due 
(stando attenti che non inlervenga il fuori- 
scala, ma e possibile far la prova relativa), 
Analogamente, anche lo spostamento sul- 
la destra e una divisione. Come si fa a mol- 
liplicare per ire? Nessun problema: 

CI STRZ, R1 
DI RRL, Rl 
81 ADDZ, Rl 

Lavoro ultimato. 
I dati original!, nel registro zero, sono co- 
piati nel registro uno; dopo la moltiplica- 
zione per due. sono aggiunti ai dati ori- 
ginal! nel registro zero, 

LODI Improwlsato 
Nel corso di un programma, e spesso ne- 
cessario richiamare certi dati ad intcrvalli 
regolari. Per esempio, la posizione oriz- 
zontale di un oggetto pud dover essere mo- 
dificata impiegando la tastiera. Una volta 

che i nuovi dati siano immcssi nel PVI, e 
possibile lasciarveli indefinitivamenle e la 
posizione orizzonlale resta immutata. T ut- 
tavia, la faccenda scomoda i che questa 
posizione non puo essere letta tramite il 
PVI quando si richiede un aggiornamento 
della posizione, 
L'unica soluzione e prendcre nota dei dati 
del PVI tramite Paccumulo di alcuni punti 
nella memoria "normale". 
Nel momento in cui si vuole rivedere una 
posizione. i dati presenti sono ricavati da 
questa memoria "improvvisata", rinnova- 
ti. ed i nuovi dati sono immessi nel PVI e 
nella memoria del tipo detto. 
In luttocid non vi e nulla di nuovo. Tutta- 
via, in pralica una piccola astuzia si dimo- 
stra pratica. Poiche il programma e posto 
in una memoria ad accesso casuale, non vi 
e nulla da fermare se si modificano le istru- 
zioni nel corso del programma. Se conside- 
riamo, per esempio, che i dati del registro 
uno debbano essere aggiunti a quelli della 
posizione orizzonlale, cid pud essere otte- 
nuto come segue: 

0400 LODI, R0 

81 ADDZ. Rl 
C87C STRR, RO 
CCIFCA STRA,R0 

La scconda pane deH'istruzione Carico 
Immediate, i impiegata come "scratch", 
cosicche i dati della posizione orizzonlale 
esistente siano caricali nello R0 quando e 
claborata la prima istruzione. 
Di seguito sono aggiunti i dati in Rl, e le 
nuove informazioni relative alia posizione 
sono nuovamenle posle nello "scratch". 
Per finire, le stesse nuove informazioni, so- 
no trasferite al PVI. 
Comparando questo tipo di routine ad una 
piu "normale" con I'ingresso 08C0, si pud 
dire, per la memoria scratchpad: 

0C08C0 LODA, R0 
81 ADDZ, Rl 
CC08C0 STRA, R0 
CCIFCA STRA,R0 

08C0 = scratch 
Ammettendo che la lerza istruzione sia so- 
stituita dalla versione "Store Relative Indi- 
rect" (C8FB, lanlo per essere precisi), la 
routine e notevolmentc piii lunga di quella 
descritta. 
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DC 

7 6 5 4 3 2 1 0 

RUOTA IL REGISTRO A DESTRA CON IL CARRY 

□ 

Fdc] (IMMUTATO) 

7 6 5 4 3 2 1 0 

RUOTA IL REGISTRO A DESTRA SENZA IL CARRY 

7 6 5 4 3 2 1 0 
RUOTA IL REGISTRO A SINISTRA CON IL CARRY 

□ 

IDCl (IMMUTATO) 

(IMMUTATO) 
7 6 5 4 3 2 1 0 

RUOTA IL REGISTRO A SINISTRA SENZA IL CARRY 

La modlllca deH'Absoluto address 
II gioehino descritlo in precedenza, puo es- 
sere usato per modificare un absolute ad- 
dress come e necessario nel corso di un 
programma, II programma della figura di 
prova nella nuova registrazione ESS, per 
esempio, impiega il sistema di caricare una 
successione di vari dati nel PV1. La corri- 
spondenle sezione del programma (con 
piccole modifiche per ottenere risultati piii 
interessanti) e riporlata nella Tabella 11. 
Durante ogni passaggio atlraverso il loop, 
la sequenza che viene dopo e presa in cari- 
ca. In primo luogo, il secondo byte dell'in- 
dirizzo assoluto desiderate e riportato nel 
"data store" ("LODA, 1-R1") ed accumu- 
lata nell'indirizzo 09D5, come dire il terzo 
byte dell'istruzione STRA. In seguito, il 
dato e recuperato (si tratta della seconda 
istruzione LODA, i-Rl)eposto nel PVI al- 
Pindirizzo correntemente specificato. E da 
notare che questo indirizzo non e 1F00, 
senza relazioni circa quello che il listing di- 

1DC 

-EH 

ce: " 1 Fxx" sarebbe piu giusto ove xx e I'in- 
dirizzo dei dati ricavato dalle istruzioni del 
primo LODA, I-RI. 
Vi sono, ovviamente. variazioni di ogni 
sorta sullo stesso principio. II tema da rea- 
lizzare e che puo essere utilissimo e modifi- 
care le istruzioni nel corso di un program- 
ma. Tenendo conto di cio, gli esempi prati- 
ci possono essere trovati regolarmente 
mentre si sviluppa il programma! 

L'impiego delle monitor routines 
II software complete per il monitor e accu- 
mulato nella ROM, ed in lal mode non vi e 
possibility di modificarlo. Tuttavia, e por- 
tato ai normali accessi di mcmoria, cosic- 
che non vi e nulla da fermare mentre si 
usano le subroutines del monitor come 
parti di un programma differente. In molti 
casi. Tunica restrizionc e che la routine del 
monitor deve terminare con una istruzione 
di ritorno incondizionata (RETC, UN = 
\1). 
In piii, il dato iniziale talvolta deve essere 
impostalo correttamente prima d'iniziare 
la routine del monitor. 
Tuttavia, anche con quests restrizioni, noi 
abbiamo scritto una lista parecchio estesa 
di subroutines utilizzabili. Alcune sono 
state provate in pratica; il resto e a livcllo di 
possibility di ulilizzo teorico. 

Controllo alia lasllera 
Un controllo complete alia tastiera, che in- 
cluda gli errori di contatlo e la reiezione al- 
ia doppia baltitura erronea; si inizia eon 
Tindirizzo 0181. 
Quando e impostato. impiega il registro 
basso. Se cio escomodo, la routine pub ini- 
ziare con Tindirizzo 0183 prima di effettua- 
rc il clear per il bit "With Carry" e il 
"Carry" nel Program Status Lower. 
Vi sono da notare due punti ulteriori: la 
routine pub essere ripetuta due volte in 
successione (preferibilmente in modo con- 
seculivo, impiegando il bit VRLE); in piii 
la posizione di mcmoria 089F deve essere 
sottoposta a clear ancora prima dello scan 
iniziale. Una routine completa e esposta 
nella Tabella 12. Dopo aver effeltuato il 

■ 

Pi 

M 
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Taballa 11 

09C7 7620 PPSU, II 
09C9 056E LODI. Rl 
09CB ►•0D49E2 LODA, I-R1 
090 E 0805 STRR,R0 
09 DO 0D49E2 LODA, I-R1 
09D3 CC1F00 STRA, RO 
0906 5973 BRNR, Rl 
09D8 ►GC1E88 LODA. RO 
09DB F420 TMI, RO 
09DD 1-9879 BCFR 
09DF 1F0000 BCTA, UN 

09E2 50 00 data-address 
09E4 50 10 data-address 
09E6 50 20 data-address 
09E8 50 40 data-address 
09EA FE OD data-address 
09EC FE ID data-address 
09EE FE 2D data-address 
09 F0 FE 4D data-address 
09F2 22 OA data-address 
09F4 421A data-address 
09F6 62 2A data-address 
09F8 82 4A data-address 
09F A AA 00 data-address 
09FC 09 01 data-address 
09FE 09 02 data-address 
OA00 19 06 data-address 
0AO2 00 00 data-address 
0A04 00 01 data-address 
0AO6 00 02 data-address 
0A08 74 03 data-address 
0A0A 44 04 data-address 
0A0C 74 05 data-address 
0A0E 44 06 data-address 
OA10 44 07 data-address 
0A12 77 08 data-addiass 
0A14 00 09 data-address 
0A16 00 10 data-address 
0A18 00 11 data-address 
0A1 A 00 12 data-address 
0A1C 75 13 data-address 
0A1E 45 14 data-address 
0A20 76 15 data-address 
0A22 45 16 data-address 
0A24 45 17 data-address 
0A26 75 18 data-address 
0A28 00 19 data-address 
0A2A 00 20 data-address 
0A2C 90 21 data-address 
0A2E 00 22 data-address 
OA30 77 23 data-address 
0A32 25 24 data-address 
0A34 25 25 data-address 
0A36 25 26 data-address 
0A38 25 27 data-address 
0A3A 27 28 data-address 
0A3C 00 29 data-address 
0A3E 00 40 data-address 
0A40 00 41 data-address 
0A42 00 42 data-address 
0A44 70 43 data-address 
0A46 50 44 data-address 
0A48 60 45 data-address 
0A4A 50 46 data-address 
0A4C 50 47 data-address 
0A4E 50 48 data-address 
0A50 00 49 data-address 

(indirizzo) 

(dato) 
(09D5 - scratch! 

Ritorno al monitore 
se "PC" 

VC1 ...4 

VODI ,. .4 

HC 1 , . ,4 

dlmensione 

colore 

FORMA 1 

FORMA 2 

FORMA 3 

FORMA 4 

Indirizzo dl Inizio 09C7- II ritorno al monitor si etfettua con II tasto PC, 

preset ed aver iniziato la routine con "al- 
tendere per il VRLE", il primo scan richie- 
sto e; "SFOISS BSTA, UN". 
Dopo lo scan, i due bits piii alti in R1. indi- 
cano lo "scan status". Se il bit 6 e nella lo- 
gica I, si ha i primo scan e ne serve uno 
successive; il programma lorna alia routi- 
ne "attendere per VRLE". Dopo il secon- 
do scan il bit 6 e nella logica 0 ed il bit 7 
indica se un tasto e stato azionato durante i 
due scans: in caso positive si avra uno, e se 
nessuno dei due tasti e stato premuto appa- 
rira zero. E da notare che "il tasto aziona- 
to" (il bit 7eallostato l)corrisponde ad un 
numero negalivo, cosicche la condizione 
del codice e portata a 10. 
Una ulteriore possibilita. non impiegata in 
questa routine, e resettare solo il bit 7 al- 
I'indirizzo 089F. II bit 5 in Rl indichera 
quindi se vi e un tasto premuto. 
Per continuare con la routine esposta nella 
Tabella 12, dopo il secOndo scan (raggiun- 
gendo I'indirizzo 0FE6, in altrc parole) i 
cinque bits piii bassi in RI danno il numero 
del tasto impiegato, II numero corrispon- 
dente esadecimale ^ elencalo nella figura 
3a; I'indicazione nell'angolo in alto a de- 
stra corrisponde all'indicazione per il tasto 
suggerita per la routine del monitor. Si de- 
ve notare che questi numcri sono validi so- 
lo se il bit 7 in R1 ^ alia logica I, come e 
stale dello prima; altrimenli, appare uno 
00 ammettendo che il dato neU'indirizzo 
089F sia cancellato, oppure si ha il codice 
precedente se 6 resettato solo il bit 7. 
Questi codici per i tasti sono ideali in molle 
applicazioni, 
Sono particolarmcnte utili vislo che i quat- 
tro bits piii bassi sono identici nella mag- 
gioranza delle tasliere, e che il quinto bit 
indica quale tasto 6 stato impiegato. 
Tuttavia, in certi casi, un codice alternati- 
vo i piii facilmenle utilizzabile, c questo e 
oltenuto dalla seconda parte della routine 
(dagli indirizzi 0FE6 sino a 0FF5). II codi- 
ce trasporto per i tasti mostrato nella figu- 
ra 3b pub essere trasferito ncl registro 0. 
Questo codice ha diversi vanlaggi. Per i 
"tasti dei numeri" i dati semplicemente 
corrispondono al numero del leslo. 
Tulti gli altri tasti sono distinli dal fatto 
che il bit 7 e nella logica 1; in piu, il bit 6 d 
alia logica 1 per i tasti"+" e "—" solamen- 
te. Similmente il bit 5 identifica unicamen- 
le i tasti RCAS e WCAS. L'unico svantag- 
gio i che il controllo superiore (UC) ed il 
controllo inferiore (LC) con i tasti di reset 
(gli ultimi, solo se i tasti sono collegali co- 
me parti della lastiera generica) sono tutli 
traslali come 80. poiche non sono impiega- 
ti nella routine del monitor. 
Infine, una subroutine addizionale che im- 
piega la routine di scan della tastiera, e in- 
clusa dall'indirizzo 0FF6 nella situazione 
"attendere per il rilascio del tasto". Questa 
routine ripele semplicemente lo scan dei 
tasti sino a che non si ottiene I'indicazione 
"30" per "nessun tasto". 

Alcune plccole routine! 
Dopo la trattazione eslesa sulle routines di 
scan della tastiera. possiamo vedere come 
diversivo, probabilmente benvenuto, alcu- 
ne piccole subroutines. 
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Taballa 12 

OFoa 28 EORZ, R0 
0FD1 CC089F STRA, R0 presellati per 
0FD4 7712 PPSL, RS. COM il keyscan 
0FD6 7509 CPSL, WC, C 
0FD8 •"HJCIFCB LODA, R0 
0FDB F440 TMI. RO attendere per 
0FDD LgsTg BCFR il VRLE 
0FDF 3F0183 BSTA, UN Gosub Keyscan 
0FE2 F540 TMI, Rl rlpetere se 6 il 
0FE4 —1872 BCTR primo scan 
0FE6 01 LODZ, Rl 
0FE7 —1A05 BCTR 
0FE9 0430 LODI, R0 caricare "30" 
0FEB 7510 CPSL, RS se nessun tasto, 
0FED 17 RETC, UN altrlmenll 
0FEE U-451F ANDI, Rl caricare II codlce 
0FF0 0D6122 LODA, I/R1 translate ed 
0FF3 7510 CPSL. RS effettuare il rilorno 
0FF5 17 RETC, UN 
0FF6 -♦-3B58 BSTR, UN (Keyscan nessun 
0FF8 F430 TMI, R0 tasto) 
0FFA — 987A BCFR 
0FFC 17 RETC, UN rltorno 
Regislri impiegati, RO, Rl', R2', R3'; 

elletluare lo scan 
del I a 
tastiera e 
decodilicare 

attendere che II 
tasto sla rilasclato 
ed elleltuare II 
rilorno 

Llvalli dl subroutines impiegati:2 per II "keyboard scan" 
3 per II "wait lor key release" 

// Clear dupllca 
L'isiruzione "3F009E" (BSTA, UN,009E) 
fa si che lo EE possa essere caricato in uno 
dci quattro "vertical olfsel duplicate", indi- 
rizzi; IFOD, 1F1D. IF2De IF4D. II risul- 
talo e che solo i simboli di base appaiono 
sullo schermo, senza alcun duplicato. 
Alternativamente, ogni altro vertical offset 
desiderato puo essere caricato duranle il 
primo immagazzinamento nello R0, inizia 
quindi la subroutine all'indirizzo OOAO. 
In questa routine s'impiega solo il registro 
zero. 

In cance/laziane degli aggelli 
I dati che detcrminano la forma degli og- 
getli possono essere cancellati portando00 
a tutti gli ingressi tramile 1F00 a IF4F. Ci6 
e ottenuto con la subroutine che inizia al- 
I'indirizzo 0I6E. 
Ogni altro dato presente nello R0 (FF per 
dire) puo essere caricato in questi indirizzi 
iniziando la subroutine aU'indirizzo 016F. 
Regislri impiegati: R0 e R2. 

/a divMone del regisiro 
Gli 8 bit in tin regisiro possono essere scrit- 
li come due caratteri esadccimali. Certc 
volte, cicS c utile per separate realmente 
questi due caratteri. Una subroutine che 
parte, I'indirizzo 035E. divide i dati in Rl. 
Sc i dati original! in qucsto regisiro erano 
"XY", la subroutine deve lasciare "0Y" 
nello Rl e caricare "OX" nello R0. 

routines per portare il testa sul display 
Vi sono, ed e ovvio, mollc allre piccole su- 
broutine disponibili ncl software del moni- 
tor. Tuttavia, molle di qucste sono in 
rclazione diretta eon le routines del display 
del testo. ed in modoi facile tratlarle come 
gruppi separati. 

per iniuure il PV! 
Questa subroutine (che inizia all'indirizzo 
0161)presettail PVI peril display del testo. 
Ua gli effelti segucnti: 
- misura 2 deH'oggetlo ("A" nello IFCO); 
- colore giusto (oggelto giallo, schermo 

blu); 
- 00 nello 1FC3 (form/pos); 

3 

- suono spento; 
- score disabilitato ("AA" nello IFC8 e 

nello IFC9); 
- cancellazionc deH'oggelto ("00" nello 

IF00 ... IF4F). 
E da notare che tutti i dati di posizione de- 
gli oggelti sono porlali a 00 da questa rou- 
tine! In piit i dati di fondo non sono 
cancellati; il background e semplicemente 
reso "invisibile" colorando identicamente 
lo schermo. 
Registri impiegati: R0, Rl. R2. 

Dati del messaggl 
Quando si scrive tin testo sullo schermo. e 
necessario ovviamenlc imposture un gran 
numero di dati nell'area del "formato og- 
gelto" del PVI. 
I'oriunatamenie. divcrsi caratteri sono pre- 
programmati nel software del monitor, co- 
me sono elcncati nella Tabellal3. I primi 
28 (sino al segno "x" incluso) sono dclibe- 

ratamenle programmati; il resto e "acci- 
dentale". Uno scan complcto di tutti i 
caratteri e di altre forme, che pud essere ot- 
tenuto in questo modo, e incluso come una 
dellc routines nella Colonna 2 nel disco 
ESS 006. 
Per ottenere una linea di testo sullo scher- 
mo, ilcodicedcrivalodallaTabella 13 deve 
essere caricato negli indirizzi 0890 ... 0897: 
otto caratteri in tutto di ciascuna linea. Se 
si vogliono ottenere degli spazi, si deve im- 
magazzinare il codicc "17" negli indirizzi 
corrispondenli. 
In alcuni casi, pud essere utile immagazzi- 
nare 8 spazi, quindi immagazzinare il ca- 
rallere o i due caratteri richiesti, Vi i una 
subroutine per fare cid, che inizia all'indi- 
rizzo 02D9; impiega R0 e R2. 
Un esempio di programma pud servirc a 
chiarire i punti tratlati nel complesso. La 
routine data nella Tabella 14 (derivata dal- 
la Tabella 7 deirarlicolodclloscorso mese) 

Slslema 
last I 

tastiera 
a sinistra 

tastiera 
a destra 

UC 
0F 

RCAS 
03 

WCAS 
07 

C 
0B 

D 
13 

E 
17 

F 
IB 

STRT 
0E 

BP 
02 

REG 
06 

8 
OA 

9 
12 

A 
16 

B 
1A 

LC 
0D 

PC 
01 

MEM 
05 

4 
09 

5 
11 

6 
15 

7 
19 

RESET 
OC" 00 

♦ 
04 

4 
08 

1 
10 

2 
14 

3 
18 

■' 6 da notare che questo codice 6 ottenuto solamenle se questi 

|-i Slslema 
last! 

tastiera 
a sinistra 

UC 
80 

STRT 
8A 

LC 
80 

RESET 
80* 

tastiera 
a destra 

RCAS 
90 

WCAS 
93 

C 
0C 

BP 
84 

REG 
87 

8 
08 

PC 
8D 

MEM 
81 

4 
04 

CO 
+ 

E0 
• 

04 

D 
0D 

E 
0E 

F 
OF 

9 
09 

A 
OA 

B 
0B 

5 
05 

6 
06 

7 
07 

1 
01 

2 
02 

3 
03 

34 = nessun tasto premuto 
" vedi la nola In ligura 3a 
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produce un display completo dei caratteri 
piu utili. 
Dope I'usuale istruzione "interrupt inhi- 
bit", il primo passo e iniziare il PVI come e 
stato detlo prima: "3F0I61". 
In seguito R3 ed RI sono presettali. per un 

Tabslla 13 

caratlere codice caratiere codice carattere codice carattere code 
0 00 A 0A P 14 ? 5F 
1 01 b 0B r 15 8A 
2 02 C 0C = 16 n (11 AA 
3 03 d 0D spazio 17 1 BB 
4 04 E 0E + 18 T BC 
5 05 F OF — 19 1 DF 
6 06 G 10 1A : (2) E6 
7 07 L 11 X IB • F7 
8 08 1 12 I (31 A2 
9 09 n 13 

numero tolale di caratteri (42 = 2A) ed il 
numero di caratteri per linca (07) rispetti- 
vamente; il codice desiderato perilcaralte- 
re c impostato daH'indirizzo 0930, 
La routine "carica 8 spazi" e inclusa nel 
nuovo passo ("3F02D9). 
None stretlamenlc necessaria in questo ca- 
so (si sono gii) caricati sette caratteri per 
ogni linea. ed uno spazio in piii pud esscre 
aggiunto t'acilmente) ma serve per illustra- 
re il principio. 1 piccoli loop che seguono 
(da 09()C a 0912) trasferiscono la prima li- 
nea dei numeri di codice (dall'indirizzo 
0953) al "message line scratch" (dall'indi- 
rizzo 0890). 
Possiamo ora venire alia successiva su- 
broutine del monitor: 

carico ilella Mtlne 
Questa subroutine del monitor (all'indiriz- 
zo 020E) sposta il codice immesso nel 
"message line scratch" al corrispondente 
"shape data" per i quatlro oggctti, ed im- 
magazzina i risultati in un "display scratch" 
(dall'indirizzo 0800 sino a 088F. per tutle e 
sei le linee!) 
Siccome questa routine impiega quattro 
registri attivi (RO R3), altera il dalo di 
conteggio del carattcre in R3, Una soluzio- 
ne pud essere impiegare I'istruzione "Load 
immediate" nell'indirizzo 0907 come i sta- 
to delto in precedenza. In questo program- 
ma si Usa una soluzione alternaliva; si 
seziona il gruppo di registro superiore pri- 
ma di iniziare con la subroutine. 
II passo successivo e provare quali dei ca- 
ratteri, in lutte le sei linee. sono stati cari- 
cati, Durante tuttocid, non e che il pro- 
gramma vada all'indirizzo 0927 dando 
luogo ad una nuova subroutines; 

In scroll 
Per essere piu precisi, questa subroutine 
(dall'indirizzo 02CF) deve essere messa in 
lista come "scroll and load 8 spaces in Mli- 
ne). Gli effetti che derivano sono i seguen- 
li: 
- lulli i dati relativi al display degli oggetli, 

nel "display scratch" sono spostati in al- 
to di una linea, dalla sesla alia quinla, 
dalla quinta alia quarla e cost via; il dalo 
per prima linea va perso; 

- il codice per "spaziare" (17) e caricato 

Note: 
(1) questo n 6 leggermente piu grande della versione "ulficiale" (codice 13) e lo si vede meglio fra le maiu- 
scole. 
(2) analogamente, questo segno di due punti 6 piu grandedi quello ottenulo con il codice 1 A, che pud es- 
sere impiegato. 
(3) il punto esclamativo d in realtd troppo piccolo, ma purtroppo non vi d una versione migllore ... 
(4) lo 0 (codice 00) pud essere impiegato come leltera O; analogamente, II5 forma un buon S ed il 2 pud 
passare come leltera Z 

Table 14 

0900 7620 PPSU. II 
0902 3F0161 BSTA, UN (cancellazlone/inizio del PVI) 
0905 072A 

-♦■0507 
3F02D9 

LODI, R3 
LODI, R1 
BSTA, UN 

waw / 
0909 (caricare otto spazi) 
090C ^•0F4930 LODA, I-R3 (messline data) 
090 F CD4890 STRA, I-R1 
0912 '—5978 BRNR, Rl 
0914 7710 PPSL, RS 
0916 3F02OE BSTA, UN (caricare la Milne) 
3919 7510 CPSL, RS 
091B  5 BOA BRNR,R3 
0910 ♦■0C1E89 LODA, R0 
0920 F410 TMI. R0 attendere che il tasto "+" si rllasci 
0922 '-1879 BCTR 
0924 IF0038 BCTA,UN rltornare al monitor 
0927 '—♦7710 PPSL, RS 
0929 3F02CF BSTA.UN (scroll) 
092C 7510 CPSL, RS 
092E  1B57 BCTR,UN 

(9930 
0937 
093E 
0945 
094C 
0953 

5F A2 17 8A 17 E6 F7 sesta linea 
02 16 17 18 19 1A IB quinla linea 
AA 13 00 14 15 05 BC quarla linea 
0E 0F 10 12 DF 11 BB terza linea 
07 08 09 0A 0B 0C 0D seconds linea 
00 01 02 03 04 05 06 prima linea 

DATI 

Indlrizzo d'lnizio: 0900 

nelle posizioni del messaggio ad otto li- 
nee. 

Siccome la routine impiega il registro0,1 e 
2. e di nuovo riempita dalle istruzioni del 
register-bank select. Non sarebbe necessa- 
rio, in questo caso visto che I'unico dalo di 
registro che deve essere conservato e R3. 
ma ancora una volta il tutto e incluso per 
illustrare il principio. 
Dopo questa routine, il programma rico- 
mincia con I'indirizzo 0907, per caricare la 
riga successiva. 
Una volta che tutte le sei linee sono carica- 
te, I'istruzione di andare all'indirizzo09IB 
non pud essere eseguita; i dati in R3 sono 
ora a zero. Un programma comunc finisce 
cosi: 

- altendere per il rilascio del tasto il 
programma e iniziato impiegando il ta- 
sto detto, ed il microprocessore e tanto 
veloce che termina il programma prima 
che si lasci andare a riposo il tasto! 

- riportare il monitor aH'indirizzo 0038. 

Questo comando trasferisce il controllo 
al programma del monitor in modo tale 
che si prenda cura di far vedere il testo 
sullo schermo, pur senza scrivere un 
messaggio qualunque proprio! 

Nella maggioranza dei casi. tuttavia, que- 
sta semplice procedura puo non essere pos- 
sibile. Per ottcnere sullo schermo il mes- 
saggio serve una successiva subroutine: 

rnoslra sei linee 
Delle sei linee sullo schermo, ciascuna con- 
siste di tutti e quattro gli oggetli; le linee da 
2 a 6 sono in realta dei duplicati, owia- 
mente. 
Per ottenere il testo desiderate sullo scher- 
mo, occorre ricavare i dati per la forma 
deH'oggetio, per ciascuna linea. dal display 
scratch nel momento corretto, ed e neces- 
sario immagazzinarle nelle aree di forma 
dell'oggetto nel PVI. 
La subroutine che esegue tultocio inizia al- 
l'indirizzo 0055; impiega i registri R0, Rl 
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ed R2. Per ottenere un corretto display, il 
bit "COM" nel PSL deve essere impiegato 
(istruzione; 7702 = PPSL, COM). 
In piu, il controllo deve essere trasferilo a 
quesla routine alia fine di ciascun quadro; 
il ritorno dalla subroutine non avviene pri- 
ma che siano mostrate le sei linee. Cio si- 
gnifica che tutti i programmisuccessivio le 
altre routines possono essere eseguite ap- 
pena prima o durante la "fine del quadro". 
Come illustrazione, il prograinma dalo 
nella Tabella 14 pub essere modifieato in 
accordo con la Tabella 15. Tutti i testi mo- 
strano le routines che ora sono incorporate 
nel program ma. 
Tuttavia, lo svanlaggio e ovvio allorche si 
impiega il tasto PC: inizialmente il monitor 
riprende i dati dal "message line scratch", 
poi effettua lo "scroll" e di seguito aggiun- 
ge la "PC =". Tutto questo non migliora 
certo il display ... 

Possibility d'lnterrompere 
Nello scorso mese, il nostro consiglio ri- 
guardante la "interrupt facility" poleva es- 
sere ridotto a quattro parole: non si deve 
impiegarlo. Tuttavia, noi stessi a voltenon 
seguiamo il nostro consiglio: si veda il pro- 
gramma "space-shoot-out" nella nuova 
rcgistrazione ESS! 
Non che ci considcriamo particolarmcnte 
espcrti in questo campo, ma almeno ora 
noi abbiamo una cerla csperienza per ri- 
pensarci. Due o ire astuzietecniche, in par- 
ticolare: 

Selecting Interrupts 
II PVI genera le richiesle d'inlerruzione 
ogni volta che un oggetto (o duplicato) e 
complete, ed alia fine di ogni quadro. 
Sino a che non i impiegato il bit Intcrrup- 
tor Inhibit nel Program Status Upper, tutle 
questc richieste d'interrompere possono 
essere accettate. Non ha importanza cib 
che causa I'interruzione (I'oggetto 1 com- 
plete? II duplicato 3 complete? La fine del 
quadro? Allro? ...); il risultato deve essere 
lo stesso: il bit d'inibizione deve essere im- 
piegato dal processore; il programma che 
scorre deve essere interrotto, ed il seltore 
che inizia daH'indirizzo 0903 deve essere 
trattato come subroutine. 
Se si assume che ai fini del programma in- 
leressi solo la fine del quadro, tutti gli altri 
comandi possono essere ignorati. Cib non 
e troppo difficile: il bit di "senso" nel PSU 
e allo stato logico 1 alia fine del quadro, co- 
sicche la subroutine intcrrotta all'indirizzo 
0903 pub essere iniziata come segue: 

0903 B480 TPSU, sense 
0905 36 RETE 

Se non e impiegato il sense bit, I'istruzione 
TPSU risulta nella condizione del codice 
10. L'istruzione "return and enable inter- 
rupt" (RETE) e quindi eseguita, terminan- 
do la subroutine interrupt! Solo se il sense 
bit dimoslra d'essere nella logica I. alia fi- 
ne del quadro, la successiva interrupt rou- 
tine pub essere eseguita. 
Usualmente, avviene cosi, perche si tratta 
solamente di un problema secondario, che 
si pub risolvere in un minuto. 
E possibile selezionare una piu nutrita pro- 
cedura di interrupt. 

TatMlla 15 

- si devono cambiare le istruzloni all'indirizzo 0924 come "1F095A" (inuece che 1F0038): 
- si devono aggiungere le seguenti parti del programma: 

attendere per VRLE 
095A ~»-r»-0Cl FCB LODA, R0 
095 D F440 TMI, R0 
095F 1—9879 BCFR 
0961 0C1E88 LODA, R0 
0964 F420 TMI, R0 
0966 1C00O0 BCTA 
0969 7702 PPSL. COM 
096B 3F0055 BCTA, UN 
096E   1B6A BCTR,UN 

ritornare al monitor se "PC" 

vedere 6 linee 

Tabella 16 
0900 
0903 
0905 
0906 
0908 
090A 
09OC 
09OD 
0910 
0912 
0914 
0917 
0919 
091A 
091C 
091F 
0921 
0923 
0925 
0928 
0g2A 
092 D 
092F 
0930 
0931 
0932 
0934 
0935 
0936 
0939 
093C 
093E 
0941 
0944 
0947 
094A 
0940 
094F 
0951 
0954 
0956 

0958 
095A 
0950 
095 F 

1F0958 
8480 
16 
8440 
1808 
7640 
20 
CC089F 

r1B02 
—W7440 

W3F0181 
— 9A38 

01 
451 F 
0D6122 
E4E0 

— 182E 
F480 
1C0O00 
C804 
3F02CF 
0400 
00 
00 
DO 
0608 
82 
CI 

f-0D4961 
CE4890 

1—5 A 78 
3F02OE 

r^OCIESA 
6C1E8C 
6C1E8D 
6C1E8E 
44F0 

-9870 
3F0055 

r»-r»-7420 
L-IBTC 

7620 
3F0161 
7702 

—1873 

BCTA,UN 
TPSU, sense 
RETC 
TPSU, flag 
BCTR 
PPSU, flag 
EORZ, R0 
STRA, R0 
BCTR, UN 
CPSU, flag 
BSTA,UN 
BCFR 
LODZ, R1 
ANDI, R1 
LODA, I/R1 
COM I, R0 
BCTR 
TMI, R0 
BCTA 
STRR,R0 
BCTA, UN 
LODI, R0 
RRL, R0 
RRL, R0 
RRL, R0 
LODI, R2 
ADDZ, R2 
STRZ,R1 
LODA. I-R1 
STIjlA, I-R2 
BRNR, R2 
BSTA. UN 
LODA, R0 
IORA, R0 
IORA, R0 
IORA, R0 
ANDI, R0 
BCFR 
BSTA,UN 
CPSU, II 
BCTR,UN 

PPSU. II 
BSTA, UN 
PPSL, COM 
BCTR, UN 

sola interruzlone verticals 

set/reset del flag on 
quadri alternativl 
scan della tasliera 
routine 

(nessun tasto) 

tradurre II codice del tastl 

se II tasto 6 branch 
ritornare al monitor 
se II tasto di controllo 
oonservare II dato In R0 
ed elfetluare lo scroll 

R0 X 8 

caricare la Milne 

attendere che il tasto si rila- 
scl 

leggere 6 rlghe 
attendere per I'interruzione 

cancellare/lnizlare il PVI 
ed impostare il bit COM 

0961 05 BC 0A 15 BC 17 17 17 dalo 0 
0969 0B 0E 10 12 AA 17 17 17 dato 1 
0971 0A AA0F 0A AA 10 17 17 dalo2 
0979 0D 0E 0B 56 BC 17 17 17 dalo 3 
0981 0E AA0D 17 17 17 17 17 dato 4 
0989 0E 12 AA0D0E 17 17 17 dato 5 
0991 0E AA0D 0E 17 17 17 17 dato6 
0999 0F 12 AA 17 17 17 17 17 dato 7 
09A1 0F 56 AA 17 17 17 17 17 dato 8 
09A9 11 00 11 1717 171717 dato 9 
09B1 05 14 0A 05 05 17 17 17 dato A 
09B9 15 12 10 00 11 0A0D0EdatoB 
09C1 AA 12 0C 0E 17 17 17 17 dalo C 
09C9 0A 0A 15 0D 12 10 17 17 dalo D 
09D1 AA0E BC BC17 17 17 17 daloE 
0909 10 0E AA BC 12 11 0E17datoF 
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Nel programma "space shoot-out" men- 
zionato prima, il programma inizia real- 
mente come segue: 
0900 1F0090B BCTA, UN (al programma 

ptincipale) 
0903 B480 TPSU, sense 
0905 IC0A10 BCTA (alia routine 

d'intcrruzione verticale) 
0908 1F09D5 BCTA. UN (alia routine 

d'inlerruzione dcH'oggetto) 
090B 7620 PPSU. II (il programma 

principale inizia qui) 
In questo caso, se il sense bit e impiegalo, 
la parte condizionale all'indirizzo 0905 e 
escguita, iniziando la interrupt routine del- 
la fine-del-quadro. Altrimenti. questa i- 
stmzione e ignorata e I'estensione che segue 
(incondizionata) inizia la routine interrot- 
ta che completa I'oggetto. 
L'ultima delta inizia con una successiva 
routine di prova; 
09D5 OCII CA LODA, R0 oggcllo 3 
09D8 F 402 TMI. RO complcto? 
()9DA 36 RF:T1; senon, 

rili>rn:i 
II risullato finale e che solo due richieste 
d'intcrruzione possono essere acceltate; 
quclla dclla fine del quadro e quclla del- 
I'oggetto 3 (o del duplicato deU'oggetto 3) 
completato. 
Tutte le interruzioni relative agli altri og- 
gelti o duplicati completi saranno ignora- 
le. 
Quando si prova questo programma, s'in- 
contra un problema. 
Talvolta, la routine della fine di quadro e 
ignorata. Questo crrore i stato individualo 
nel fatlo che un "oggetto 3 completo" pro- 
duce I'interruzione appena prima del qua- 
dro ed inizia la corrispondcnte routine, in 
tal modo si ha un "over-runs" alia fine del 
quadro pcrche non vi i alcuna inlerruzione 
verticale! La soluzione, in questo caso, i 
semplice: essere sicuri che nessun "oggetto 
3 complcto" causi dellc interruzioni prima 
dclla fine del quadro, selezionando una se- 
quenza giusta per i valori del "vertical off- 
set duplicate". 

Abllltazlone dell'lnterrupt 
Un attento sguardo al sellore di program- 
ma dato prima (indirizzi da 0900 a 090B) 
pud condurre ad una sorpresa: I'inizio del 
programma principale (all'indirizzo 090B) 
pud inibirsi con I'impiego deH'interrupt! 
Cid indicherebbe che non si possono accet- 
tare richieste d'inlerruzione, ed allora, a 
qual punto del programma si possono in- 
cludere le routines d'inlerruzione? 
Owiamente, allo stesso punto del pro- 
gramma in cui le inibizioni deH'interrupt 
bit devono essere resettate. Come dire, do- 
po aver impostato tutte lescelte dei dati ini- 
ziali nel PVI ed aver presentato I'intera 
serie di bytes "scratch" nel programma. 
Dopo che I'indirizzo 09D1 e sicuramente 
certo, si inseriscono le due istruzioni che 
seguono: 

Tabella 17 

09DI 7420 CPSU, II 

09D3 1B7C BCTR, UN 

0900 
0903 
0905 
0906 
0908 
09OA 
09OC 
090E 
0910 
0913 
0916 
0918 
091 B 
091E 
0920 
0922 
0924 
0926 
0928 
092A 
092C 
092F 
0931 
0934 
0936 
0939 
093C 
093 F 
0942 
0945 
0948 
094A 
094D 
094F 
0952 
0954 
0957 
0958 
0958 
095D 
095 F 
0961 

0963 

Nola; 

IF0990 
8480 
16 
8440 

[-1804 
7640 

p -1 802 
W440 

—^0D1FCC 
0E1FCD 
C90B 
CE095C 
3F0055 
0702 
0602 
0500 
8440 

r—1802 
0604 

*-0418 
CC096D 
04E0 
CC0984 
04CD 
CC0985 
0E4963 
CC0987 
CC098A 
3F035E 
3F0967 
0498 
CC096D 
040E 
CC0984 
046D 
CC0985 
01 
3F0967 
0500 

- FB4B 
I*- 7420 
L 1B7C 

r 

BCTA,UN 
TPSU, sense 
RETC 
TPSU. flag 
BCTR 
PPSU, flag 
BCTR,UN 
CPSU, flag 
LODA, R1 
LODA. R2 
STRR.R1 
STRA, R1 
BSTA.UN 
LODI, R3 
LODI, R2 
LODI, R1 
TPSU, flag 
BCTR 
LODI, R2 
LODI, R0 
STRA, R0 
LODI, R0 
STRA,R0 
LODI, R0 
STRA, R0 
LODA, I-R2 
STRA, R0 
STRA, R0 
BSTA, UN 
BSTA,UN 
LODI, R0 
STRA,R0 
LODI, R0 
STRA, R0 
LODI. R0 
STRA,R0 
LODZ, R1 
BSTA, UN 
LODI, R1 
BDRR, R3 
CPSU, II 
BCTR,UN 

sola inlerruzione verticale 

II flag sui quadn 
alternati 

oonservare i dati della 
leva di comando 

leggere 6 linee 

dati della leva! (IFCC) 

89 71 41 29 

presetlati per la 
subroutine 

split register 

presetlati per la 
subroutine 

dati della leva dl comando! (IFCD) 

atlendere per I'interruzione 

Indlrlzzo dati 

(continue nella prossima paglna) — 

agli Indirizzi 096D, 0983 e 0985 si possono portare tutte le alternative 
Indicate, II programma modifica queste Istruzioni. se rlchleslol 
SI Inizl con I'indirizzo 0900. 

attendere per 
I'interruzione 

II proccssore, in tal modo, continua ad an- 
dare intorno a queste istruzioni, sino a che 
interviene un comando di interrupt. Dopo- 

diche la routine di interrupt e eseguita (an- 
cora impostando il bit di interrupt auto- 
malicamente); alia fine della routine di 
interrupt, un istruzione di "ritorno" pro- 
voca il salto indietro del processore nel lo- 
op di attesa. 6 da notare che il bit di 
inibizionc dell'interrupt e reseltato nel lo- 
op, ed in tal modo non ha imporlanza se vi 
e una istruzione "normale" di ritorno (di- 
ciamo 17) o una istruzione di ritorno ed 
abilitazione. 
Come illustrazione dell'impiego dell'inter- 
rupt, e esposto un programma nella Tabel- 
la 16. 
Non e facile ottenere gli stessi risullali sen- 
za impiegare questa scorciatoia! 1 dati che 
appaiono per I'indirizzo 0961 corrispon- 
dono ad una serie di sedici parole, una per 
ciascuno dei tasti "numerali". In allre pa- 
role. i dati possono essere ripresi dalla Ta- 
bella 13. E da notare che ciascuna parola 
deve consistere di 8 lettere o meno; se s'im- 
piegano meno di 8 lettere, le posizioni ri- 
manenti su ciascuna linea possono essere 
occupate da spazi (codice 17). 

Leva di comando 
Abbiamo lasciato per ultimo questo argo- 
mento, poich^ non abbiamo questo gran 
che di esperienza con la delta... II principio 
di base e tutlavia semplicissimo. 
Due indirizzi nel PVI. 1 FCC e 1FCD, cor- 
rispondono al movimento a sinistra ed a 
destra, rispettivamente. Quando si e impo- 
stato il flag, la direzione verticale della bar- 
ra e valutata, ed i risultati sono immagaz- 
zinali negli indirizzi corrispeltivi; se il flag 
non £ impostato, vi e I'esplorazione della 
posizione orizzontale. I dati nei due indi- 
rizzatori PVI sono validi solo alia fine del 
quadro, in altre parole quando il bit relati- 
ve al senso e nella logica 1. 

Un valore basso dei dati nell'indirizzo 
IFCC oppure IFCD corrispond sia a "al- 
to" che a "destro", in dipendenza della re- 
golazione del flag durante il quadro prece- 
dente (quando awiene la conversione A- 
D). 
La vera gamma di valori ottenuta da una 
leva rispetto all'altra, varia, sfortunata- 
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0967 
0969 
096B 
096D 
096 F 
0971 
0973 
0974 
0975 
0976 
0978 
0979 
097A 
097D 
097F 
0980 
0981 
0982 
0983 
0985 

0988 
098 B 
098D 
098F 
0990 
0992 
0995 
0997 
0999 
099B 
099D 
099 F 
09 A1 
09A4 
09A6 
09A9 
09AC 
09AE 
09B0 
09B2 
09B4 
09B7 
09 B9 
09BB 
09BD 
09BF 
09C1 

PPSL, RS 
LODI, R3 
TMI. R0 
BCTR/BCFR 
LODI, R3 
ANDI, R0 
STRZ, R2 
RRL, R2 
ADDZ, R2 
LODI, R1 
ADDZ, R1 
STRZ,R2 
LODA, I-R2 
BRNR, R3 
RRL, R0 
RRL, R0 
RRL, R0 
RRL. R0 
ANDI, R0 
STRA/IORA, I/R1 

STRA, I/R1 
BDRR, R1 
CPSL, R5 
RETC.UN 
PPSU, II 
BSTA, UN 
LODI. R0 
STRR,R0 
LODI, R3 
LODI, R2 
LODI, R1 
PPSL. RS 
BSTA, UN 
CPSL. RS 
LODA, I-R2 
STRA, I-R1 
BRNR, R1 
LODI, R0 
STRR,R0 
PPSL, RS 
BSTA,UN 
CPSL, RS 
LODI, R1 
BRNR, R2 
BDRR, R3 
PPSL, COM 
BCTA,UN 

presettare R3 

3 x R0 

impostare R1, R2 

(cancellazione/lnizio del PVI) 
Indlrlzzl presettati 

scroll 

datl della Messllne 

indlrlzzl presettati 

carico della Milne 

09C4 01 0F 0C 00 
09C8 01 0F OC 0C datl del messagglo dl base 09CC 0F 11 OA 10 17 00 OF 0F 
09D4 OF 11 0A 10 17 00 A A 1 7 

mente! Cio indica che non e facile scrivere 
un programma che sia ulilizzabile in tutti i 
casi. 
In pratica, il programma "space shoot- 
out" in una nuova regislrazione ESS deve 
comprendere una routine della valutazio- 
nc della leva di comando ... ma in tal mo- 
do si blocca! II testo inclusocon lespiega- 
zioni delle registrazioni indica come riatti- 
vare il lutto. 
Ovyiamente, questo e uno stato di cose 
mollo insoddisfacente. Tuttavia. vi e una 
soluzione. il programma che appare nella 
Tabella 17 puo essere impiegato sia per 
provare che per "calibrare" le leve di co- 
mando. Questo. legge i dati nei due indiriz- 
zi PVI. sia con il Hag "on" che "off, e 
mostra i risultati sullo schermo come se- 
gue; 

FLAG ON 
I FCC 75 
IFCD AD 
FLAG OFF 
I FCC II 
IFCD 83 

(= orizzontale) 
(= sinistra) 
(= destra) 
(= verticale) 
(= sinistra) 
(= destra) 

I dati che si trovano nei due indirizzi sono 
aggiornati sullo schermo, come si vuole, I 
valori esposti prima (75. AD, 11,83)sono 
appena dcgli esempi, senza una particolare 
indicazionc. 
Sc le leve di comando sono collcgate come 
e dctto nell'arlicolo originale, I'indirizzo 

1 FCC deve corrisponderc allo spostamen- 
lo verso sinistra della barra di comando; il 
"Flag on" deve corrisponderc al movi- 
mento verticale, cd i dati dei valori bassi 
devono essere otlenuti nclle posizioni "tut- 
to in allo" oppure "tutto a destra". Ora, 
una richiesta. Se quei lettori che hanno un 
set di ban e ci vogliono riferire i risultati ot- 
lenuti (sia con le barre cenlrate che nelle 
varie posizioni estreme) potremo avere 
qualche idea circa le tollcranze in gioco. 
Sarebbe interessante anche sapere quale 
valore i ottenulo quando le barre non sono 
collcgate. II nostro prototipo in questo ca- 
so legge "OD". Con questa informazione 
puo essere possibile lavoraresu di una rou- 
tine per una barra "universale". 
In seguito, noi inizieremo a sviluppare un 
programma ulilizzabile! 

Concludendo 
"E questo" di solito e seguito da "fe tutto". 
Praticamenle tutle le nostrc espcrienze, si- 
no al minuto di andare in stampa. sono in- 
cluse in questi due articoli. Se scopriremo 
altre astuzie di programmazione, voi sare- 
le i primi a conoscerle, tuttavia, la nostra 
speranza e che voi stessi possiate iniziare a 
sviluppare i vostri interessanti programmi, 
a vostra misura! 

Errata-Corrige 

Le informazioni dale nei primo ESS per il 
computer per TV Games, o giochi TV. dico- 
no che la velocila " ambient ale" del gioco, 
pud essere modificala cambiando i dati al- 
I'indirizzo 0D02. 
Cid purtroppo e sbaglialo. Si traila dell'in- 
dirizzo 0D20 
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Com'6 possibile effettuare la ricerca a 
lunga distanza sulle onde corte? Perch6 le 
onde medie vanno bene solo per le 
distanze brevi durante 11 giorno? Vi sono 
molti "perch6" connessi alia ricezione ad 
onde corte, e moltl di noi sono all'oscuro 
circa la frequenza da scegliere, I'orario da 
preferire per I'ascolto, e cosa si pub 
sentire. 
Questo articoto sulla ionosfera b stato 
scritto per chiarire alcune perplessitb 
relative all'ascolto delle emission! ad onde 
corte. 

IDSfe 

Tabella 1 
Bande di emlssione 
broadcast in RF 
Frequenza (kHz) 
2300 • 2945 
3200 ■ 3400 
3900 • 4000 
4750 • 5060 
5950 ■ 6200 
7100-7300 
9500 ■ 9775 

11700 - 11975 
15100- 15450 
11700 ■ 1 7900 
21450-21750 
25600 - 26100 

Banda (m) 
120 
90 
75 
60 
49 
41 
31 
25 
19 
16 
13 
11 

Tabella 2 

Bande amatoriall 
Frequenza (MHz) 

1.8-2 
3.5-4 

7-7.3 
14-14.35 
21 - 21.45 
27 - 29.6 

Banda (m) 
160 
80 
40 
20 
15 
10 

Le Gomunicazioni radio a grande distanza, 
sono possibili pcrchii sono rillesse dalla 
ionosfera, una regione deH'atmosfera ter- 
restre che e collocata Ira 90 e 320 km. La 
ionizzazione dclla ionosfera c attribuita al- 
le radiazioni ultraviolelte che provengono 
dal sole. 
La pane ionizzata della ionosfera non e 
una fascia singola, ma e formata da diversi 
strati. 

Lo strato E 
A circa 100 km sulla superfice della terra, 
vi e lo strato utilizzabile piii basso dclla 
ionosfera. lo strato E. Tale strato e tanto 
basso neH'atmosfera. che gli ioni liberi de- 
vono viaggiare per una distanza molto pic- 
cola allo scopo di ricomporsi con un elet- 
trone. In lal modo si forma una particella 
neutra che non rifletle le onde radio. 
Per tale ragione, lo strato E e impiegabile 
durante le ore del giorno ed e piu forte, in 
genere, verso mezzogiorno. 
A1 conlrario, declina al tramonto. 
Un fenomeno che mcrita un p6 d'attenzio- 
ne e lo "strato E sporadico", in genere di 
basso interesse per I'ascoltatore di segnali 
ad onda corta. Lo "E-Sporadico", si rea- 
lizza tramite zone irregolari di ionizzazio- 
ne relali vamente densa. che flultuano nello 
strato E. Queste zone, o "macchie" si for- 
mano in genere nelle region! equatoriali, 
ma nei mesi estivi, si possono anche notare 
nelle zone temperate. Comunque, possono 
apparire in ogni momento. II perche ed il 
percome si formino non e ancora chiaro, 
ed in tal modo, effettuare predizioni sulla 
riflessione dello strato E non e possibile, o 
e virtualmenle impossibile. 
Di base, la distanza di comunicazione tra- 
mite un singolo "salto" sullo strato E, va 
da 650 km a 2000 km vedi la figura 1.1 se- 
gnali generati sono molto forti, ma posso- 

no variare in una vasta gamma. I fenomeni 
di "E-sporadico" sono quelli che usual- 
mentc provocano la ricezione di segnali 
TV a lunga distanza. IITV-DX, di per se e 
un hobby molto inlcressanlc, ma esula da- 
gli scopi di questo articolo. 

Lo strato F 
L'area, o regione o fascia deiralmosfera 
che rappresenta il reale cavallodi battaglia 
per le comunicazioni a lunga distanza, e 
quella denominata F. 
La fascia F si trova a circa 280 km sopra la 
terra. Durante il giorno. tultavia. si divide 
in due zone separate: lo strato Fl e lo stra- 
to F2. Queste sono disposte a circa 225 km 
e a 320 km rispcllivamente, nei giorni du- 
rante i quali il livcllo di ionizzazione ^ ele- 
vate: i giorni buoni! 
Dopo il tramonto, gli strati si ricombinano 
nella fascia F singola. La massima distanza 
che si pud avcre per un segnale checompia 
un singolo rimbalzo sullo strato F. e di cir- 
ca 4000 km vedi la figura 2, che rhostra an- 
che I'altezza relativa dei vari strati. 
La regione F e ad un'altezza tanto elevata 
che gli ioni si ricombinano con gli elettroni 
per formare particelle neulre, molto lenla- 
mente. II livello della ionizzazione inizia a 
calare dopo il tramonto e diviene sempre 
piii bassa sino al minimo che corrisponde 
all'alba. II calo progressive della ionizza- 
zione pud essere rilevato notando il pro- 
gressive rarefarsi delle stazioni che poteva- 
no essere ricevute verso il termine piu alto 
della frequenza ulilizzata durante il gior- 
no. 

Lo strato D 

Sotto lo strato E vi e una regione della 
ionosfera che non serve d'aiulo per le co- 
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municazioni. ma anzi al contrario piulto- 
sio le ostacola! Questa regione viene detla 
lo stralo D. Le emissioni radio dalla fre- 
quenza piii bassa di 4 ... 8 MHz, possono 
essere completamente assorbile (invece che 
rillesse) da questo stralo D, Ovviamcnte, le 
frequenze piu alte assorbile e I'ammonlare 
dcirassorbimento, sono funzioni della io- 
nizzazione che a sua volia e in relazione di- 
retta con I'altezza del sole. Lo stralo D e 
piu forle durante le ore meridiane a metA 
deU'eslate. D'inverno e meno inienso. 
Solo le radiazioni che hanno un angolo 
molto elevalo possono in qualche modo 
allraversare lo stralo D e di conseguenza 
essere riflesse a terra. Poiche nelle comuni- 
cazioni a lunga distanza si usano general- 
menle dellc radiazioni ad angolo basso, si 
noia che quando lo slrato D e fortemente 
ionizzato, e possibile solo comunicare a di- 
stanza relalivamente breve. 

Ricapitolando 
Dal discorso che abbiamo portalo avanti, 
si nota che la riflcssione relativa dei vari 
strati deH'atmosfera e grandemente intlu- 
enzala dal sole, Lo strato F. essendo il piu 
alto e anche il piii utile per le comunicazio- 
ni a lunga distanza. 
In pralica, iatlivosullevenliquattr'ore, ma 
diviene progressivamente piii fievole al 
giungere della nolle. Lo stralo E serve me- 
glio per comunicazioni a distanze inferiori, 
con le frequenze piu basse che sono riflesse 
meglio. Tuttavia, quando la regione D si 
ionizza, ad assorbire qucste frequenze piii 
basse. Cio limila rimpiegodeidue nelle co- 
municazioni a media-breve distanza du- 
rante il giorno. 
Tale effetto pud essere bene apprezzato al- 
I'alba, d'estatc, ascoltando nella gamma 
delle ondc medic, Prima dell'alba si odono 
varie stazioni con i relalivi segnali chepro- 
vengono di lonlano, ma quando il sole si 
affaccia all'orizzonte (irradiando le prime 
luci) le porianti in breve si attcnuano. 
In certi casi, I'effetto si ha durante pochi 
minuti. Al crepuscolo, le stazioni lontane 
tornano a farsi senlire, e i loro segnali s'in- 
crementano man mano che Poscurit^ pro- 
gredisce. 

£ i £ 
s s s J,8 ,,/ 
CO •- T <N r- 

/ 

21 21 

Terra 

Le macchie solari ed altri effetti 
Vi sono logicamente molti fattori che inci- 
dono sulla possibilita della ionosfera di ri- 
flettere le onde radio. 

Le macchie solari 

Queste hanno. all'incirca, un ciclo di 11 an- 
ni tra la maggiore e la minore densita, co- 
munque il ciclo pud durare sia 9 anni che 
13. 
II numero piii elevalo e piii basso delle 
macchie varia grandemente da ciclo a ciclo, 
ma usualmente, il maggior conteggio ha un 
ciclo piii regolare di quello basso. Non si 
deve comunque pensare che le macchie so- 
lari abbiano un andamento del genere si- 
nusoidalc. 
Vi sono periodi nei quali il numero delle 
macchie aumenta ad un livello relaliva- 
mente alto, mentre secondo il normale an- 
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damento la densita dovrebbe essere limita- 
ta. Questi periodi di eruzione isolali in 
genere non durano per piii di due mesi, 
Durantc la parte "bassa" del ciclo la iono- 
sfera e relativamenle rarefatta e Ic condi- 
zioni di ricezione a frequenze elevate sono 
di consegucnza le peggiori. Quando ilsole 
ha il maggior numero di macchie, la iono- 
sfera e piu forte e le comunicazioni sono 
buone sino al limite elevato della gamma a 
onde cone (da 30 MHz a 50 MHz). 

Dislurbl ionosferlcl e lading nelle onde corte 
(SID e SWF) 
Allorche si verificano degli improvvisi au- 
mcnti ncH'altivita solare. come ciclopiche 
fiammate e tempeste, si notano dei bruschi 
mutamenti neirattivilA ionosferica, e dei 
relativi strati. 
In queste condizioni, la variazione nell'as- 
sorbirnenlo della fascia D cresce improvvi- 
samenie perqualcheminutooqualcheora. 
L'incrcmcnto ha preso il nome di SID chc 
significa in inglcsc ■"Sudden Ionospheric 
Disturbance" ed in italiano "disturbo io- 
nsfcrico improvviso". Sia i SID che i SWF 
("Shortwave Fade Outs" ovvero "evane- 
scenze nelle onde corte") cambiano im- 
provvisamente in intensity c durala. luiia- 
via hannosempre una relazione diretta con 
rattivita solare. 

La radlazlone solare 
Vi sono due specie principali di radiazioni 
solari. la luce ultravioletta e Ic particelle 
caricate. La luce viaggia attraverso la di- 
stanza chc la scpara dalla terra in circa 8 
minuti, e gli effetti sulla ionosfera, di con- 
segucnza sono molto rapidi. Le particelle. 
invece. si muovono ad una velocila inferio- 
re. tanto chc ci vogliono circa 40 ore, prima 
che abbiano qualunque effetlo suiratmo- 
sfcra. quindi sullc comunicazioni. Questi 
effetti si intersecano usualmcnle con un al- 
to assorbimento da pane dcllo slrato D e 
della produzione di un'aurora boreale, e si 
manifestano ogni 27 giorni. il tempo di ro- 
tazione del sole. 
Gli avvenimenti anormali possono conti- 
nuare per 4o 5 rotazioni del sole, indipen- 
denza della forza dei fenomeni originali. 

II "sallo mulllplo" 

Come si vede nella figura 3, c possibile che 
il segnale compia piii di un rimbalzo. Seb- 
bene sia la riflessione ionosferica che quel- 
la terrestre assorbano una parte deirinten- 
sita della portante, e possibile comunicare 
con mezzo mondo impiegando i "salli 
mullipli". 1 livclli dei segnali ch procedono 
in queslo modo sono quasi sempre bassi,o 
piii bassi di quelli rillessi una volta sola, ed 
inoltre soffrono di una elevata distorsione 
cosi come di una marcata evanescenza. 

L'evanescenza 
Quando il segnale compie molti "rimbal- 
zi" spesso si genera l'evanescenza. perche 
vi sono due o tre percorsi da compiere, pri- 
ma che possa raggiungere il ricevitore, ed 
in questi vi sono delle differenze di fase. Se 
uno o piii di questi percorsi risulta instabi- 
le, vi sono dei mutamenti di fase, che pos- 
sono cancellare completamente il segnale. 
Allri fenomeni come fronti temporaleschi 

ed il movimento di grandi masse d'aria len- 
dono a causarc condizioni di ascolto radio 
instabile. II termine evanescenza compren- 
de in pratica un'infinila varietadi fenome- 
ni. 

Angolo dl radlazlone e "mul" 
L'angolo con il quale il segnale trasmesso 
impalta sulla ionosfera ha una notevole 
imporlanza in relazione alia "skip distan- 
ce". ovvero alia distanza di ricezione ca- 
suale. La distanza tra i punti piii vicino e 
piii lontano tra i quali si pub comunicare in 
una determinala frequenza, vien delta la 
"skip zone". Nella figura 4, il punto B rap- 
presenta il punto di riflessione piii vicino e 
quello A il piii lontano per 21 MHz, e la di- 
stanza tra questi due punti e la skip zone. 
Per 14 MHz la zona di skip o ricezione ca- 
suale e tra i punti A e C. Sludiando la figu- 
ra 4 si pub vederc chc con l'angolo di radia- 
zione basso (I'irradiazione lascia I'anlenna 
parallelamente alia superfice della terra) si 
ha una distanza di comunicazione maggio- 
rc rispelto a quellachesi otlicnecon un an- 
golo piii grandc. come dire eon una irra- 
diazionc dal maggior angolo. Va notalo 
che I'effetto di riflessione non dipende perb 
unicamente dall'angolo con il quale Fonda 
colpisce la ionosfera, ma anche dalla fre- 
quenza della slcssa. 
La "massima frequenza usabile" delta 
"mul". e la piii elevata frequenza chc pub 
essere utilizzala per comunicazioni in un 
tempo dato. 
La "muf" ha appunto un effetlo precise 
sulla distanza di rimbalzo. come si vede 
nella figura 4. 
Con una "muf" di circa 28 MHz solo le ir- 
radiazioni che hanno un angolo mollo bas- 
so sono rillosse a terra. Se la frequenza ca- 
la. la ionosfera appare piii intensa e di 
consegucnza riflelle le radiazioni che han- 
no un angolo d'incidenza piii alto (si veda- 
no i segnali a 21 e 14 MHz). Queslo effetlo 
pub essere verificato ascollando su di una 
frequenza vicina alia "mul" in un momcn- 
to nel quale la ionosfera sta divenendo piii 
rarefatta: la distanza di rimbalzo, in quesla 
situazione. appare piii lunga in quanto la 
stazione piii vicina. che per la ricezione dc- 
ve impiegare un angolo di riflessione piu 
elevato giunge piii evanescentc rispelto alle 
stazioni piii lontane che hanno i segnali ri- 
flessi con un angolo piii basso. 
Emerge dal discorso che abbiamo esposto 
che per le buone comunicazioni a lunga di- 
stanza, e importanle che Fantcnna concen- 
tri la maggioranza della potenza emcssa in 
un basso angolo di radiazionc. I 'anlenna 
del ricevitore deve essere a sua volta rcaliz- 
zala in modo da dare il suo massimo "gua- 
dagno" per le radiazioni a basso angolo, Se 
si desiderano delle portatedi comunicazio- 
ne piii brevi, si deve impiegare una fre- 
quenza piii bassa con un angolo di rifles- 
sione piii ampio. 

Le predizioni 
Far predizioni sulla ricezione e sulla condi- 
zione ionosferica. e spesso un impegno ar- 
duo perche vi sono moltissime variabili. 
Tultavia. tenendo conto di vari fallori no- 

li, e possibile metterli in relazione con le 
precedenti esperienze. e formulare delle 
prevision! generiehe sulle condizioni di 
propagazione della banda per un dato tem- 
po ed una determinala frequenza. 

Dove e quando ascoltare 

Le bande dei 90 metri e dei 75 metri sono di 
rado impiegabili per comunicazioni al di la 
dei 300 km durante il giorno, ma distanze 
piii grandi sono usualmente ottenibili di 
notte. I rumori stalici ed allri fenomeni pa- 
rassiti almosferici, d'estate. rendono pro- 
blematico 1'impiego di questc bande. 
Le bande dei 60 metri, 49 metri e 41 metri 
hanno caratteristiche simili a quelle delle 
due bande inferiori. salvo che la distanza 
riscontrata durante il giorno e piii ampia. 
Queste ire bande, inoltre lendono a rima- 
nere aperte spesso di nolle, piii di quel chc 
accada per le bande piii elevate. 
Le bande dei 31, dei 25 e dei 19 metri sono 
quelle piii adatle per il DX. Durante gli an- 
ni nci quali vi e una forte altivita da parte 
delle macchie solari. le bande sono aperte 
quasi di continuo. 
I c bande dei 16 c dei 13 metri hanno una 
propagazione mollo variabile. che dipende 
dall'attiviu'i solare. Durante i periodi incui 
questa e piu aha, le bande possono offrire 
dcgli ascolti ad una distanza mollo grande. 
tultavia. ccssata la maggior altivita solare 
divengono pressoche inusabili per le lun- 
ghe distanze, 

Conclusioni 
II sole c il massimo fattorc che domina in 
tulle le radioconumicazioni che escano 
dall'ambito locale, Le comunicazioni ra- 
diofoniche variano in base a periodi che 
possono avcre come ciclo un giorno. una 
stagionc o un anno. Siccomequcsti periodi 
sono inlluenzati da parametri che mttiano 
con la latiludincela longitudince possibile 
averc un numero pressoche inllnito di va- 
riazioni uniche nelle condizioni di rice- 
zione. 
Vi sono mutamenti ncll'atmosfcra nicnte 
affatto ovvi provocati dal sole, dalle mac- 
chie solari c da allre radiazioni solari. 
Questi e molti allri fallori vanno tenuti in 
buon conto quando si sccglie una frequen- 
za chc potrebbc portarealle ricezioni desi- 
derate tramite opportune rillessioni. Tul- 
tavia. c raro chc si rcalizzino le condizioni 
ottimali, c quel poco di esperienza che il 
letlore ha ricavala dalla leltura di queslo 
articolo pub aiutare per ridurre gli insuc- 
ccssi e per aumentare il divertimento che si 
ricava dall'ascolto delle onde corte. 

M 
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graduatore di luce 

a bassa tensione 

L'lC NE556 comprende due timer univer- 
sali idemici. II dispositivo risulta quindi 
ideale per realizzare la base di un compatto 
regolatorc per lampade a bassa tensione 
dal buon rendimento. Uno dei due timer e 
impiegato come generatore di clock, men- 
ire I'altro funziona come monostabile dal- 
I'uscita che puo essere variata a comando. 
Come si vede nello schema elettrico, s'im- 
piega un numero molto limitalo di parti 
accessorie, percompletare il tulto. II primo 
timer dello NE556 c connesso come mulli- 
vibratore astabile, ed croga il nccessario 
segnale di clock. La frequenza del clock e 
determinata dai valori di Rl, R2cCl.sic- 
che e nella gamma del kHz. L'ampiczza del- 
rimpulso (durata) e in tal modo circa 10 
ps. 
II segnale di clock 4 portato alPingresso di 
trigger (terminale 10) del secondo timer, 
che e connesso in monostabile. 
L'uscita del monostabile conirolla un tran- 
sistore di potenza (TI) che a sua volta com- 
muta il carico (come dire la lampadina) o 
nella situazione di acceso o in quella di 
spenlo. Quindi, variando il tempo di lavo- 
ro del monostabile (tramite PI). la lampa- 
da puo essere tenuta accesa per un tempo 

piu o meno grande. ed in tal modo si varia 
I'intcnsila luminosa. 
Con i valori per i componenti dati a sche- 
ma. la durata degli impulsi in uscitaerogali 
dal monostabile (terminale 9) puo essere 
variata in un fattorc di 10. 
La massima durata dell'impulso (traseu- 
rando Pcfletto del PI) puo esserecalcolato 
in base a: T = I, I X R4 X C2, che nel caso 
del circuito illustralo cquivale grossomodo 
a 0.4 ms. 
Se quindi si usa una frequenza di clock pari 
ad I kHz. il tempo di lavoro pud essere 
continuamente variato tra il 60% ed il 
96%. che rappresenta una gamma di varia- 
zione molto pratica. Questi valori sono ot- 
tenuti intorno alia posizione mediana del 
PL Sc il eursore del PI e posto ad uno dei 
termini della corsa, il circuito lavora in 
modo non molto stabile, non e piii affida- 
bile. Per questa ragione. vale la pena di 
sperimentarc con diversi valori di resisten- 
za collcgati in serie al potenziomelro, per 
rendere meno critica la gamma di aggiu- 
stamcnto. 
La tensione che alimenta il circuito pud es- 
sere comprcsa in una vasta gamma: da 5 a 
15V. ~ M 

5... 15 v 
© 

Rl „ R3| , <*>1 l<0 
cc Kimoi ^45V 

2N 3055 
R5 Ti 
iooci 

IC1 = 556 

47n 

Scambio 

ti vedo! 

Sia che un plastico ferroviario sia control- 
lato a microprocessore che a mano, un 
pannello che permetta di controllare 1c sue 
funzioni e senza dubbio ulile. Se non altro. 
e molto impressionante. 
Per controllare molte funzioni di traffieo, e 
essenziale avere sott'occhio la prcdisposi- 
zione generale, almcno che, logicamente, 
non si vogliano imitate scontri e deraglia- 
menti. in modo estremamenle realistico. 
Vi e un punto, in parlicolare, dalPestremo 
interesse. Come sa la maggioranza dei mo- 
dellisti ferroviari (o fcrromodellisti) e diffi- 
cile comprendere a distanza come sono di- 
sposti gli scambi, 
Anchc i "sistemi indicatori per la posizione 
degli scambi", meccanici. non risultano 
semprc chiari. 
L'indicalore qui descriito, da modo di ve- 
dere con estrema ccrtczza. tramite display, 
come siano disposti gli scambi ferroviari in 
miniatura. Tramite dei LEDdalcoloredif- 
ferente, si ha una indicazione chiarissima 
della situazione globale. 

scambio INJOOI 

_ j 
a ibv 

Otis I UN 

ced-w-® 
ous TUN 

5 

II circuito, difftcilmente potrebbe essere 
piii semplice. 
Gli scambi eleltromeccanici hanno degli 
interruttori incorporali. 
Uno di questi interruttori e normalmente 
chiuso menlre I'altro e normalmente aper- 
to. quando lo scambio e manovrato. L'in- 
terruttore chiuso porta nella conduzione il 
transistor corrispondente, che in tal modo 
illumina una coppia di LED. 
Gli interruttori a pulsante, il semplice si- 
slema elettronico ed uno dei LED di cia- 
scuna coppia possono essere montali sul 
pannello di controllo generale; I'altro LED 
di ciascuna coppia puo essere montato in- 
vece accanto allo scambio, lungo il bina- 
rio. per dare un'indicazione locale. M 
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In un certo senso, meraviglia che iragazzi 
della pubblicita non si siano messi a creare 
frasi del genere "Potenza compatla©' per 
descrivere gli stadi d'uscita degli artiplifica- 
tori che rientrano nella fascia di prezzl 
medio-alla. 
Dopotutto odiernamente, un buon nume- 
ro di questi, impiegano dei finali ibridi di 
potenza in modulo. Usualmente, tali mo- 
duli fanno parte di una generazione pas- 
sata. 
Ora comunque vi e molto di nuovo e di me- 
glio, come vedrcmo tra poco. Sono stali 
sviluppati e dimostrali dei circuili migliori. 
dalla stabilita termica molto piii valida. 

O" 

V-Sl 

Of I 

DpV 

Hi-Fi con sistemi ibridi 

I moduli audio Ibridi dotatl dl notevoll potenze, non sono 
partlcolarmente nuovl. CI6 che pluttosto sembra nuovo, § la 
rapldlsslma evoluzlone dl questa tecnologa, che ha portato alia 
reallzzazlone dl moduli dalla qualltli veramente elevata. Per esempio, i 
Philips OM931 e OM961, erogano rlspettlvamente 30 e 60 watt molto 
"pulltl", su carlchl dl 4 ed 8 Ohm. In questo artlcolo daremo una 
buona occhlata a tall "pesl leggerl dal pugno pesante". 

L'ultima generazione 
Durante lo sviluppo degli amplificatori 
ibridi OM931 e OM96I h stato fatto ogni 
sforzo per ottcnere una bassa distorsione 
ed una eccellente stability termica. 
Ciascun modulo comprende due transisto- 
ri d'uscita Darlington ed un substralo ce- 
ramico sul quale sono montati tutti i com- 
ponenti interni. Lo schema elettrico (in- 
terne) i mostrato nella figura I; approfon- 
dendolo, sard certamente di buon aiuto ai 
fini della chiarezza riferirsi anche alia figu- 
ra 2; quest'ultima rappresenta un circuito 
applicativo completo che include tutte le 
parti eslerne. 
Lo stadio d'ingresso e un amplificatore dif- 
ferenziale PNP, che impiega Tl e T2, con 
una sorgente di intensita controllata negli 
emeltitori (T3). La resistenza R3 e virtual- 
mente uguale a RI + R2; cio significa che 
la dissipazione nel T2 e quasi identica a 
quella che si verifica nel Tl, cosicche la 
coppia termicamente h bilanciata. Ci6, a 
sua volta, porta ad un offset termico vera- 
mente minimo, come dire che il punto di 
lavoro non si sposta. 
II segnale di uscita che proviene dal Tl (su 
R2) attraversa uno stadio amplificatore- 
separatore, T4, e raggiunge il pilota (T5). II 
condensatore Cl provvede alia compensa- 
zione in frequenza; tuttavia il suo valoree 
piu piccolo dell'usuale perche si usa un si- 
stema di compensazione della frequenza 
insolito (come si puo vedere nella figura 2). 
Le parti T6, PI, PI 1 ed R12 stabiliscono la 
corrente di polarizzazione per lo stadio fi- 
nale; il detto e formato da due Darling- 
tons. T9 + T10 e Tl I + TI2. RI2e inclusa 
per contrastare I'effetto delle variazioni 
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Figure 1. Clrcullo Interno del moduli ampllllcatorl dl polenza OM931 e OU961. 

Speclflche prlnclpall per I moduli OM931 e OM961 

OM931 OM961 
tensione d'alimenlazione 1 23 V ± 26 V ± 31 V ± 35 V 
correnle di riposo 80 mA 80 mA 100 mA 100 mA 
polenza d'uscila su 4 fl 30 W — 60 W — 
polenza d'uscila su 8 £J — 30 W — 60 W 
livello di taglio a 40 W 40 W 75 W 75 W 1 kHz, 4 O, d = 0,7% 
THD a 1kHz, IW 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 
sensibility d'ingresso 0-7 VRMS 10 VRMs 1-OVrms 1-4 VRMS 

impedenza d'ingresso 10 k 
guadagno ad anello aperto 
guadagno ad anello chiuso 
(atlore dl conlroreazione 
response In (requenza a - 10 dB 
rispello alia massima polenza d'uscila 
prodollo banda guadagno ( 3dB, d - 1%) 
rapporto segnale-rumore a 
50 mW dl polenza d'uscila 
rapporto segnale-rumore alia 
massima polenza d'uscila 
oflsel della lensione CC all'uscila 
reiezione al ronzio deH'alimentatore 
impedenza d'uscila 
massima lensione di alimenlazione: OM931 

OM961 
massima temperatura del case 

80 dB (10.000x1 
24 dB (15.7x1 
56 dB (630x1 

30 . . . 40,000 Hz -1 dB 
20 .. . 40,000 Hz 

75 dB 

>102 dB 
i 20 mV 
> 65 dB 
50 m 
± 40 V 
± 45 V 
95° C 

Nota (1): per una THD ^ 0,2% in lulte le frequenze da 20 Hz a 20 kHz (specifiche FTC). 

della lensione di alimenlazione nei con- 
fronti del punlo di rcgolazione della pola- 
rizzazione. 
Nel circuito complelo (figura 2) vi e un 
eleilrolitico connesso Ira I'uscita (lermina- 
li 3 e 4) ed il terminale 8. Queslo provvede 
al "bootstrap", con il risultatoche Timpe- 
denza di colletlore "vista" dal T5 e piu 
grande di R13 + RI4 + RI5, cosicchesi ot- 
ticne un clcvalo guadagno ad anello aper- 
to. 
L'impiego del bootstrap puo causarcdegli 
inconvenienti se non si prendono adeguate 
cautele in sede di progelto. Per esempio, 
Omettendo D2. le cose si nietiono male ... 
La lensione al terminale 8 puo I'acilmente 
salire ad un valore piu grandediquello del- 
la linea di alimenlazione positiva. Senza 
D2. la lensione alia base del T9 non pub sa- 
lire a piu di 0,5V rispello all'alimcntazione 
positiva ed in tal modo T9 pub csserc por- 
tato nella saturazione. Sc consideriamo il 
fatto die la "tosalura" nellostadio d'usci- 
la e alquanto sgradevole (il tempo di ripre- 
sa relativamente lungo rende udibile la di- 
storsione) e ovvio chc sia una buona idea 
cffcttuare il "clip" in un punlo mollo piii 
arrelralo del circuito. pur se in tal modo si 

.sacrificano qualche centinaio di millivolt 
nella variazione di uscita al massimo pilo- 
taggio, laddove il tempo di risalita 6 al- 
quanto piii corlo. II circuito bootstrap da 
la soluzione ideale dividendo in due parti le 
resislenze in seric (R13 e R 14) nonchiS con- 
nettendo la giunzione all'alimentazionc 
positiva tramite il diodo (D2). 
I valori di qucste due resistenzcsonoscelte 
in modo talc da far si che D2 inizi a con- 
durre ad un scgnale che e appena inferiore 
a quello che serve per pilotare T9 + T10 
nella saturazione. Quando D2 conduce, 
inizia I'effelto di bootstrap; la rimanente 
impedenza di colletlore del T5 c in effetti il 
valore di R13 relativamente basso, ed in tal 
modo il guadagno ad anello aperto decade. 
Cib provoca una caratteristica di risalita 
grandementc migliorata, dopo che I'ampli- 
ficatorc e stalo messo nelle condizioni di 
losatura. 
Generalmente, cib che rimane da commen- 
tare, e il circuito di protezione, formalo da 
T7. T8, R16 ... R24. C3. C4, D3 ... D8. 
Quando queslo circuito inizia a lavorare, 
T7 e T8 iniziano a condurre, prevenendo 
che T9 + T10 possano continuare ad esscre 
pilotati, cosi comeTl I -I-T12. La tensione 
base-emettitore del T7 e del T8 dipendesia 
dalla lensione d'uscila chedallacorrentedi 
uscita. I diodi D7 e D8 sono inclusi nella 
circuileria per proteggerc i sistemi d'uscila 
contro i picchi di tensione eccessivi, come 
quelli che potrebbero avvenireseil circuito 
di protezione cntrasse in servizio pilotando 
un carico induttivo importante. 

Vediamo ora i component! esterni 
La figura 2 mostra il circuito di un amplifi- 
catore di polenza che impiega o rOM931, 
oppure l'OM96I, come propone la Philips 
nella nota applicativa dedicata a quesli 
dispositivi. 
Si usa un'alimenlazionesimmetrica, cosic- 
che I'altdparlante pub essere collegato di- 
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Flgura 2. Ampllflcatore dl potenza completo che Implega o II modulo OM931, o II modulo OU961. II clrcul- 
to 6 un progatto Philips. 

Elenco componentl 

Resistenze: 
R1,R5- 10k 
R2 = 4k7 
R3 - 330 n 
R4 - 680 n 
R6 - 22 n 
R7 - 2n2/1 W 
R8- lOn/'/j w 

Condensatorl: 
C1 - 1 m/63 V 
C2 - 270 p 
C3 - 47 p/10 V 
C4 - 120 p 
C5 ■ 100p/40 V 
C6 = 470 )i/40 V 
C7 - lOOn 
C8,C9 - 10 M/63 V 

Semlcondullori: 
IC1 - OM931 or OM961 

Varie: 
Radialore, 0.8° C/W (OM9611 

or 1,4°C/W (OM931) 
LI - 4 ... 6 (jH; 40 spire 
su R7. rame smallalo 0 0,6 mm 

reltamenle in cc, come dire che non serve 
alcun condensatore eletlrolitico. 
C5 e il condensatore eletlrolitico di boot- 
strap. C7eC8 provvedonoa dare un carico 
ben definito allc frequenze alte. mantencn- 
do una incondizionata stabilita LI ed R7 
riducono drasticamente i'effetio del carico 
capacitivo, che allrimenti potrebbe pro- 
durre qualche effetto di "ringing". 
La reazione negativa. o controreazione, 
dall'uscita allVingresso invertente. Corre 
lungo R4, R5. C3 c C4; C4 assieme ad R4 
ed R5. da luogo al cosidetlo sistema di 
compensazione "lead"'. 
Un'altra precauzione ulile. Alle frequenze 
audio, il guadagno ad anello aperlo e de- 
terminato da R4 ed R5, Peressere piu pre- 
cisi, il guadagno e: 

R4 I + 
R5 

L.e parti R2. R3 e C2 merilano una partico- 
lare menzionc. Queste, in combinazione 
con R1 (posta in parallelo con I'impedenza 
d'ingresso deH'amplificatore), assicurano 
che il guadagno ad anello apertoscenda ol- 
tre ad una cena determinata Irequenza. Si 
deve sempre mettere in opera qualcosa di 
simile per mantenere stabile la controrea- 
zione in un qualunque amplificatore: siste- 
mando le parti dettc sull'ingresso dell'am- 
plificaiorc (come dire elTetlivamente al di 
fuori dal circuito di controreazione), non 
vi e il pericolo di sovraccaricare I'anello 
stesso dall'inierno. In tal modo si evita I'in- 
sorgere della TIM (Transient Intermodu- 
lation Distortion = distorsione da inter- 
modulazione sui transistori). 
La Tabella che espone il sommario delle 
piii imporianti caratteristiche dei due am- 
plificatori che possono cssere realizzati in 
base alia figura 2. impicgando gli OM931 
ed OM96I. in falto di quality, parla da sola 
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Flgura 3. Circuito atampato, lalo rame a lato parti, per I'ampllllcatore dl potenza vleto nalla tlgura 2. 

Ed ora veniamo ai dettagli pratici 
Nella figura 3, si vede un circuito stampa- 
to, lalo rame e lato parti, che conscnte di 
realizzare un amplificatore del tipodescrit- 
to. Ovviamente lo stampato e singolo, co- 
me dire che serve per un asscmblaggio 
"mono". Per uno stereo, servono due cir- 
cuiti stampati. Le sagome e le caratteristi- 
che meccaniche dei moduli ibridi sono ri- 
portalc nella figura 4. 
Quando si effettuano le connessioni dei 
moduli OM93I e OM96I agli"stampati, si 
devono mantenere le connessioni ad una 
lunghezza di circa 1,7 centimelri. Le basi 
dovranno essere allineate al termine basso 
dei dissipatori previsti. Per la versione ste- 
reo, i due moduli devono essere montati su 
di un dissipatore comune, scegliendo que- 
st'ultimo in modo che presenti una bassa 
resistenza termica. 
I valori relativi alfalimentazione simme- 
trica possono essere ricavati dalla Tabella. 
E da notare, che si usa un sistema non sta- 
bilizzato del tipo che si vede nella figura 5. 
la lensione considerata, deve rimanere di- 
sponibile anche al massimo pilotaggio. 
Nella condizione di riposo, o mancanza di 
pilotaggio, si possono risconlrare dei valo- 
ri di lensione piii elevati, tuttavia non si de- 
vono mai eccedere i valori massimi previsti 
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(+/— 40V per rOM931, e +/— 45V per 
l'OM961. E anzi bene prevedere un margi- 
ne di sicurezza, nel caso che la rele superi 
del 10% il suo valore nominale. 
I dali di erogazione di corrente da parte del 
irasformatore e del retlificatore di tigura 5. 
dipendono dalla potenza d'uscita previsla, 
daH'impedenza del carico e dal numero di 
moduli che devono essere alimentati. Per 
ciascun modulo, Passorbimento e il se- 
guente; 
OM93I, 30W su 4 « : I.25A. 
OM93I. 30W su 8 £2 : 0,9 A. 
OM961, 60W su 4 Q : 1,75A. 
OM96I, 60W su 8 fJ : l,25A. 
Per un amplificatore stereo, ovviamente, 
Passorbimento complessivo in correme e il 
doppio di quello elencato. 
Effettuando le connessioni delPamplifica- 
tore o degli amplificatori, e necessario 
prendersi cura di vari dettagli. Una cattiva 
filatura, com'e ovvio, puo rovinare le pre- 
slazioni offerle anche dal miglior amplifi- 
catore concepibile; pud portare ad una ele- 
vata percentuale di distorsione! 
Non v'e nulla di cui sorprcndersi.sesi con- 
sidera che la notevole intensity che scorre 
nella connessione positiva direlta all'ali- 
mentatorc, durante il semiperiodo positivo 
dclPuscita, effetlivamenle i rettificala a se- 
mionda. Lo slesso vale per il collegamento 
negativo. Ci6 indica che vi e un ammonta- 
re tragico di armoniche elevate nei pressi! 
E. attenzione; basta che vi sia la minima 
capacila o induttanza parassitaria, e le ar- 
moniche trovano la possibilita di raggiun- 
gere Pingresso dell'amplificatore, con le 
immaginabili conseguenze... 
Si devono quindi eseguire le connessioni 
dell'alimentatore in modo corlo c diretto, c 
comunquc, le si devono allontanare per 
quanto possibile dalla filatura d'ingresso, 
L'impiego di fili dal diametro importanle, 
e un buon investimento, perche riduce le 
resistenze in gioco. II filo di ritorno (mas- 
sa) delPaltoparlante, devc essere collegato 
direttamente agli elcttrolitici del settore 
alimentazione, e non alia pista comune nel 
circuito stampato. In un amplificatore ste- 
reo, non si deve cadere nella tentazione 
d'impiegare connessioni separate per lutte 
le alimentazioni, i rilorni degli alloparlan- 
ti, ecc. Per la filatura d'ingresso, i necessa- 
rio impiegare cavetto schermato audio. 
Ove vi sia la necessity di effeltuare la con- 
nessione al capo comune, questa deve per- 
venire allc piste d'ingresso, non all'alimen- 
tatore. 
Tutlo cio che abbiamo detto, a molti polra 
sembrare eccessivo ed eccessivamentc ripe- 
luto, ma ci si deve pur meltere nei panni di 
chi acquista un buon amplificatore in mo- 
dulo e ne rovina le prestazioni con degli er- 
ror! elementari nel cablaggio finale! 
Ora, per terminare, si deve applicare tutla 
la cura possibile a 1.1, R7 ed alia connessio- 
ne relativa, Virlualmenle, tulta Pintensila 
d'uscita corre attraverso LI.ed unasalda- 
tura meno che perfetta, puo degradare il 
fattore di smorzamento del carico. 

M 
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Come si vede nelloschema elettrico, si usa- 
no due accumolatori da 6V per alimenlare 
tutto il circuito. La batteria che appare di- 
segnata al di sopra dell'altra, serve per I'a- 
limentazione allorche il modello si muove 
in avanti; I'altra sottostante e impiegata 
per invertire il movimenlo, quindi puo es- 
sere considerevolmente piii piccola, volen- 
do. 
II potenziometro P2 e controllato dal siste- 
ma servo. A meta della sua gamma di lavo- 
ro, la lensione Ira il cursore ed il ramo co- 
mune delfalimentazione e zero. Quando il 

La prima fase nel mettere a punto il siste- 
ma, e essere cerli che la posizione mediana 
del P2 corrisponda alia posizione neutra 
del servo. Si tratladi un aggiustamento pu- 
ramente meccanico: I'accoppiamento trail 
servo e I'asse del potenziometro deve esse- 
re aggiustala e strelta sino a che la posizio- 
ne relativa appaia senza dubbio corretta. 
Un piccolo spostamento nel potenziome- 
tro puo essere compensato aggiuslando il 
PI: un voltmetro collegato tra il cursore 
del P2 ed il negative deiralimenlazione in- 
dichera OV quando PI 6 regolato oppor- 

servo eontrollo della veloeita' 

per model li nan lie! 

La velocity del modelll di natantl 
pub essere controllata variando 
la tensione d'allmentazlone 
diretta al motore prlnclpale, per 
via di un sistema dl telecomando. 
Normalmente, II telecomando b 
completamente elettronico. Nel 
circuito che ora descrlviamo, 
tuttavia, b compreso un link 
meccanico, che Integra 
I'elettronlca, che a sua volta 
controlla un potenziometro che 
regola la velocltb del motore 
prlnclpale. 

(U. Passern) 

sistema servomeccanico rettifica la posi- 
zione di questo potenziometro, una tensio- 
ne positiva, o una negativa (in relazionc a 
come ruota il servo) 6 applicata all'ingres- 
so non invertente dell'lCI. L'uscila del- 
1'ICl, di conseguenza, pud divenire o posi- 
tiva o negativa; nel primo caso porta nella 
conduzione Tl e T3. nel secondo T2 e T4. 
II motore principale deve essere collegato 
in modo tale da produrre Tavanzamento 
del natante quando il T3 conduce. 
1 diodi zener DI e D2 ed i condensatori C1 
e C2 si fanno carico della stabilizzazione e 
dello spianamento della tensione generate, 
affinche le lluttuazioni deiralimenlazione 
abbiano un effetto trascurabile sul eontrol- 
lo del motore. Tuttavia, i sempre racco- 
mandabile includere un sistema che sop- 
prima le interferenze per il motore princi- 
pale. 

tunamente. 
La seconda fase, consisle nel rcgolarc P3 
per il massimo, 
Se ad esempio il servo si muove verso la sua 
posizione eslrema, "Tutto avanti", ed il P3 
e lentamente ruotato verso la piu elevala 
lensione che si pud ammcttere ai capi del 
motore, si ha la massima veloeita. Non i 
possibile impiegare piu di 6V,ovviamente, 
ma questa rcgolazione rendc possibile im- 
piegare anche dei motori dalla lensione piu 
bassa pur senza che intervenga il pericolo 
di bruciarli. 
I transistori necessitano di un raffredda- 
mcnto adeguato. 
Si deve impiegare un radiatore che abbia 
una resistenza termica non piii grande di 
2,8 "C/W, e su questo, gli elcmenti di po- 
tenza devono essere montali impiegando le 
solite miche e passantini. M 
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II telecomando di ottre una 
dozzina di sistemi separati, pud 
portare ad una certa confusione 
nel slstema di controllo. La 
caratteristica pit orlginale nel 
progetto trattato In questo 
articolo, e che s'impiega un solo 
interruttore per controllare sino a 
15 uscite, con la possibility di 
operare sia in "digltale" che in 
"analogico" (in unione 
all'lndicazione visiva delle 
condlzioni di ciascun canale). 
VI 6 un'altra caratteristica molto 
Interessante (ed orlginale); II 
Monoselektor consente dl 
verificare che I'apparecchfo che 
interessa sia effettivamente 
azionato (tramlte II telecomando); 
per esemplo che II rlscaldamento 
centrale sia effettivamente acceso, 
ma che non richiuda la porta del 
garage (telecomandata) mentre la 
mogiie effettua le manovre di 
parcheggio. 

Flgura 1. Copertura auloadeslva per II pannello del 
Monoselektor. 6 dlsponlblle tramlte II servlzlo EPS 
dl Eleklor (EPS 79039-F). 
Flgura 2. Questo dlagramma dl flusso llluslra I 
"prlnclpl dl lavoro" del Monoselektor. 

II Monoselektor e la base di un sistema di te- 
lecomando che pud controllare sino a 15 ca- 
nali separati. Le uscite dei canali da I a 11 
lunzionano come interruttori on/off. men- 
ire le altrc quatlro (da 12 a 15) hanno due 
uscite complementari (come dire che se una 
e in "on", accesso. I'altra e in "off", spento) 
ed in tal modo e possibilc impiegarle in for- 
ma di controllo "analogico". 
Per comprendere con chiarezza come fun- 
zioni il Monoselektor, c utile rifarsi al dise- 
gno del pannello fronlale che appare nclla 
figura 1. In questo si osscrvano due file di 
LED. La Ilia di sopracomprende tutti gli in- 
dicatori delle condizioni dei canali e mosira 
10 stato delle uscite dei canali. Si deve notare 
che i canali 12-15 hanno due LED per cia- 
scuno, visto che si tratta dei canali analogici 
0 complementari che hanno due uscite, 

Funzlonamento dei canali 
1 LED che formano la fila piii bassa sono 
impiegali per indicare sc ciascun canale e ef- 
fettivamente sclczionato e "lavora" (I'illu- 
minazione awienc in sequenza da sinistra a 
destra). 
11 "diagramma di flusso" di figura 2da una 
chiara indicazione dei metodi di controllo 
per i diversi canali del Monoselektor. La se- 
lezione dei canali 6 ottcnuta premendo il 
pulsante "seleklor" quando il LED nclla fila 
bassa del canale che interessa e illuminato. 
La manovrablocca loscorrimentodella luce 
dei LED nel punto che serve, ma non si in- 
lluisce sullo stato di uscita del canale, sino a 
che il selektor non 6 premuto una seconda 
volta. 
Vi e un tempo "finito" (sino a dieci secondi) 
tra il momento in cui il pulsante e premuto c 
I'uscila cambia di stato. Questo periodo di 
tempo k definilo "di altesa" ed e appunto in- 
dicato dal LED "di attesa" sul pannello 
frontale: figura I. Dopo ciascuna pressione 
sul pulsante (che da luogo ad una commuta- 
zione d'uscita) inizia un successivo tempo 
"di attesa", durante il quale il comando pud 
essere cancellato premendo ancora il pul- 
sante. Se non vi e alcuna successiva istruzio- 
ne, durante il tempo di attesa, i LED ripren- 
dono ad accendersi in sequenza, 

II canale dl attesa 
II funzionamenlo "in altesa" avviene esatta- 
mente come il termine dice. II Monoselektor 
va "in altesa" quando (a) si applica la ten- 
sione di rete per la prima volta (come dire 

quando si aziona rinterruttore generale) e 
(b) quando si sceglie il canale "0". Subentra- 
no allora le seguenti condizioni: 

(1) i LED superiore ed inferiore del canale 
"0" si accendono; 

(2) con I'eccezione del LED del canale "0" 
tutti gli altri apparlenenti alia fila infe- 
riore si spengono e rimangono spenti; 

(3) le uscite dei canali 1-15 rimangono ncllo 
stato che corrisponde aH'indicazionc vi- 
siva data dalla fila superiore. 

Schema a blocchi 
Prima di analizzarc a fondo il circuito, con-, 
viene csaminare lo schema a blocchi dclla fi- 
gura 3 che facilitera la comprensione. 
11 decoder, controllato dall'oscillatore e dal 
contatore abilila ciascuno dei canali in se- 
quenza, ed il tal modo produce I'effetto di 
scorrimenlo sulla linea in basso dei LED, 
II tempo di accensione di ciascun LED pud 
essere variato rcgolando la frcquenza dcll'o- 
scillatorc. 
II selettore del circuito indicalo come "reset 
automatico" assicura che, quando il circuito 
e mcsso in funzionc per la prima volta, sia 
altivatoilcanaleOedicanali I... Ilsianoin- 
vcce disabilitali. come dire che il Monose- 
lektor sia nella funzionedi attesa. Quando si 
preme il pulsante di selezione, il losatore 
d'impulsi (che serve ad eliminate gli effelti 
del "rimbalzo" di tensione sui contalti) in- 
via un impulso di trigger© al circuito "di 
attesa". Questa operazione iniziale del pul- 
satile provoca due effetti nel circuito di atte- 
sa: un segnale alUjpblocca le oscillazioni, e 
Poscillatore rimane inibito per un tempo li- 
mitato (presettabile) mentre il LED di "alte- 
sa" sul pannello fronlale s'illumina per indi- 
care che il periodo "di altesa" & iniziato. 
Se si ammetle un tempo di "attesa" di mel- 
tiamo 5 secondi, prima che il selettore a pul- 
sante sia premuto per la seconda volta anco- 
ra tramite © il blocco dcH'oscillatore e 
rimosso ed il LED "di attesa" si spegne. Se 
invece durante tale periodi si preme il selet- 
tore, Poscillatore e bloccato per altri 5 se- 
condi, ed il circuito di attesa invia un impul- 
so di uscita al © Cid attiva Puscita del 
canale sul quale si e fermato lo scorrimenlo 
delle luci (se questo canale era attivato in 
precedenza, I'impulso ha un effetto perfetta- 
mente conlrario, come dire che disabilita 
Puscita del canale in questione). 
L'oscillatore pud anche essere inibito trami- 
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le il segnale al punlo®, che e in effetti I'usci- 
ta del canale 0 (il canale di attesa). 
L'uscita® del circuito "di attesa" normal- 
mente e allo stato basso. Una sola operazio- 
nedcl pulsanteselettore non ha elfettosullo 
stato di questo scgnalc. Sc. tutlavia, il selel- 
tore e premuto due volte, avvenendo la se- 
conda operazione durante il periodo di atte- 
sa della prima, si ha che® e portalo alto per 
la durala del periodo in cui SI c mantenuto 
chiuso. Di consegucnza. e il segnale® che 
eroga rimpulso di controllo atto ad abilitare 
o disabilitare le uscile del canale. 
L'oscillatore. c quindi lo scorrere delle luci 
sulla linea inferiore di LED, e inibito quan- 
do il livcllo al punio®(normalmeme basso) 
e portato allo stato alto. 
Cdi stati logici di uscila dei canali da I a 11 
commmutati da tin impulso positivo che 
scorre nella linea® Queste uscite sono atti- 
ve allo stato basso. Le uscite da I2a 15 sono 
tcnule bassc per il tempo che la linea® rima- 
ne alia, come dire che queste linee rimango- 
no allo stato basso sino a che il pulsante 
selettorc e mantenuto chiuso. 
Schema elettrico 
Lo schema elettrico complelo del Monose- 
leklor apparc nella ligura 4. 
Poichc i canali da I a 11 sono identici e quelli 
da 12 a 15 sono altreltanlo simili, lo schema 
moslra solo i canali I e 12. Di consegucnza, 
RI5 per escmpio, compare II volte nelPas- 
siemc. e per distinguere i vari componenli si 
impicga un sulTisso, che indica a qualecana- 
le appanicne la dcterminala parle. II sufl'is- 
so "a" si rilcrisce al canale I. il "b" al canale 
2. il "c" al canale 3 e cosi via. 

II losalore d'impulsi 
II circuito losalore d'impulsi consiste di un 
multivibratore monostabile e di un trigger di 
Schmitl (MMVI ed Nl). 
Quando si prcme il pulsante selettorc® e 
portato al livcllo basso, Tutlavia, come ri- 
sultato dcirinevitabile "rimbalzo" del con- 
tatto deirinlcrruttore, vi e un considercvole 
"tremolio" nel picco di questo impulso. II 
falto che I'uscita Q del monostabile sia tcnu- 
t:i bassa dal primo transitorio con andamen- 
to tregalivo del(B)cliniina questo ef'fello di 
"rimbalzo", assicurando il ricavo di un im- 
pulso "pulilo" aH'uscita del trigger di Schmitt 
Nl, Cio garantisce che ©nella figura 4 ri- 
manga allo stato allo per il periodo in cui il 
pulsante e premuto. 

II circuto di "attesa" 
11 circuito che stabilisce il periodo "attesa" 
(MMV2. FFI, N2. N3. N5 ... N7) deve ese- 
guirc tie funzioni basilari. 
1) Quando il pulsante di selezione e premu- 

to (e©va allo stato alto) il LED di "atte- 
sa" deve accendersi e l'oscillatore deve 
essere bloccato, 

2) Non appena il pulsante e rilasciato, deve 
iniziare un perido "di attesa". 

3) Sc. durante il periodo "di attesa" il 
pulsante selettore e nuovamente premu- 
to. si deve dare un impulso di controllo al 
canale appropriato. Come risulta eviden- 
le dalla Figura 3, cio implicache®diven- 
ga elevato e rimanga a questo livello per 
tutlo il tempo che il selettore a pulsante 
rimane premuto. 

Inlerrullore 
generate acceso 

Monoseleklor 
in attesa 

Premcre II pulsanlt 
due volte 

I LED Inlzlano 
ad accendersi 
In successlone 
(o rlprondono) 

Non vl sono 
successive azloni 
da complere 

Premero ancora 
I pulsante per 
scegllere il canale 

Se si 
scegllo II canale "0" 

La luce emessa daa 
LED In succession^ ^ 
si ^ lerniala nella | 
poslzlone desiderola? 

Premero ancora 
II pulsante 
durante 

tempo "di attesa' 

Sc 6 scollo 
un canale compres 
Ira 1 e 11 

Se al 6 scello 
un canale compreso 
ra 12 e IS 

L'uscila del canale 
cambla dl stato 

SI alllva una 
delle uscile quando 
I pulsante • azlonal 

So II pulsante e 
premuto ancora 
durante il periodo 
"dl attesa' 

Se II pulsante 
d premuto dl nuovo, 
si alllva I'allra uscila 

Le reali Funzioni del circuito di "attesa" so- 
no le seguenti; 
Quando il pulsante selettore e premuto per 
la prima volla,©diviene alto^porlando I'u- 
scita di N7 allo stato basso 
Questa Funzione, a sua volla, porla allo sta- 
to alto I'uscita di N3 (®, ed in tal modosi ac- 
cende il LED Dl esi blocca l'oscillatore. Sin 
che®rimane basso, I'ingresso di reset di 
FFI e a sua volta mantenuto basso, pcrmet- 
tendo al Flip-flop di essere sottoposlo al trig- 

Flgura 3. Schema a blocchl del Monoseleklor. 
Figura 4. Schema elettrico complelo del Monose- 
leklor. 
Figura S. Allmenlatore del Monoseleklor. Grazle al- 
I'lmplego della LDR si varla aulomaticamenle la lu- 
minosity del LED per adaltarla a quella dell'ambien- 
le. 
Figura 6. Lalo tame del circuito slampalo del Mo- 
noseleklor. Sia la LDR che i LED sono monlatl da 
questa parte del pannello. 
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ger. 11 sistema RC che comprcnde R4 e C4. 
da un ritardo di circa 250 ms, ed e compreso 
in circuito per ollenere la soppressione degli 
impulsi parassilari durante il lempo di ritar- 
do della propagazione. 
Quando il sclettore e rilasciato, ©diviene 
basso, fornendo il trigger a MMV2 (tramite 
I'ingresso B) e portando I'uscita 0 a' livello 
alto. 
Di conseguenza, I'uscita di N7 rimane allo 
stato basso. 
II tempo nel quale I'uscita Q rimane alta (co- 
me dire il tempo "di attesa") h determinalo 
dalla costante di lempo RC del monostabile 

e puoessere variato, tramite PI,Ira le lOse- 
condi. Quando©diviene basso, I'ingresso di 
clock dell'FF I e porlalo allo stato allo (tra- 
mite N6), con 41 risultalo che I'uscita TJ di 
questo llip-flop diviene bassa, abilitando il 
gate N5. 
Se il pulsante selellore ora premuto durante 
il tempo "di altesa".©diviene alto, portan- 
do le uscite di N2 al livello basso ed N5 (©) al 
livello alto. Non appena il pulsante selettore 
e rilasciato. FFI non cambia stato subito, 
perche I'uscita Q del llip-flop, che e alta. 
mantiene I'ingresso di clock di FFI basso 
via N6. Lasciando andare il pulsante, tutta- 

via, si da il trigger di nuovo a MMV2, ed in 
tal modo inizia un nuovo periodo di "atte- 
sa". 
Se durante il prime periodo di "attesa" il 
pulsante selettore non e premuto di nuovo. 
quando il tempo e trascorso, I'uscita Q dello 
MMV2 torna allo stato basso, resettando 
FFI e portando©allo stato basso. L'oscilla- 
tore allora riprende a funzionare, ed i LED 
posti nella linea di sollo iniziano ad accen- 
dersi dando inizio alia successione di illumi- 
nazioni. 

Circuito osclllatore e contalore 
L'oscillatore e formato dal trigger di Schmitt 
N4, unito a C5, R7 e P2, La frequenza puo 
essere modificata tramite P2, in modo da 
raggiungere una velocita di esplorazione dei 
canali che pud essere compresa Ira 0,3 e 3 se- 
condi per ciascun canale. 
L'oscillatore c unicamentc abilitato se I'in- 
gresso di N4 (terminate 12) c allo stato allo, 
ed c il caso soloscambeduegli ingressidiN8 
sono bassi. In tal modo, se©oppure(H)sono 
alti, l'oscillatore e inibito. 
L'oscillatore eroga il clock ad un contatore 
binario a 4 bit, IC4. L'uscita binaria del con- 
tatore e decodificata da 1C5, un convertitore 
da 4 linee a 16. II risultalo 4 che le 16 uscite di 
ICS (Qu... Qisjsono portatc allosta|oalto in 
successione, 

II canale 0; canale dl attesa 
I principali componcnti di questo canale so- 
no FF2, T3 c T4. 
Quando I'uscita Qndell'ICS diviene alta T3 
conduce e D2 s'illumina. Prcmendo il selet- 
tore si blocca l'oscillatore e si pofta il conta- 
tore sul canale 0, Se il selettore a pulsante e 
quindi premuto mentresie nel tempo di "at- 
tesa". un impulso che proviene da N5 porta 
al livello alto I'uscita di N9 e dA il trigger a 
FF2, che e un llip-flop del tipo "D". 
Connetendo I'uscita QaH'ingresso D, I'usci- 
ta del llip-flop "commuta" ogni volta che un 
impulso e applicato all'ingresso di clock, 
Dopo che FF2 ha ricevuto il trigger, I'oscil- 
lalore rimane bloccalo poiche ©I (I'uscita Q 
del flip-flop) e mantenuta allo stato alto. T4 
cosi entra in conduzione, illuminando I'indi- 
catore di attesa D3. 
II Monoselektor c portato fuori dallo stato 
di attesa premendo il pulsante selettore due 
volte in successione. Ci6 porta la linea©al 
livello alto ancora una volta, con il risultalo 
che I'uscita di N9 diviene alta, FF2 riceve un 
impulso di clock c I'tiscita Q del llip-llop (©I 
diviene bassa. 

Reset automallco 
Quando I'apparecchio e messo in azione per 
la prima volta, il circuito automatico di reset 
(formato da T2. R8, R10 e C6) genera un im- 
pulso positivo dalla durata approssimativa 
di 500 ms. 
Questo resetla IC4. disabilita i canali 1... 11 
e seleziona il lavoro in "attesa" prescttando 
FF2, che a sua volta (tramite N8) inibisce 
l'oscillatore. In tal modo il Monoselektor h 
nello stato di attesa, con il LED D3 acceso. 

Canali da 1 a 11 
Questi canali funzionanovirtualmente nello 
stesso modo del canale 0, con solo delle pic- 
cole differenze. Le uscite dei canali da 1 a 11 
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sono poruilc ;ill'iitlli//aU>iv per nie//o di 
un transistore separaiore. II maggior com- 
ponenie del canale I e FF3u. Quando la sua 
uscita Q diviene alia. T6.. enira nella condu- 
zione. cd i LED D5.. s'illumina perindicare 
che il canale e commuiato, e la sua uscita c 
bassa. La resistenza RI7U limita la corrente 
atlraverso T6.; ad un valore di sicurezza. 
mentre il diodo D6uproiegge il LED contro 
le lensioni inverse antpic. D7. prntegge 16 
contro le lorze elettromotrici (EMF) inver- 
se, causate da carichi induttivi. Se si deve im- 
piegare il canale l.quantodetto basta, ma la 
descrizione e idenlica per i eanali da 2 a 11. 
Siccoine I'uscita dei canali ^ "alliva al valore 
basso", come dire che presenla uno "0" lo- 
gico quando e "on", e necessario collegare 
un relais Ira la linea posiliva di alimentazio- 
ne e le uscile. 

Canali dal 12 al 15 
I canali dal 12 al 15, come abbiamo detto in 
precedenza. hanno due uscile e possono es- 
sere impiegati per un funzionamento di lipo 
"analogico". Siccome sono tutti identic!, il 
canale 12 pud servire come esempio per il re- 
sto della circuitcria. 
Quando I'uscita Q12 dell'lCS diviene alia, il 
LED D8/ s'illumina indicando che questo 
canale e abilitato. Se a questo punto si pre- 
me il tasto selettore, la linea D giunge al li- 
vello alto, e gli impulsi daH'andamento posi- 
livo danno il trigger al FFI2'. Se I'uscita Qdi 
questo tlip-flop in origine e bassa. ora divie- 
ne alia, con il risultaio che ambedue gli in- 
gress! di N13/divengono alii a loro volta c 
T9y enira nella conduzione. Cost, sino a chc 
©rimane alto, il LED rossoD12/s'illumina 
e I'uscita R del canale 12 diviene bassa. Se il 
pulsante selettore e lasciato andarc a riposo. 
quindi premuto per una seconda volta nel 
pcriodo di "altesa" le uscite Q e ^di FF12/ 
cambiano stato, cosicche a questo punto. 
ambedue gli ingressi di Ml2/ assumono lo 
stato alto. 
Sino a che il pulsante selettore rimanc pre- 
muto. T8/ e in conduzione. ed il LED verde 
D9/e illuminato. mentre I'uscita L del canale 
12 e mantenuta al livcllo basso. 
Se lo si desidera. le resistenzeche limitano le 
correnti R22/ed R27/possono essere ridottc 
nel valore o addirilturacortocircuitate, pur- 
chc le spccifiche dei transistori (T8/ e T9') 
non siano eccedute (la massima corrente da 
considerare e SJ 100 mA). 
Connettendo le due uscite ad un molore 
eletlrico (tramite un relais) in modo tale che 
ruoti nel senso orario allorche I'uscita R e 
bassa. ed in modo antiorario quando I'usci- 
ta L e a sua volta bassa. e possibile operate 
un controllo "analogico", come I'esplora- 
zionc della scala di sinlonia di un radoricevi- 
tore o simili. 

L'alimentatore 
Lo schema elettrico deU'alimenlatore appa- 
re nella ligura 5. L'alimentatore e monlalo 
sullo stesso pannello del circuito di figura 4. 
Come di vede, visono in praticaduealimen- 
tatori; uno per i LED (Do) ed un altro per il 
resto del circuito. 
Mentre ralimenlalorc gcncrico non e mollo 
"spettacolare", il circuito che alimcnta i 
LED e assai piii solisticato. tramite una resi- 

stenza dipendente dalla luce, o LDR, la luce 
emessa dai LED e variala automalicamente 
per seguire la luce ambientale e la sua densi- 
ta. 
Per esempio se vi e una forte luce solare, la 
resistenza della LDR (R32) e. ovviamente. 
estremamente bassa. con il risultaio che TIO 
giunge aH'interdizione e la tensione di base 
della coppia di DarlingtonTI l/TI2aumen- 
ta. provocando I'aumento della Uo. Se al 
contrario vi e un'illuminazione piii bassa, 
logicamente. la resistenza della LDR aumenta, 
portando nella conduzione TIO facendo de- 
cadere la tensione della base del TIL Ci6 a 
sua volta limita la tensione Uo, con il risulta- 
io che i LED emettono una luminosity mol- 
lo ridotta. 

La resistenza R29, che e connessa in paralle- 
lo con la LDR. assicura che i LED non si 
spengano mai del tutlo. Se i LED non risul- 
tano sufficientemente illuminati nel buio, il 
valore della resistenza ultima delta deve es- 
sere ritoccato in meno. 
TI3 assicura che la Uo, come linea di Irasfe- 
rimento, sia protetta dai cortocircuili. 
E stato notalo che. in certi casi eccezionali. 
I'impiego di un alimeiuatore non regolarc 
per il circuito principale pud dar luogo a dei 
problem!. Se si nota una skuazione del gene- 
re, instabile. la rispostac una sola; si deve re- 
alizzare un alimeiuatore stabilizzato che 
possa crogare 12V cd I A. impiegando ad 
esempio un 7812. e lo si deve collegare con 
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Figura 7. Lalo parll del circuito slampato del Mono- 
selektor (EPS 79039). 
Foto A. Esempio dl pannello monlalo con tulle le 
parll, L'lmplego dl zoccoll per I clrculll Inlegtall 6 
raccomandablle. 
Foto B. Vista ravvlclnala delle connesslonl lllatlche 
devono essere eseguite sul lalo parll del circuito 
slampato. 

I'uscita ai capi del C7, tenendo ben d'occhio 
la polarita. In tal caso. i diodi da DI5 e DI8 
possono essere omessi. 

La realizzazione 
II lato rame cd il lato parti del circuito slam- 
pato che serve per assemblare il Monoselek- 
tor sono moslrati nelle figure 6 e 7. rispetti- 
varaenle. L'assemblaggio necessita di un 

metodo costruttivo leggermente insolito. I 
componenti stampati in rosso sul lato parti, 
come dire i LED e la LDR. dovendo essere 
affacciati al pannello, vanno montati sul la- 
lo rame del pannello, e non. appunto, sul la- 
to parti. Le connessioni anodiche dei LED 
4, 8. 9 e 15 vanno eseguite in modo tale, che 
questi si possano affacciare sporgendo di 6 
mm e sono accomunate da una connessione 
di filo rigido. Un esempio di pannello finilo 
si vede nella foto A. mentre una veduta piii 
da vicino (foto B) mostra come si debbano 
eseguire le connessioni. I punti dove queste 
connessioni sono richieste. sono chiaramen- 
te indicati sul lalo componenti, e comunque 
non presentano alcun particolare problema. 1 

II LED di "atlesa". Dl. ed il LED spia del- 
I'accensione, DI9, sono montati sul fronte 
del contenitore e conncssi al circuito tramite 
fili isolati. 
La resistenza dipendente dalla luce, o LDR, 
logicamente deve "vedere" I'illuminazione 
ambientale, ma deve anche essere protetta 
dall'esposizione alia luce emessa dai LED. 
La miglior soluzione e praticamcnte una 
piccola apertura nel pannello frontale dcl- 
I'apparecchio, c dietro, sistemarvi la LDR. 
II transistore T12 deve essere raffreddalo, e 
la soluzione piii semplice e montarlo (assicu- 
randosi che vi siano le neccssarie miche iso- 
lanti!) sul retro del case. 
Lin rivestimento autoadesivo per il pannello 
frontale, che si vede nella figura 1. e che ri- 
porla le necessarie indicazioni, e disponibile 
presso il servizio circuit! stampati di Eleklor 
(EPS). Si pu6 desiderate di avcre un acccsso 
csterno ai potenziometri PI e P2, in modo 
che il tempo di "altesa" c la "velocita" di 
scorrimento delle luci possano essere varia- 
ti. Cio pud essere ottenuto praticando due 
fori sul fronte del contenitore, nei punti indi- 
cati dal rivestimento autoadesivo. 
Altri construttori, possono prcferirc il mon- 
laggio del PI e del P2 sul retro del circuito 
stampato. 

Concludendo 
fe evidenle che il Monoselektor e essenzial- 
mente un sistema di controllo, e "solo" un 
sistema di controllo. Vi e quindi la necessita 
di una interfaccia posta tra i canali in uscita 
ed il "mondo esterno". L'interfaccia pud 
avere una infinity di forme che dipenderan- 
no dalle necessita di chi lo utilizza, anche se i 
cosiddetti interruttori allo stato solido pos- 
sono servire per la maggioranza delle appli- 
cazioni. 
Dei buoni suggcrimenli possono essere H ai- 
ti dall'arlicolo "11 controllo delle apparec- 
chiature alimenlate a rete" che e pubblicato 
in questo stesso numero (e che e stato scritlo 
quasi appositamenle per completare questo 
lesto...). 
// Monoselektor e il risultaio di un progetto 
port at o a van I i da un gruppo di studio all' Uni- 
versita Tecnica (Polilecnico) di Eindhoven, 
Olanda. La realizzazione. iniziahnente. avevo 
come obbieltivo un telecomando che potesse 
essere impiegato senza problem! da pane de- 
gli handiccapati. ed in ta! senso, U Monoselek- 
tor ha mostralo di rappresenlare I'ideate. Un 
ceno numero di apparecchi e stato ins I alia to 
in Olanda per un ceno tempo, facendo parlare 
mollo della relativa pralicila ed a/fidubilitd. 
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Elenco component! 

Resistenze: 
R1 = 10k 
R2 = 6k8 
R3,R7 = 4k7 
R4 = 22k 
R5, R11, R13, R15a ... R15k. 

RlSg ... R18k, R20| ... R20o. 
R23| ... R23o, R26| ... R26o, 
R33 = 120 n 

R6, R8, R12, R14, R16a ... 
R 16k. R19a - R19k. R21| ... 
R210, R24| ... R24o, R25| ... 
R25o = 3k3 

R9, RIO = 100k 
R17a ... R17k, R22| ... R220, 

R27| ... R270 = 150 0 
R28 = 1k 
R29 =12k 
R30 = 1 n 
R31 = 27k 
R32 = LDR 
PI, P2 = 50k trimmer 

Condensalorl; 
C1 = 1 M/16 V 
02 ■= 22 M/16 V 
03 • 470 p/16 V 
04 = 10 p/16 V 
05, 06 = 100 p/16 V 
07 = 2200 p/16 V 
08 = 47 p/16 V 
09= lOn 

Semicondutton; 
D1, D4a ... D4e, D4g D4k, 

D5a ... D5e, D5g ... D5k, 
D8| ... D80. D12| ... D12o. 
D19 - LED red 

02, 03, D4f, D5f, D9| ... D90 
= LED verde 

D6a ... D6k, D10| ... D10o, 
013| ... DISQ = DUS 

D7a ...D7k. Oil,...Olio, 
D14| ... D14o, D15, 016,017, 
018= 1N4001 

T1.T2,T3.T4. T5a k. T6a k. 
T?! o, T8| ...o,T9| ...o.fio, 
T11,T13 = TUN 

T12 = 2N3055 radialore 
101 = 4528, 4098 (Motorola 

MO 14528, RCA CD 40981 
102 = 4093 
103 = 4001 
104 = 4520 
105 = 4514 
106 ... 1014 = 4013 
1015 ... 1020 = 4081 

Varie: 
51 = SP interrultore 
52 = DP interrultore 
F1 = 100 mA 
Trl = trastormatore 6 .. 9V, min 0,5A 

(o 12V, 0,5 ... 1A, vedi nota) 
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assistentor 
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Tutti, una volta o I'altra, abbiamo 
avuto la frustrante esperienza di 
essere sul marciapiede del 
blnario di una stazione e di 
cercare ansiosamente di capire 
qualcosa di cio che sta indicando 
i'altoparlante della ferrovia, una 
situazione che offre un ottimo 
esempio di ci6 che avviene con i 
sistemi di ascolto circolare viziati 
da un forte rumore di base. 
Una soluzione per evitare cio, e 
impiegare un compressore della 
dinamica che amplia la porzione 
piii morbida del parlato, al di 
sotto della soglia di rumore, pur 
senza alterare i passaggi piii forti 
delle indicazioni a voce. Se il 
sistema che descriviamo, e 
impiegato con I'amplificatore 
"Stentore", il risultato e un 
diffusore che pub anche essere 
impiegato nelle condizioni 
peggiori di ascolto, con forti 
rumori circostanti. 

9 -*$9 

L'ambiente che reehi un considerevole ru- 
more (come le fabbriche, le asscmblee al- 
Vaperto ecc) presenta un problema affatlo 
specialc per i sistemi di diffusione circolare 
audio. II livellodel parlato varia considcrc- 
volmente, ed in tal mode, menlre la por- 
zione piii forte pub essere seguita, non si 
odono affatto i passaggi piii leggcri. 
Sfortunatamente, portare al massimo il 
volume non risolve il problema. perchc le 
parole che hanno un livello inlermedio ri- 
mangono al di sotto del rumore di fondo, 
mentre i passaggi piii forti possono risulta- 
rc confusi (e ancor di piii turbati dalla di- 
storsione che dcriva dalla losatura nel- 
ramplificalore). 
La gamma di dinamica del parlato (come 
dire la differenza Ira rinformazionestrilla- 
ta e il sussurro) e di circa 35 dB. E un fallo, 
tuttavia, che tale gamma puo essere ridotta 
a 5 dB senza viziarc seriamente la com- 
prensibilitii della parola. fe quindi possibile 
amplificarc i bassi livelli dci scgnali sopra 
al rumore di fondo, lasciando i livelli piii 
alti al loro valore naturalc ottenendo la 
massima comprensibilita (vedi la figura I). 
II procedimento c nolo come comprcssio- 
ne dinamica, ed i la funzione principale del 
circuito che descriviamo qui. Siccomc il 
complesso puo essere impiegato in unionc 
aH'amplificatore "Stentore" che e descrit- 
to in questo stesso numero, e siccomc il 
del to in inglese suona "Stenlor". per far ri- 
ma, questo dispositive c denominalo "As- 
sistentor", che vuol dire "aiutante". 
L'Assislenlor, tuttavia, non e un semplice 
compressore della dinamica, il circuito di 
base ulilizza un inlercssante fallore della 
voce umana neccssario per rendere intellc- 
gibile un messaggio. La maggioranza della 
voce umana e concentrata nelle frcquenze 
basse (o formata dalle frequenze basse), 
tuttavia queste frequenze sono di minor 
Importanza per comprendere i segnali. Per 
esempio, passando la voce altraverso un 
filtro che attenui di -6dB per ottava. un fil- 
tro passa-alto eon una frcquenza di laglio 
di I kHz.sihaunariduzioneneirinviluppo 
complessivo del 77%, A dispetto delPalte- 
nuazione, I'intellegibilita del segnale rima- 
ne virtualmente uguale(lasi puoslimareal 
92% dell'originale). 
L'Assistentor realizza il responsodi tlgura 

2, in rclazione al segnale di parlato. Abbas- 
sa il response alle component! basse del se- 
gnale. ma al tempo stesso applica una ccrta 
attenuazione ai timbri acuti. 
In tal modo oltrc alia migliore comprcnsi- 
bilitA si oltiene il taglio del sibilo caratleri- 
stico in diverse pronunce. 

Compressione della dinamica 
II principio di base del funzionamento di 
un compressore, e raltenuazione control- 
lata, II segnale airingresso, i portato ad un 
attcnuatorc e di seguito ad un amplificato- 
rc. I'uscita del quale c rcttificata. filtrata, 
ed impiegala per controllare I'altenualorc. 
In tal modo, ogni volta che il segnale all'u- 
scila dell'intero complesso aumenla, sca- 
turisce una tensione di controllo che csalta 
la funzione dcirattenuatore, cosicche il 
guadagno complessivo del circuito diviene 
piii piccolo man mano che il segnale all'in- 
gresso aumenla. 
L'uscila del rctlificatore i filtrata in modo 
da dare una tensione di controllo che possa 
seguire I'inviluppo della forma d'onda del 
segnale. 
Per controllare Pattenuatore si possono 
impiegare numerosi dispositivi del lipo 
non - lineare, ad esempio i FET, le resisten- 
ze did valore che dipende dalla luce o dalla 
tensione, esimili. Tuttavia, un tcnlativodi 
mettere in pratica la tcoria. e impiegare i 
semplici diodi al germanio o al silicio. 
Come si vedc nella figura 3, la resistenza 
dinamica di un diodo decresce man mano 
che la corrente che altraversa la giunzione 
cresce. 
Questo principio pub essere impiegato nel 
progetlo di qualunque circuito analogo al- 
PAssistentor, come si vede nello schema a 
blocchi della figura 4. 
La tensione del segnale all'ingresso. fatta 
decadere altraverso Pattenuatore a diodi c 
determinala nella grandczza dal controllo 
della corrente L. 
Questo controllo in corrente, tuttavia, a 
sua volta e derivato dall'uscita dell'atle- 
nuatorc (che quindi funziona come resi- 
stenza controllata in corrente). Non appe- 
na la tensione all'ingresso decade, si ha un 
riferimenlo diretto sulla corrente che altra- 
versa i diodi. con il risultato che la resisten- 
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Flgura 1a. In un amblenle molto rumoroso. la par- 
le Inlerlore del segnale che derlva dal parlato a 
cancellata. 
Flgura 1b. Comprlmendo la dlnamlca del segnale 
del parlato, I segnall pICi deboll sono portatl ad un 
llvello plu alto rlspello alia soglla del rumore dl 
(ondo, senza perallro che si Inllulsca sul passaggl 
plu lortl. 
Flgura 2. Se si (lllra II settore plu basso delle Ire- 
quenze che fanno parte della voce In modo da at- 
tenuarle progresslvamenle, 6 posslblle rldurre 
drastlcamente la potenza del segnale pursenza rl- 
durre rinlellegglblllta. 
Flgura 3. Un compressore della dlnamlca pud es- 
sere ollenulo Implegando la carallerlsllca dl Ira- 
slerlmento non-llneare dl un dlodo. 
Flgura 4. Schema a blocchl deH'Asslslenlor. 

za dinamica dei diodi aumenta e la mag- 
gioranza della lensione-segnale cade su di 
essi. Di conseguenza, la gran parte del se- 
gnale all'ingresso e amplificalo ed appare 
alTuscita del circuilo. 
La gamma della dinamica del segnale al- 
Tingresso, e ridotta da circa 35 dB sine a 
circa 6 dB, come dire che i passaggi pii'i 
bassi sono amplificati di circa 30 dli senza 
che i passaggi piii forli siano influenzati. 

Schema elettrico 
II circuilo elettrico deH'Assisientor appare 
nclla figura 5. 
Come e evidente, non si usa un diodosolo, 
bensi quallro che sono collegati a forma di 
ponte e si usano per formate I'altenuatore 
controllato in corrente. La ragione per cui 
si usano quattro diodi. e che la corrente 
causa una caduta di tensione sui diodi. che 
e impressa sul segnale da trattare. 
Le variazioni di questa tensione controlla- 

la potrebbcro dare dei "click" spuri. Con 
la sislemazione circuitale che si osserva, 
I'audio e applicato in modo differenzialc 
ed c amplificalo da un amplificatore diffe- 
renziale alPuscita deH'attenuatore. La ten- 
sione prodotla dal controllo in corrente 
luttavia, appare nel modo comune all'in- 
gresso dcll'amplificatore ed e annullata. 
Per essere cerli che il modo di lavoro del- 
I'attenuatore sia il piu possibile simmetri- 
co, e per oltimizzare il controllo della reie- 
zione del segnale, i diodi dovrebbero essere 
idealmente selezionati in coppia. Perallro. 
la miglior soluzione e quella di impiegare 
un ponte rctlificatore simile a quello che si 
usa neiralimentatore. 
Dopo che il segnale e portato all'attenua- 
tore a diodi, e amplificalo dal Tl e da A I. 
Alcuni sistemi RC collegati ad AI assicu- 
rano che il circuilo abbia il response mo- 
strato nella figura 2. II guadagno di questo 
stadio pud essere variato tramile PL 
A2. funziona come amplificatore inverten- 
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Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 = 330 k 
R2 ' 820 k 
R3.. . R6 = 22 k 
R7,R1 l.R16,R 17 = 6k8 
R8,R10 = 47 k 
R9 = 220 k 
R12,R13 = 8k2 
R14,R28 = 82 k 
R15 = 820 k (vedl leslo) 
R18,R19 = 15 k 
R20= 100 k 
R21 ,R22 ' 270 k 
R23 = 1 k 
R24 = 10 k 
R25=18 k 
R26 - 100 n 
R27 = 2k2 
PI trimmer polenziomBlrico220 k 
P2 =lrimmer polenziomelricol M 
P3 =trimmer polenziomelricol 0 k 
P4 "trimmer polenziomelricol k 

Condensalort: 
C1,C18 , . . C21 = 1 n (vedi leslo) 
C2,C6.C11.C12 - 10 n 
C3= 10 p/16 V 
C4 = 2n2 
C5 = 3n3 
C7,C9 = 47 p/25 V 
C8.C10 = 100 n 
C13,C14 = 82 n 
C15 = 1 M/10 V 
C16 = 47 n 
C17 = 2p2/16 V 

Semicondullori: 
T1.T4 = BC 549C.BC109C o eqoiv 
T2,T3 = 547B, BC 107B o equiv. 
(C1 = TL 084 
B1 = relliticatore a ponte, B30C100 

(vedi leslo) 

Varie: 
LI . , . L4 = perle di ferrite (vedi leslo) 



4-48 — eleklor aprlle 1980 assislenlor 

Flgura 5. Schema elettrlco complete. L'altenuato- 
re controllato >1 basa su dl un ponte dl dlodl. L'u- 
sclla del segnale 6 ampllflcala In modo diHeren- 
zlale per reaplngere la tenslone dl controllo nel 
modo comune. 
Flgura 6. Clrcullo slampalo, lato peril e lato rame 
deirAsslelenlor (EPS 79071), Per rldurre la possl- 
blle caplazlone dl segnall RF servono alcune pre- 
cauzlonl: vedl II testo. 
Flgura 7. In un cerlo numero dl appllcazlonl, pup 
essere convenlenle munlre I'Asslslentor dl un 
dopplo devlatore alto ad escluderlo. 
La connesslone relallva si vede nella llgura. 
Flgura 8. Caratterlstlca dl traslerlmenlo dell'Assl- 
stentorcon II PI regolatopertamassimasenslblll- 
18. Come si vede. si ragglunge gIP la masslma 
compresslone con un segnale dl 1 mV. 

te cosicche una versione in controt'ase del 
segnale d'ingresso amplificato giunge al- 
i'attenuatore controllato. Una configura- 
zione del genere 6 prcscnle all'uscita del- 
rattenualore: A3 amplifica il segnale com- 
presso, mentre A4e ancora collegato come 
inverlitore di fase. Si ha quindi a disposi- 
zione una versione in controfase del segna- 
le compresso, che permelte la retlificazio- 
ne a onda intera da pane di T2 e T3. 
L'uscila di quesli transistori e impiegata 
per caricarc CIS. il condensatorc di spia- 
namento. 
La lensione ai capi di questocondensalore 
determina la correntc di controllo aH'c- 
mettitore del T4, II tempo di scarica di quc- 
sto condensatorc, quindi il tempo di disce- 
sa del compressore. pu6 essere varialo 
tramite P2. 
L'Assislenlor prevede due uscite. L'uscila 
A croga un segnale dal livcllo impiegabile 
per I'uso con amplificatori di poten/a del 
genere dello Stcntor, mentre l'uscila B ero- 
ga un segnale a basso livello. L'ampic/za di 
ambedue i scgnali pu6 essere regolata tra- 
mite i potenziometri P3 eP4. rispetliva- 
mente. 
Siccome il circuito da un guadagno consi- 
dcrevole (sino a circa 86 dB), e suscetlibile 
di capture dei scgnali a radiofrequenza. Per 

asiislentor 

o Vompressione, 
r~"±-   

blpass 

quesla ragione, I'ingrcsso, l'uscila e la linea 
di alimentazione sono disaccoppiali trami- 
te delle perle di ferrile: LI ... L4, e da con- 
densatori di bipass da In, La misura di 
caulela. ha una particolare importanza se 
I'apparecchio devc essere impiegalo nelle 
vicinanze di un sistema ricetrasmitlenie. 

Realizzazione pratica ed impiego 

II circuito slampalo dell"Assislenlor e mo- 
strato nella flgura 6. Le perle di f'errite LI 
... L4. sono indicate in forma di bobina sul 
lato parti, L'induttanza desiderata e otte- 
nuta avvolgendo sugli elementi di ferrite 
due o Ire spire di filo isolalo. 
Qualunque tipo di rettificatore a ponte ser- 
ve B I. Ovviamente, e meglio evitare le ver- 
sioni che hanno una corrente troppo alta, 
come dire che il modello da 100 mA e da 
preferire in particolare se confrontato con 
uno da alcuni A. Sia nello schema che ncl- 
I'elenco delle parti e menzionalo il B30Cl()0; 
tuttavia il valore di corrente di I00 mA ^ 
solo un valore nominale che serve da gui- 
da, da indirizzo. 
La sensibility del circuito pu6 essere rego- 
lata tramite il trimmer PL Se la gamma da- 
la da questo potenziometro semifisso risul- 
la insufficiente, si pu6 modificare il valore 
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di R15. Incremenlando il valore di questa 
resistenza, aumenta la sensibility (cost co- 
me il livello ad ambedue le uscite). 
L'Assistentor non e certamente limi'ato al- 
I'impiego con lo Stentore o altro amplifica- 
lore di potenza del genere. 
La previsione per una uscita a basso livello 
indica che pu6 essere impiegato anche co- 
me pane di un dittafono, di un interfonico, 
di un sistema di diffusione per uffici, o 
scuole. nonche nelle stazioni radio amato- 
riali per ottenere la massima profondila di 
modulazione senza sovramodulare, quindi 
ottenendo la maggior portata di comuni- 
cazionc. La figura 7 mostra come si possa 
munire I'Assistenlor di un deviatore per 
poterlo includere ed escludcre. Questo ar- 
rangiamento i indispensabile se si usa I'As- 
sistenlor con una stazione trasmittente 
d'amatore. 
Inline, la figura 8 mostra la caratteristica 
di trasferimento dell'Assistentor con il PI 
regolato per la massima sensibilty. 
II livello della lensione all'uscita B e dato 
per divcrsi valori della lensione d'ingresso. 
Come si vede, si ha una compressionc tola- 
le giy con uha tensione-segnalc all'ingresso 
che valga appena I mV. 
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PRESCALER 

600 MHz 

Un dlvisore di Irequenza che agisce da inler- 
laccia Ira una sorgenle di segnale UHF ed un 
frequenzimolro digilale VHF 
Indispensabile per una precisa misura della 
Irequenza nelle emiltentl radiotelevisive, per usi 
di labotalorio. per indicator! digilali di sintonia 
Ulile per aumenlate la sensibilita e la Irequenza 
di utilizzo di Irequenzimelri con scarse caratle- 
risliche d'ingresso 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione: 5 Vc.c. 
• Assorbimento: 75 mA 
• Sensibility a 100 MHz; 10 mV 
• Sensibilita a 600 MHz: SO mV 
• Frequenza massima assoluta; 650 MHz 
• Rapporto di divisione: 10 
• Uscita; compatibile con TTL, lanout 20 mA 
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Nell'lliade di Omero, Stentore 6 it 
nome di uno del grecl che 
assediano Troia, del quale si dice 
che avesse la voce piu forte di 
quella di 50 uomlni insieme. 
Stentore 6 quindi un nome glusto 
per I'ampliflcatore qui descrltto, 
che, per essere fine all'analogia, 
eroga la potenza di 50 radio a 
transistor! 
Una caratteristlca che distingue 
questo ampllficatore da tuttl gli 
altrl, 6 che 6 portatlle (I) visto che 
pub essere allmentato da una 
normale batteria da automobile da 
12V, e di conseguenza rlsulta 
I'ldeale per la dlffusione circolare 
all'aria aperta. 

Vi e un cerio numero di situazioni nelle quali 
si richiedc un amplificatore dalla polenza 
elevata, anchc se la connessione con una 
presa di rete risulla molio difficile o del tutto 
impossibile. Si pu6 aver bisogno di un am- 
plificatore del genere durante i comizi politi- 
ci, per esempio, o le dimostrazioni, le fesie, 
le gare scolastiche. le processioni religiose 
eccetera. Lo Stentor e stato proprio proget- 
tato per risultare "un pacco di watt" pur es- 
sendo porlatile. Di solito, escludendo la 
rele-luce, si hanno delle limitazioni in rela- 
zionc all'uscita dell'amplificatore, luttavia, i 
parametri che sono influenzati in senso ne- 
gativo, e prima di tutto Pincremento nella" 
distorsione armonica, sono di secondaria 
importanza per le applicazioni previste per 
lo Stentore (la distorsione armonica 4 ovvia- 
mente di minor importanza rispetto a. per 
esempio, la distorsione crossover o la to- 
satura). 
Prendendo in considerazione una normale 
batteria da auto come sorgente d'alimenta- 

zione. quale potenza d'uscita si puo ottene- 
re, impiegando dei convenzionali stadi am- 
plificatori d'uscita? Se si prendono come 
esempi gli stadi usuali, la potenza erogata al 
carico puo essere calcolata impiegando la 
semplice equazione che segue. Non conside- 
rando le perdile di tensione nei transitori di 
uscita, nelle resistenze e nei condensatori, e 
tenendo a mente che il calcolo vale solo per i 
segnali sinusoidali. la massima polenza teo- 
rica P e data da: 

8 ■ RL 
ove: 
U = tensione d'alimentazione, 
RL = impedenza deiraltoparlante. 
Quindi. nei caso che Palimentazione sia a 12 
V e I'altoparlante sia da 4 D la potenza d'u- 
scita dovrebbe essere uguale a 4,5 W. Natu- 
ralmentc questa e una potenza ridicolamen- 
le bassa per sistcmi di diffusione circolare. 
Tullavia, vi c un diverso tipo di stadio finale 
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comunemente impiegato negli aniplificatori 
dl potenza che viene detto conl'igurazione a 
ponte. 
In un amplificaiore a pontc. si usano due 
stadi finali, ed il segnale di pilolaggio e ap- 
plicaio in controfase a ciascun ingresso di 
questi. L'altoparlanle e connesso tra le due 
uscitc. 
II risultato deH'impiego di quesla configura- 
zione e che Tampiezza del segnale in uscila e 
raddoppiata. e la polenza erogata al carico 
(in questo caso raltoparlante) e quadrupli- 
cata. 
In lal modo. sempre considerando I'alimen- 
lazione a 12 V e raltoparlante da 4 Q, teori- 
camente si pu6 ricavare una potenza d'usci- 
ta di 18 VV. 
Vi e un'altra astuzia tecnica che si pud im- 

piegare, ed e la connessione di un trasforma- 
tore in parallelo airaltoparlante, II trasfor- 
matore deve essere, per quanto possibile, 
formato da due avvolgimenti identici, e con- 
nesso come impedenza con la presa centrale 
(come dire un trasformatore di rete che ab- 
bia due secondari eguali con il primario non 
impiegato). La presa centrale va connessa al 
posilivo generale deH'alimentazione. In que- 
ste condizioni. il cambio nelPassorbimento 
della correnle, assorbita da un transistore 
daH'alimentazione, tramite la presa centra- 
le, induce una tensione nell'altro avvolgi- 
mento, che pud essere piu grande della ten- 
sione di alimcntaztone mcdcsima. Quindi, 
per meta periodo della forma d'onda, airal- 
toparlante pud apparire un segnale dall'am- 
piezza doppia dell'alimentazione. ed il tal 

>«0' 

+ *— 

[ 

modo I'ampiezza da picco a picco del segna- 
le che si presenta airaltoparlante pud essere 
piu grande quatlro volte della tensione d'ali- 
menlazione (vedi la figura I). La potenza 
erogata nell'alloparlante, non e quindi 18 
W, ma 72 W (per un carico di 4 £2); sempre 
considerando che la sorgente di alimenta- 
zione possa offrire una corrente che basti, si 
pud ricavare un valore di 144 W sc il carico e 
2 £2. Si pud ancora migliorare questo gia im- 
portante valore se si impicga una batteria 
che eroghi 14 V, una tensione non inconce- 
pibile. 

Schema a blocchi 
Lo schema a blocchi dello Slentore apparc 
nella figura 2. Come si vede, il circuilo im- 
picga il principio di aggiungere il trasforma- 
tore per incrementare la potenza d'uscita. II 

Figura 1. La tlgura illuslra I'eltello dl dupllcazlone 
della tensione, rlcavato accopplando lo stadlo d'u- 
scita Iramlle un traslormalore. 
Figura 2. Schema a blocchi dello Slentore. 
Figura 3. Schema elellrlco complelo dello Slentore. 
I LED D2 e D3 regolano le polarlzzazlonl delle basl 
del translslorl Tl. T1 e T2, e duranle II lunzlonamenlo 
devono emetlere una luminosity minima o nulla. Lo 
stesso i vero per II01. che i Impiegato per regolare 
la corrente dl rlposo degll stadl d'uscita. 
La regolazlone della correnle dl rlposo 8 mollo sem- 
pllce: si collegheri un amperometro In serle con la 
llnea dl allmentazlone (accertandosl che all'lnlzlo II 
cursore del P2 sla regolalo completamenle In senso 
orarlo e che IIP3 sla regolalo In senso anllorarlo, co- 
me dire che ambedue I cursor) devono essere dlretll 
al comune deH'allmenlazlone). P2 ora deve essere 
regolalo sin che la correnle dl rlposo sla esallamen- 
te dl 0.5 A. 01 segulto, P3 sarA regolalo In modo da 
leggere 1A sullo strumento. 
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segnale d'ingrcsso e prima portalo ad un 
amplificatore somniatore, che permette di 
miscelare tra loro diversi segnali, prima di 
amplificarli (vedi la figura 5). 
II vero amplificatore comprende due stadi 
d'uscita identici, uno dei quali e pilotato di- 
rettamente dall'uscita deiramplificatore-som- 
matore, mentre I'allro ricava il pilotaggioda 
un invertitore di fase. Siccome i due transi- 
stori d'uscita sono polarizzati virtualmente 
nclla loro regione d'interdizione, ciascuno 
stadio conduce durante un semiperiodo del 
segnale d'ingresso. 
Gli stadi prepiloti sono formati da amplifi- 
catori differcnziali, mentre i transislori pilo- 
li c finali sono connessi come amplificatori 
di corrente. Per ridurre la distorsione da 
crossover al minimo, gli stadi d'uscita sono 
in effetli polarizzati un poco "sopra" al pun- 
to d'interdizione. ed in tal modo vi e una 
corrente di riposo che scorre anche in assen- 
za di segnale d'ingresso. Questo livello di 
polarizzazione pud essere variato tra 0 c 1.4 
V tramite due potenziometri (P2 e P3 nello 
schema elettrico). Come e stalo delto, i tran- 
sislori d'uscita sono collegali ad un trasfor- 
matorc munito di presa centrale e qucst'ulti- 
ma c collegata al positive dcH'alimentazio- 
ne. 
Inizialmente, nelle condizioni di riposo, am- 
bedue i termini del trasformatore (i capi 
esterni) sono ad un poteliziale positivo. Du- 
rante un semiperiodo del segnale, uno dei 
transislori d'uscita (per escmpio T7) entra 
nclla conduzione, e la corrente e assorbita 
attraverso ravvolgimento sovrastante pro- 
vocando il calo della tensione di collettore 
nel T7. 
Comunque, il cambio nel llusso della cor- 
rente attraverso ravvolgimento soltostante 
(per "sovrastante" e "sottostanle", ci rife- 
riamo evidentemcnte ad un latto grafico, 
per chiarezza. e non certo ad uno elettrico 
...) che ha la polaritaopposta rispetlo a quel- 
la deiravvolgimenlo sovrastante, come dire 
che I'ullima delta cade da + 14 V a zero, 
mentre I'altra sale a +28 V(vedi la figura I). 
Nel secondo semiperiodo del segnale all'in- 
grcsso, il procedimento s'inverte, T8 divicne 
conduttore (mentre T7 s'interdice) portan- 
do ad un livello di tensione basso ravvolgi- 
mento sottostanle, e cosi inducendo una 
tensione opposta nell'avvolgimento sovra- 
stante. In tal modo, la differenza lotale di 
tensione ai capi dell'altoparlante in ogni ci- 
clo e due volte la tensione d'alimentazione, e 
sebbene la tensione non giunga mai a 0 V. 
siccome la corrente s'inverte ad ogni mei(i 
ciclo, I'altoparlante effettivamcnte "vede" 
una tensione alternata che passa da + 28 V a 
- 28 V. 

Schema elettrico 
II circuito elettrico dello Stentore appare 
nella figura 3. Al forma I'amplificatore- 
sommatore, ed il suo guadagno puo essere 
deferminato dal rapporlo di R4/R3. II siste- 
tna divisorc di tensione formato da RI/R2, 
croga una tensione di riferimento che e meta 
della tensione di alimentazione. 
Questo valore, e applicato all'ingresso non- 
invertente dell'amplificalore operazionale, 
cosicche, in assenza di un segnale d'ingresso. 

Figura 4. Circuito slampato dello Stentore, lalo ra- 
me e lalo parti (EPS 79070). I transislori d'uscita ed il 
trastormatore d'accopplamento non sono montall 
sul pannello. 
T7 e T8 devono essere munltl dl un radlatore ampla- 
mente dlmenslonalo (cl si deve asslcurare che I 
transistor! slano ben Isolall dalla base metalllca tra- 
mite le ralche, i passantlnl acc,). 
Figura 5. La (Igura lllustra come si possono portare 
all'ingresso dello Stentore diversi segnali da som- 
mare assieme. Se al prevede I'lmplego dl un solo se- 
gnale, P1 (unzlona come controllo dl volume. 
Figura 6. Fllatura dello Stentore. Durante questo ca- 
blagglo, si deve meltere In prallca una buona cura. I 
till usatl, devono essere grossl e rlgldl per quanlo 
posslblle. SI raccomanda dl eflettuare II lavoro con 
strelta aderenza al dlsegno. 

0 
ext. 

11. 

max. 10 x ;",070 6 

I'uscita di A I eguaglia a sua volta la meta 
della tensione. Qualunque tensione alterna- 
ta che sia applicata all'ingresso di A1. viene 
quindi inverlita e sommala a meta della ten- 
sione di alimentazione. A2, e a sua volta 
connesso come amplificatore invertente, co- 
sicche il segnale portato ai due stadi di uscita 
e in controfase. 
Gli stadi d'uscita, che sono identici. consi- 
stono di amplificatori differenziali (T9eT10 
rispettivamcnte), che sono polarizzati tra- 
mite la sorgente di intensita controllata for- 
mata dal T1 c dal LED rosso D2 (T2 e D3), 
nonche dai transislori piloli e finali T3, T5. 
T7 (T4. T6 e T8). E da notare che e impor- 
lante che sia impiegato proprio un LED ros- 
so, per regolare la polarizzazione dell'ampli- 
ficalore differenzialc. visto che LED di altri 
colori hanno delle tensioni caratteristiche 
dirette dai valori diversi. 
La corrente di collettore del Tl scorre attra- 
verso le due parti del T9 in propor/ioni rela- 
tive che sono determinate dalle tensioni di 
gate-dei due FET. II segnale d'ingresso e 
portalo tramite R9 al gate che si vede a sini- 
stra del T9, c questu tensione di gate dcler- 
mina il livello di conduzione di T3, T5 e T7, 
Comunque, la corrente che attraversa T7 
scorre anche attraverso R30. cosicche la ten- 
sione che cade su questa resistenza, determi- 
na la tensione del gate deH'altra meta del T9. 
come dire che vi e una reazione negativa. La 
corrente di collettore del T7 c proporzionalc 
alia tensione d'ingresso. 
Come e stalo delto in precedenza. R13 e DI 
erogano una tensione continua pari ad 1,4 
V, Tramite P2 e P3. una porzionc di questa 
tensione c impiegata per polarizzare gli stadi 
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Elenco componentl Resislenze: 
R1.R2.R7.R8,R9,R10,R13 

R24.R25 = 4k7 
R3,R4,R5.R6,R11.R12 = 33 k 

Condensatori: R14,R15 = 10 k 
C1 = 1 p (non elettrolitico) R16.R1 7,R18.R19 = 150 57 Semiconduttori: Varie; 
C2,C7,C8 = 100 n R20,R21 = 390 n T1 ,T2 = BC 547B, B"C 107B o equlv. Trasformalore 2 x 12 V/4A 
C3 = 100p/10 V R22,R23 = 330 n T3,T4 = BC 557B, BC 177B o equiv. (LS = 4 52), 2x12 V/8 A 
C4 = 820 n R26,R27 = 100 n T5,T6 = TIP 122 (LS = 2 O) 
C5 = 680 p R28,R29 = 2J22/5 W T7,T8 = 2N3055 (LS = 4 ill. LS = altoparlante 4 £2/75 W o 
C6 = 1 n5 R30a . . . R30c,R31a , , . R31c 40411 (LS = 2 nl 2 £2/150 W (2 x4 S2/75 Wl 
C9,C10 = 1 n = 0,15n/2W T9,T10 = E 420 (doppio FET) Radiatore da 250 cm2ca, (lealette 
C11,C12 = 10M/16 V Pl,P2,P3 = 4k7 trimmer A1,A2 = IC1, IC2 = 741 sarannoalleScm ca.| 
C13 = 4700 p/16 V polenziometrico D1,D2fD3 = red LED 2 radiatori per: TIP 122. 
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1 | Figura 7. Un metodo per cablare un certo numero dl 
altoparlantl. Cl el deve ssslcurare che tulll gll alto- 
parlantl slano bene In lase Ira dl loro, come 6 dello 
nel teslo. 

.:.L 
M 

d'uscila in modo tale che circoli una piccola 
corrente di riposo anche in assenza di segna- 
li presentati aU'ingresSo. 
Cid ha come effetto la riduzione della distor- 
sione crossover. 

Realizzazione pratica 
II circuitostampato deiramplificatore Sten- 
lor. lalo rame c lato parti appare nella ligura 
4. La realizzazione pratica non presenla as- 
solutamente alcun problema panicolare, 
anche se il valore di certi componenti dipen- 
de daH'impedenza deU'altoparlanle che de- 
ve essere impiegato. Se per esempio si usa un 
alioparlante da 2 Q i transistori 2N3055 
(T7/T8) devono essere sostituiti con i 40411. 
che risultano leggermente piii dispendiosi. 
II trasl'ormatore deve essere in grado di sop- 
porlare almeno 4A nel caso che s'impieghi 
un alioparlante da 4 £2. ed 8 A se si usa un al- 
ioparlante da 2 £2. 
t estremamente imporiame chc I lermina/i 
del primurio di questu irasfomuitore siano 
ben isolali. poiche il rapporto-spire mi primu- 
rio e secondario provoca dellc lensioni perico- 
lose indoiie nel primario. 
Lo schema della lilaiura esterna al circuito 
stampato deiramplificatore Slentor c ripor- 
lata nella figura 6. 

Gli altoparlantl 
Come e stalo sottolineato all'inizio dcll'arti- 
colo. lo Slentor non pu6 essere detlo pro- 
priamentc un amplificalore ;tJ alia fedclla, e 
non nc ha le prestazioni. La distorsione tota- 
le deiramplificatore e nella ragionedel 10%, 
anche se la maggior pane di quesia distor- 
sione ha ben poco elTetlo suirintellegibilita 
del parlalo. 
Avendo dello come lo Slentor e in grado di 
pomparc un buon numero di Wall nell'allo- 
parlanie. vale la pena di spcndere due parole 
per esaminare quali altoparlantl possono es- 
sere impiegati. 
hda noiare la parola altoparlanti. perche I'i- 
dea d'impiegare un solo alioparlante con lo 
Slentore, considerata la potenza, darebbe 
luogo solamenle ad una perdita di tempo e 
di danaro. Un sistema assai meno dispen- 
dioso ed efficace e eonneilere un buon nu- 
mero di altoparlanti in serie-parallelo, tradi 
loro, reali/zando la configurazione che si ve- 
de nella figura 7. Molli costruilori di alio- 
parlanii dislribuiscono un lipo di aliopar- 
lante chc costa meno di 8.000 lire e che 
sopporla una potenza compresa tra 5 e 15 
W, Montando un certo numero di quesli al- 
toparlauti tutti vicini su di un pannelloo in 
una struttura a forma di colonna, si puo ot- 
tcnerc anche un miglioraniento nell'efficien- 
za, chc proviene dal rcciproco rinlbrzamen- 
to degli effctti. 
Si deve mettcre la massima cura nel verifica- 
re che tutti gli altoparlanti siano in lase tra di 
loro. La fase, puo essere provata collegando 
brevemenle la baiteria ai lerminali della 
combinazione di altoparlanti. I coni, devo- 
no essere visti muovcrsi tutti assieme nella 
stessa direzione degli altri, o in fuori o in 
dentro. Se uno non segue la direzione degli 
altri, eevidentcmcnte fuori fase, e le sue con- 
nessioni devono essere invertite, M 
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II circuito rapprcsenta quel che si dice 
"semplicila", QuandoSl e nella posizione 
mostrata, I'antenna e connessa al fillro 
passa-banda d'ingresso. Questo e formato 
da duecircuiii risonanti LC(LI,Cl,C2ed 
L2, C3. C4), sirettamente accoppiali per il 
tramiie del C5. 
II fillro d'ingresso e seguiloda un converti- 
tore autooscillanle, che come elemento 
principale utilizza un MOSFET (Tl) dal 
doppio gate ed un quarzo. 
La Irequenza desiderata all'uscita, la si ot- 
liene tramite un successive fillro passa- 
banda che comprende ben ire sistemi LC 
(come dire L3/C9, L4/CI0, nonchc 1,5/ 
C11) ed un condensatore. di accoppiamen- 
to (CI2) che giungc aH'anlenna del ricevi- 

(•(HivtTlilorc per onde eorle 

lore ad onde mcdie. Questo apparecchio 
•devc essere sintonizzato per ricevere la sta- 
zionc a onda corta cite interessa. 
II convertitore c previslo per poter ricevere 
una particolarc gamma ad onde corle che 
intcrcssi. La Tabella I da i valori per LI, 
L2. C5 ed il cristallosu di un ampiospettro 
di frequenzc OC. Sc invccedi accontentar- 
si dclla ricezionc di una sola banda ad on- 
de corle, si desidera riceverne piii d'una, i 
componenli dctli devono essere commuta- 
ti; naturalmcntc, una soluzionc f'orse piu 
semplice, ma ccrtamenle piii al'fidabilc, e 
realizzare diversi convertiiori. 
In certi casi, la gamma ad onde corle pud 
anche non essere convcrtita csaltamenle e 
direttamcnte sulle onde medic, con la pro- 
porzionalc scala. Se e necessario, si deve 
impiegare una Irequenza diversa per il 
cristallo. 
La procedura di allineamcnlo c davvcro 
semplice: 
- Si sintonizza una slazionc ad onde corle 

di radiodiffusione circolare che possa es- 
sere convcrtita ad approssimativamente 
1400 kHz, e si regola C12 per la massima 
sensibilila in relazione al campo rice- 
vuto, 

- Si sintonizza una stazione ad onde corle 
che risulli a circa 1500 kHz nella banda 
dclle onde medic c si regola C4 per il 
massimo segnalc riccvulo. 

Tabella 1 

(melri) LI, L2 (pH) C5 IpF) Quarzo (kH. 
75 8.2 10 2300 
60 4.7 10 3600 
49 3.9 10 4600 
41 2.2 8,2 5800 
31 1.2 8.2 8300 
25 0.82 6.8 10500 
19 0.56 5.6 13900 
16 0.39 4.7 16400 
13 0.27 2.7 20100 
11 0.22 2.2 24400 

w 

i X 

>s ' 

Questo semplice convertitore per onde corte, controllato a cristallo, ^ 
previsto per essere Implegato in unione ad un ricevltore convenzionale 
per onde medie; ad esempio un autoradio. La banda preferita delle 
onde corte, 6 direttamente convertita come frequenza sulla banda 
delle onde medle, ed In tal modo, II ricevltore usuale MW, lo si usa 
come se fosse previsto per le onde corte. 

Tabella 1.1 valorl relatlvl al llltro pauabanda d'ingresso o la Irequenza del quarzo devono essere scelll per 
la banda preferita delle onde corte. 
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Flgura 1. Clrculto completo del converlltore per onde corte. 
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Flgura 2. Clrculto atampalo del converlltore, lato reme a lato parti. 

Elenco componentl 

Resistenze: 
R1 = 100 n 
R2,R6.R7 = 47 £1 
R3 = 22 k 
R4 ■ 100 k 
R5 = 3k3 

Condensalori: 
C1 »82p 
C2,C4 = 7 ... 80 p (trimmer! 
C3= 100 p 
C5 = vedl tabella 1 
C6= 100 n 
C7,C9,C10,C11 = 68 p 
C8 = 10 m/16 V, tantalio 
C12 = 10 . . . 40 p (trimmer! 

Bobine: 
LI ,L2 = vedl tabella 1 
L3,L4,L5 = 270 pH 

Semiconduttori: 
T1 = 3N211 

Varie: 
X-tal = vedi tabella 1 
SI = Interruttore a Ire vie e tre posizionl 

- Si regola infine C2 per la massima inlen- 
sita del segnale su di una stazione che ap- 
paia intorno a 1300 kHz. 

- La regolazione di C4 e C2 deve essere ri- 
petuta sino a che non sia possibile otle- 
nere nessun ulteriore miglioramento nel- 
la ricezione. 

E evidente dallo schema, che SI pub colle- 
gare I'antenna direttamente al ricevitore 
ad onde medie, nella posizione alternativa, 
ed in tal caso spegne il convertitore. 
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flash sequenzlale 

Per anallzzare il tipo di movlmento degli oggetti che si muovono 
rapidamente, 6 utile poter scattare una successione di fotografle ben 
temporizzata del dispositivo che si vuole studiare. Idealmente, queste 
fotografle potrebbero essere sovraimposte sulla stessa posa (tecnica 
della multi-esposlzione) cosicchg sarebbe posslbile esamlnare in 
dettagllo la relazione tra le varie posizioni dell'oggetto. Tuttavia, 11 
costo dl una macchlna fotograflca che serve per questo genere dl 
lavoro 6 al dl fuorl della portata della maggioranza degli appassionati 
(e di molt! professionistl). Un metodo alternativo, 6 lasciare aperto 
robiettivo della macchlna § produrre una serie di flash per le 
successive esposlzionl, 11 che dd luogo ad un risultato piu o meno 
simile. 
Questo articolo descrive un flash elettronico sequenzlale che genera 
una serle dl cinque flash. £ inteso per I'lmpiego da parte dl amatori 
della fotografla che vogllono ottenere qualcosa di piii dalle 
apparecchiature che sono gid in toro possesso. Anche ammessa la 
presenza sul mercato del flash sequenzlall, certamente II loro prezzo 
6 tanto elevato da scoraggiare gli appassionati; questo apparecchio 
invece non 6 prolbitlvo. 

Questo progetto impiega cinque flash. I di- 
sposilivi, sono operati in successione con 
iniervalli che sono regolabili tra 10 ms e di- 
versi sccondi. II tempo piii corto dipende 
dalla durata del flash medesimo. e questa. 
a sua volla, determina la risoluzione del 
movimento che si vuole studiare. 
Nell'interesse deU'economia, parlicolar- 
mente nei confronti del numero totale di 
esposizioni che si vogliono ottenere. si 
deve considerate poco pratico rimpiego di 
altro che non sia un sistema di Hash elettro- 
nici (salvo che, per esempio, non si sia in 
grado di cohivarc le lampadine Hash). 

Descrizione del circuito 
II circuito del generatore di sequenza con- 
siste di base di un contatore di impulsi a 
qualtro stadi, come si vede nella figura I. 
II contatto della macchina fotografica, tra- 
mile I'inverter II. innesca il primo SCR 
Thl e, nello stesso tempo, da il trigger al 
multivibratore MMVI. Alia fine della sua 
durata d'impulso. il transilorio di segno 
negativo aH'tiscita di MMVI da il trigger a 
MMV2 ed innesca lo SCR Th2. La funzio- 
ne prosegue idcntica sino a che il Th5 lam- 
pcggia. Ovviamcnte. e possibile continuare 
la concatcnazione per qualunque numero 
di stadi ulilizzati. quindi di (lash successivi. 
Gli iniervalli Ira i lampi sono rvgolati dai 
polenziometri indicall come R6 ... R9. 
Ciascuno SCR e posto automaticamente a 
riposo dopo lo scatto del Hash con lascari- 
ca completa del condcnsatore che c com- 
preso nel lampeggialore, In tal modo, la 
correnle che attraversa lo SCR seende ad 
un valore piu piccolo di quello necessario 
per la tenuta, dclto anche valore crilico. 
Per provare la sequenza di accensione sen- 
za fare uso di un apparecchio fotografico, 
basta porre SI nella posizione "test" ed al- 
lora S2 pud essere impiegato per simulare 
11 contatto della macchina fotografica. 
Ogni "rimbal/.o" dei contalti nella macchi- 
na. oppure nello S2deliniinatodal circuito 
stesso: MMVI non pud re-lriggerarsi. ed il 
Hash necessita di un tempo piuttosto lungo 
per essere nuovamenle pronto al lavoro. 
II sistema che genera la sequenza pud an- 
che cseguire i suoi scatti di lavoro sen/a che 
i sistemi flash siano collegali, sc lo si desi- 
dera. E possibile impiegare dei LED come 
si vede nella figura 2a. In tal caso lo SCR 
carica rapidamente il condcnsatore attra- 
verso al LED provocando la sua accensio- 
ne. Una volta che il condcnsatore e carico. 
lo SCR passa nell'interdizione, ed il con- 
dcnsatore si scarica attraverso la resistenza 
collegata al capi. Serve un alimenlalore in 
grado di erogare 12V con 100 mA. ed il re- 
lativo circuito e mostralo nella figura 2b. 
In alternativa, il circuito generatore della 
sequenza pud essere alimentato tramite ot- 
to pile a torciona, detle anche dagli ameri- 
cani c dagli anglofoni "del tipo C". 

Realizzazione 
La realizzazione pratica del generatore di 
sequenza non presenta alcun problema, 
anche perche tulte le parti necessarie sono 
facilmenle reperibili. 
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Per gli SCR. tutli i modelli da 5A e 400V 
funzionano senza porre qualsivoglia tipo 
di problema, in modo assolutamentc sod- 
disfaccnte. 
Le spine e gli zoccoli per la connessione dei 
gruppi-llash sono rintracciabili in qualun- 
que negozio che distribuisca accessori per 
Cotografia. I controlli per gli intervalli di 
esposizione possono essere realizzati in va- 
rie maniere, si possono impiegare de'i po- 
tenziometri da 500 k oppure da 1 MS2. ma 
delle resisienze commutabili offrono i loro 
buoni vantaggi ... 
Un sisletna di controllo organizzato su 

passi successivi consente di rifare la stessa 
esaita regolazione una volta stabilili i tem- 
pi piu adalli. I valori delle singole resisien- 
ze possono essere determinali con una re- 
gola generale approssimaliva: Ik per ogni 
inlervallo in piii del valore di 5 ms. 
Con i valori di 500k cdi 1 Mfisuggerili per 
R6 ... R9, il tempo ha degli intervalli massi- 
mi di 2,5 o 5 secondi. 
Si deve notare che quanto detto e comun- 
que approssimato, visto che dalla combi- 
nazione di tolleranze delle parti puoscatu- 
rire una variazione del 50% in piii, cost 
come in meno. 

Se si richiedc una precisione maggtore, si 
pub impiegare it metodoelencaloquidisc- 
guito. Se si sono impiegali dei potenziome- 
tri usuali, li si puo calibrate a mano. Con 
una scatola di resistenze commutabili, 
ogni passo pud essere rcgolato finemente 
sostiluendo alia resistenza variabile una 
fissa, per poi effettuare la regolazione del- 
relemenlo variabile sino a raggiunge la pa- 
rita nei tempi. 
La figura 3 mostra un pannello adoltabile 
con la relativa indicazione della grandezza 
(che e un paramelro molto importanie per 
il fotogral'o). 
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ECCEZIONALE OFFERTA 

Dl NUMERI ARRETRATI" 

Per chi ha scoperto Elektor in ritardo e desidera 

avere tutti i fascicoli arretrati del 1979, offriamo con 

uno sconto eccezionale 6 numeri (giugno, 

luglio/agosto (speciale 100 circuiti) settembre, 

ottobre, novembre, dicembre) 

L. 7.000 

anzicne-CiOOO 

Per Tordinazione utilizzate I'apposita 

cartolina inserita nella rivista. 

IN CHE MODO UN LETTORE 

DI ELEKTOR PUO' METTERSI 

IN CONTATTO CON UN ALTRO 

LETTORE DI ELEKTOR? 

Da questo numero diamo la possibilita a tutti i lettori che 
vogliono vendere, scambiare o comprare qualcosa, di 

pubblicare la propria inserzione sulla rivista, nella rubrica 
"Piccoli Annunci" 

Le inserzioni dovranno esserci inviate utilizzando I'apposita 
cartolina inserita nella rivista. 

economiz- 

zatore 

W. Jllschin 

In molti giochi eletlronici. quali la roulette 
e le molte version! del dado, e possibile al- 
lungare notevolmenie la vita delle batterie 
di alimenlazione se il circuito (o il display, 
che e la parte del circuito che di solito 
"mangia" la maggior quantita di corrente) 
viene disaltivata dopo ciascuna "giocala". 
Naturalmcnle, c cosa piuttosto seccante 
compiere questa funzione manualmente: il 
circuito che descriviaino si preoccupa di 
svolgerla automalicamente. 
Nella sostanza il circuito c un temporizza- 
torc molto semplice. 
II pulsante SI e il comando di ■■start" del 
gioco elettronieo. 
Quando c premulo. esso provoca la carica 
rapida di Cl attravcrso DI, II transistore 
I I diviene saturo, e. attravcrsoT2. cccila il 
rclais (Re), il quale fornisce al circuito la 
tensionc di alimentazione. 
Quando il pulsante viene rilasciato. il relais 
rimane eccilato per un certo tempo, infalti 

4,6 V 

ncw.VH 

N414< 

■.1,1! 

IN4uO 

♦ vedi testo 

O <♦) 
T T 

Cl si scarica lentamente in Rl. R2 e la 
giunzione base-emettitore di Tl; sono nc- 
cessari alcuni second! affinche la tensione 
ai suoi capi scenda ad un valore sufficicnle- 
menle basso per portare TI in intcrdizione. 
Quando cib succede. il relais si diseccita, 
togliendo I'alimentazione al circuito del 
gioco. 
Con i valori per i componenti indicati sullo 
schermo, I'intervallo di tempo fra il rila- 
scio del pulsante e I'apertura dei contatli 
del relais e di circa } secondi, tempo suffi- 
ciente per leggere il display. Sc questo in- 
lervallo di tempo e troppo breve (o troppo 
lungo) rispetto alle esigenze del gioco. la 
sua durata pub essere modificata sceglien- 
do valori differenli perCI e/o per RI/R2. 
1 componenti necessari per la realizzazione 
del circuito sono di facile reperibilita. Re e 
un qualsiasi relais miniatura con tensione 
di eccitazione prossima ai 4 V; componenti 
con tensione di eccitazione inferiore posso- 
no essere usali caleolando un'adeguato re- 
sistore da porre in serie ad esso. I conlatti 
del relais dcvono poter sopporlare la mas- 
sima corrente assorbita dal circuito. H 
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Pannello fotovoltaico 

La S.E.C.I.E.S.. Ira i suoi numcrosi pro- 
doiii per lo slruitamenio dell'energia sola- 
re, ha messo a punio 11 pannello BM cosli- 
tuito da 35 cclle loiovoltaichc da 3 polliei 
disposle airinlcrno di una vclrocamera. 
La vclrocamera conlienc gas inerie per 
eviiarc il delcrioramenio del conlaiti ed ^ 
reali//ala con due velri lemperati da 6 mm 
in cui si trovano sali disidraianii. 
Qucsto garaniisce un'csirema robuslc//a e 
allidabilila nel lempo a quesio modello. 
anchc se sotloposto a severe sollecita/ioni 
lermiche c meccaniche. 
II pannello S.L.C.I.H.S. BM e in grado di 
erogare 20W di picco ad AM/(cioc al livel- 
lo del mare in una giornata serena con il 
sole allo zenil). 

' TT 

■ 

Ammortizzatore per diodi 
Schottky 

La TRW Capacitors ha sviluppato un di- 
sposiiivo denominato "RC snubber nel- 
work" con sigla TRW-39A. 
Le sue caratlerisiiche salienti sono: rcsi- 
stenza di 3,9 i2. 1/2 W. ± I0%;capaeitadi 
0.1 pF ± 20%. 50 Vcc; bassa indutlanza, 
rcalizzato con una robusta lamina di polie- 
slere; RC pari a 0.39 ps nominale (airi va- 
lori su richiesta); dimensioni approssima- 
tive 18 x 16 x 9 mm. 
II TRW-39A eslalo progctIalocomc"'am- 
morlizzatore" (snubber) da applicare ai 
capi dei diodi Schottky operanti a 20 kHz 
negli alimentalori di potenza switch mode. 
Infatti esso e in grado pralicamente di an- 
nullare I'oscillazione dovuta airindultan- 
za dispersa del trasformatorc. che si gene- 
ra ai capi del diodo, quando quesio passa 
dallo slato di conduzione a qucllo di inter- 
di/ione. 

l-xhiho /laliana 
Via / ", Frisi. 22 
211052 Munzu 
Tel: 059/561121 

P 

La tensione di uscila V.. (AM/I 19 V e 
stala volutamenlc sovradimensionata ri- 
spettoai 13.5 V di linecaricadclla balteria 
per avcre la garan/ia di poter Caricarc I'ac- 
cumulatorc anche in condizioni almosleri- 
che sl'avorcvoli. 
Per poter prescrvare la balteria dal danno 
che pud derivare da sovraccariea, la S.I - 
.C.I.E.S. lornisce, come optional, la cen- 
tralina elettronica Cl per il controllodel li- 
vello di carica della balteria. 
L inoltre disponibile un modello analogo 
montato su un boccaporto passauomo 60 
x 60 per imbarca/ioni o roulottes. 
La S.F.C.I.E.S. produce anche. a seopo di- 
dattico. un piccolo pannello con trecelle il 
cui segnale puo esserc misuralo utili/zan- 
do una morsctliera o inviatoad un motori- 
no clettrico. 

S.F.C.I.F.S. 
Via D. Fiva. 16 
45100 Ravi go 
Tel: 0425/26570 

Buffer ad alta velocita e precisione 

Diversamente dal concetto del tradi/iona- 
le buller/voltage follower con gli amplifi- 
calori opcrazionali collegati in rctroa/io- 
ne. il BUF-03 messo a punto dalla Preci- 
sion Monolitihics del gruppo Bourns ha 
un design a loop aperto completamente 
nuovo, che ulilizza la lecnologia Bil l 1. 
II risullalo e un butler ad alta velocita con 
uno slew rale di 300 V/ps, che copre il gap 
tra i bul let s di precisione con uno slew rale 
limitato a 50-60V/ ps e i bullers ad alia ve- 
locita con i piu di 1000 V/ ps. ma a bassa 
precisione. 
La studiata disposizione del chip con spe- 

w 

ciali tecniche per radaltamento geometri- 
co consenlono di oltenere una tensione di 
offset lipica di 2mV. 
La configurazione "quasi quad" dei tran- 
sistori d'ingresso e una delle caratterisli- 
che essenziali per mantencre una bassa 
tensione di offset nonoslante gli alii gra- 
dienti termici. La configurazione "true 
quad" usata negli amplificatori opcrazio- 
nali di precisione avrebbe limitato la velo- 
cita a valori piu bassi. 
II bufler pud piloiare capaeita di I pL sen- 
z.a oscillazioni; esso manliene lesue speci- 
fiche di slew e di frequenza con un carico di 
200 pF. In condizioni dinamiche, I'tiscita 
pud fornire una correnie di picco di 70 
m A. 
L'ingresso. una configurazione P-channel 
FliT. da una resistenza di ingressodi 10 11 

12. e solislicati circuili di compensazionc e 
cancellazione della correnie nello studio di 
ingresso riducono le variazioni che ei sono 
nei transistori FET slandard. specialmen- 
le in lunzione della temperatura. 
II nuovo buffer monolitico e disponibile in 
versioni militari e commerciali. con uno 
slew rale slandard di 250V/ ps e di 300 V/ 
ps per il modello piii solislicalo. 

Technic 
F."a Tirenze. 19 
20149 MihDw 
Tel: 02/5256HK 

Regolatore di precisione 

Parlicolarmente adatta alia regolazione 
precisa di temperature, ma ugualmenle 
ulilizzabile per altri parametri, la scrie dei 
regolatori DIG1TOP della Chauvin Ar- 
noux prescnta una grande varicla di mo- 
dclli; regolatori a modulazione di dtiraia. 
regolatori a modulazione doppia (caldo- 
/freddo). regolatori ad asservimento di 
posizione per servomotori con potenzio- 
metri di posizione, regolatori continui. 
Qucsti apparccchi di alta precisione sono 
previsti per associarsi alia maggior pane 
degli organi rcgolanli. quali i rele, unita di 
potenza a thyrislors. valvole a servomolo- 
re clettrico. converlitori elettropncumaii- 
ci. 
I D1GITOP sono presenlati in racks nor- 
malizzali 19" altezza 31) od in custodie 72 
x 144 mm. La loro piccola profondita per- 
mette di risolvere bene i problem! di mon- 
taggio con bassi cosli d'installazione. 
I circuili d'entrala sono studiati per riccve- 
rc lutli i segnali provenienti da lermocop- 
pic, lermoresislenze, generalori di mV. 
converlitori di misura con uscita in cor- 
renie. 
L'impostazione del set-point si effettuu 
con commutatore rotativo poslo sui fron- 
tale e con una buona risoluzione (O.TC 
nclla versione per temperatura) congiunla 
ad una grande facilita di lettura. 
II D1G1TOP e inoltre munito di una entra- 
ta per piloiare il set-point (programmalo- 
re. calcolatore). Un commutatore posto 
sul frontale permette la selezione tra il set- 
point locale ed esterno. 
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L'indicalore di scosiamento misura/stri- 
poim c a doppia sensibility. 
Costituitoda Ifediodi luminosi, e ben visi- 
bile anche da lontano e presenta i vanlaggi 
deirindicazione analogiea e la risoluzione 
di una indica/ione numerica (pendolamen- 
to Ira due LED con 0,l"C). 
Un indicalore galvanometrico posto sul 
Ironlale permette di conoscere il valore 
della correntc di uscita o la posi/ione della 
valvola. 
Nella versione DIG1TGP in custodia. il re- 
golatorc puo essere munito di un indicalo- 
re analogico di misura. 
I principali paramctri (set-point, scosta- 
inento misura/set-point e misura) sono di- 
sponibili sotlo forma di segnali lincari/zali 
per essere impiegati per il comando di allri 
apparccchi di misura. di rcgistrazione. edi 
sorveglianza. 

I m ra 
Via I'erf'oh'ii, .V 
20052 Monza 
Tel: 050/5X4125 

Microinterruttore Fiber-Switch 

La National Semiconductor ha realiz/.alo, 
su incarico della Society svedesc Probus, 
un circuito integratodestinatoa sostituire. 

in moltc applicazioni gli switches mecca- 
nici. 
Intcrruttori mcccanici, certi tipi di cavi 
eletlrici convenzionali. passaggi di lili nel- 
1c parele e sui sollitti con grandi perdite di 
tempo, lutto cio potra essere eliminato 
nelle abitazioni e nclle Industrie del fuluro. 
L'interrutlore si componcdi una minuseo- 
la unita IC (grande come due zollette di 
zucchero) posta vicino al punto di utenza. 
Ad essa si allaccia in modosemplicee qua- 
si invisibile unnumeroasceltadifilibasati 
su nastroadesivo. Al postodeirinterrutio- 
re meccanico si Irova una semplice piaslri- 
na melallica. un cosidetto comando touch. 
Un Fiber-Switch, come viene chiamato il 
nuovo prodotto. puo essere comandalo a 
distan/a lino a 100 melri. L'interrutlore 
pub essere allacciato a tensioni da KS V a 
264 V in un campo di lempcratura die va 
da -40"C a + «5"C. 
II Fiber-Switch pub essere impiegalo per 
comandare a distanza lonli di luce, per 
semplilicare e renderc meno costose le 
nuove costruzioni e gli ammodcrnamenti. 
per gli allarmi antilurto, per portc e can- 
cclli aulomatici. per illuminazioni di scale 
c cosi via. 

National Semiconductor 
Via A. Mario, 26 
20100 Milano 
Tel: 02/4692451 

Convertitore di temperatura 

II I rasmeliitore TCT 750 della Philips e 
stato appositamente progettato per con- 
vertire le tension! delle lermocoppie in una 
correntc continua o una lensione cominua 
standardizzata lineare con la temperatura. 
II range della temperatura c il tipo della 
termocoppia (peresempio FeCu Ni. NiCi- 
/Ni o Pt/Pt Rh) vengono scelti per mezzo 
di modulo plug-in. La lensione della ter- 
mocoppia viene prima prelissata ad un li- 
vcllo standard interno di 0-10 V. 
Nel TCT 750 possono essere incorporali 
vari circuiti extra, quali un circuito di linc- 
arizzazione e un circuito di allarme. die se- 
gnala un'eventuale termocoppia con cir- 
cuito aperto. 
In quest'ullimo ca.so la lensione di uscita 
pub essere o porlata a zero o al valore 
massimo. 
Viene anche lornito standard un circuito 
per la compensazione della giunzione I red- 
da. con una temperatura di rilerimento di 
20"C. 
II circuito di uscita ccompletamente isola- 
to dalPingresso (realizzazione a sicurezza 
inlrinseca). 
Anche i circuiti di misura sono completa- 
mente isolati dall'alimentaz.ionc (median- 
te un convertitore c.c./c.c.)cosi chcil TCI 

750 pub essere usalo per misurale in aree 
pcricolose. 
Come tutle le unita della serie 750. anche il 
TCT 750 e prcdisposto per il monlaggio in 
racks da 19". II modulo ha una larghczza 
8TE e contiene una schcda lormato euro- 
peo con Peletlronica principale. Quando 
viene richiesto. I'unita e il suo alimenlato- 
re possono essere montati in cuslodie se- 
parate. 
I collegamcnli eletlrici passono atlraverso 
ad un connettore a 48 poli con pins corri- 
spondenti allo standard PCS 700. 

I'llll ll'S 
I .le Mvezia. 2 
20052 Monza 
Tel: 059/56551 

¥ 

Rele monostabile a consumo 
quasi nullo 

La National presenta una novita. un rele 
monostabile cite non consuma energia. 
II rele RC, progettato dalla SDS di Mona- 
co. si distingue inoltre per Paltissima alii- 
dabilita. grazie ai contalti sdoppiali; po- 
Icnza commulabile 2(1 W - .40 VA; bassis- 
sima resistenza ili conlatto; alia ellicienza 
c velocity di commutazionc; compensazio- 
ne di temperatura da 40"C a + 85 "C. 
II rele RC ha un particolare circuito inte- 
grato chc consente un assorbimento di 
correntc solo alPalto deH'cccitazjone, per 
un tempo di I ms. 
Dopo questo brevissimo istunte il rele pub 
rimanere indefinilamenic in tale condizio- 

nc senza richiedere ultcriorc energia e ri- 
tornare nelle condizioni di riposo al mo- 
mento della diseccitazione. Pub essere a- 
limentato indillerenlemenle da 8 a 24 V 
senza riscaldarsi; rappresenta. percib, un 
partner ideale dell elettronica. 

Id con I ml 
Toe. Cenleri'ro.w (Ho) 
Via dei Cardaturi 
40050 Tuno Argelato 
Tel: 051/H61254 



pubbllclta eleklor aprile 1980 — 4-61 

STRUMENTI 

DA PANNELLO 

A BOBINA 

MOBILE 

- SERE CLASSE 2,5 

- SERE CON SCALA A SPECCHIO 
E QUADRANTE ILLUMINATO CLASSE 2 

mrcc) 

TEST & MEASURING INSTRUMENTS 
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STRUMENTI 0nYCC) 
TESTS MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CU\SSE 2,5 
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\ □ 0 
AMPERES 
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FUNZIONI 
E PORTATE 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C, E PORTATE 

CODICI 
G.B.C. 

mA c.c. V ac. 
o
 

o 
o 

o 
o 

Tu
?u

?
T

io 
o
 

o 
o 

o 
o 

TP/0552-01 0-15 
TP/0552-05 0-30 
TP/0552-50 0-60 
TP/0553-10 
TP/0553-50 

TP/0555-15 
TP/0555-30 
TP/0555-60 

A c.c. V c.a. 
0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-30 

TP/0554-01 0-15 
TP/0554-03 0-30 
TP/0554-05 0-60 
TP/0554-10 0-300 
TP/0554-30 

TP/0558-15 
TP/0558-30 
TP/0558-60 
TP/0559-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C. E PORTATE 

CODICI 
G.B.C. 

mA c.c. V c.c. 
0-1 
0-5 
0-50 
0-100 
0-500 

TP/0562-01 0-15 
TP/0562-05 0-30 
TP/0562-50 0-60 
TP/0563-10 
TP/0563-50 

TP/0565-15 
TP/0565-30 
TP/0565-60 

A ex. V c.a. 
0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-30 

TP/0564-01 0-15 
TP/0564-03 0-30 
TP/0564-05 0-60 
TP/0564-10 0-300 
TP/0564-30 

TP/0568-15 
TP/0568-30 
TP/0568-60 
TP/0569-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C. E PORTATE 

CODICI 
G.B.C. 

mA ac. V ex. 
0-1 
0-5 
0-50 
0-100 
0-500 

TP/0582-01 0-15 
TP/0582-05 0-30 
TP/0582-50 0-60 
TP/0583-10 
TP/0583-50 

TP/0585-15 
TP/0585-30 
TP/0585-60 

A aa V c.a. 
0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-30 

TP/0584-01 0-15 
TP/0584-03 0-30 
TP/0584-05 0-60 
TP/0584-10 0-300 
TP/0584-30 

TP/0588-15 
TP/0588-30 
TP/0588-60 
TP/0589-30 

c 

I voltmetri in c.a. sono equipaggiati internamente di raddrizzatore a ponte 

J 
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STRUMENTI 0nYCC) 
TEST 4 MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2 

H \ "' I "z6 / / 

MliHrtK! 

4 II 

It < 
I \_i '/ mA 

mA 

RJNZIONI CODICI RJNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C. E PORTATE G.B.C. 
mA c.c. V c.c. 
0-1 TP/0662-01 0-15 TP/0665-15 
0-50 TP/0662-50 0-30 TP/0665-30 \ 
0-100 TP/0663-10 0-60 TP/0665-60 
0-500 TP/0663-50 -o 

A c-c. V c.a. 
0-1 TP/0664-01 0-15 TP/0668-15 
0-3 TP/0664-03 0-30 TP/0668-30 
0-5 TP/0664-05 0-60 TP/0668-60 
0-10 TP/0664-10 0-300 TP/0669-30 
0-20 TP/0664-20 

£1 23.5 _9.5„ 
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 60 

S' 
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wr 
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RJNZIONI CODICI RJNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C. E PORTATE G.B.C, 
mA c.c. V C.C. 
0-1 TP/0682-01 0-15 TP/0685-15 
0-50 TP/0682-50 0-30 TP/0685-30 
0-100 TP/0683-10 0-60 TP/0685-60 
0-500 TP/0683-50 

A c.c. V c.a. 
0-1 TP/0684-01 0-15 TP/0688-15 
0-3 TP/0684-03 0-30 TP/0688-30 
0-5 TP/0684-05 0-60 TP/0688-60 
0-10 TP/0684-10 0-300 TP/0689-30 
0-20 TP/0684-20 

RJNZIONI CODICI RJNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C. E PORTATE G.B.C, 
mA c.c. Vac. 
0-1 TP/0712-01 0-15 TP/0715-15 
0-50 TP/0712-50 0-30 TP/0715-30 
0-100 TP/0713-10 0-60 TP/0715-60 
0-500 TP/0713-50 

A c.c. V c.a. 
0-1 TP/0714-01 0-15 TP/0718-15 
0-3 TP/0714-03 0-30 TP/0718-30 
0-5 TP/0714-05 0-60 TP/0718-60 
0-10 TP/0714-10 0-300 TP/0719-30 
0-20 TP/0714-20 

■t-S 23.5 

> 

22,5_ I 22.5 

  UCL 

24 12.5 

r?I 
I. 

29 _ 29 

(■ 
Con scala a specchio e quadrante illuminato REDiSt Oivisione delta Q33I 
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A proposito di componenti.. 

pubbliclta 

Molti lettori ci segnalano difficolt^ net reperire in Italia alcuni componenti utilizzati nei progetti di Elektor. Di 
seguito pubblichiamo tin elenco di componenti reperibili presso le GBC riguardanti tali progetti. 
Invitiamo anche altre aziende nostre inserzioniste, distributrici di prodotti elettronici, a segnalare la disponibi- 
lita di specifici componenti pubblicati su Elektor. Questo elenco sara ulterirmente ampliato e continuamente 
aggiornato; costituira un punto di riferimento importante per tutti i lettori. 

CODICE COMPONENTE CODICE GBC CODICE COMPONENTE CODICE CGC CODICE COMPONENTE CODICE GBC 

INTEGRATI 
XR2206 YI/6870-00 74LS113 YI/10n-50 BC 141 YT/0923-90 
L 130 YI/6165-50 74LS109 YI/1009-50 BC 547 B YT/1734-10 
LM 317K Y1/2992-50 74LS136 YI/1023-00 BC 108 B YT/0858-40 
4011 Y1/0411-00 74LS10 Y1/0960-00 BC 107 B o BC 547 B YT/0855-50 
7413 YI/1193-00 74154 YI/1364-00 BC 179 C YT/1000-25 
IDA 2002 YI/6180-50 4012 YI/0412-00 BC 109 C YT/0860-55 
7490 YI/1270-00 4050 YI/0450-00 2N1613 YT/7859-27 
3900-74195 YI/1405-00 CA3086 YI/0287-50 BC 547 YT/1733-90 
CD 4013 YI/0413-00 2120-1 YI/7420-00 BC 107 YT/0855-10 
CD 4017 YI/0417-00 74LS174 YI/1042-00 BC 177 YT/0996-40 
CD 4040 YI/0440-00 4081 YI/0481-00 BC 557 YT/1753-90 
UAA 180 Y1/6819-00 4024 YI/0424-00 BC 559C YT/1758-30 
4016 YI/0416-00 74LS163 YI/1036-50 BC 557 B YT/1754-00 
4066 YI/0466-00 74LS125 YI/1017-50 BC 177B YT/0996-50 
78L05A YI/2953-00 74LS192 YI/1051-00 BF 494 YT/3884-00 
4093 YI/0493-00 74141 YI/1351-00 BD 137-BD 139 YT/2310-10 
4027 YI/0427-00 7447 YI/1227-00 BD 139 YT/2314-10 
4049 YI/0449-00 723 CH YI/310376 BD 140 YT/2316-20 
CD 4023 YI/0423-00 723 CN YI/310401 BC 546B YT/1732-00 
CD 4020 YI/0420-00 79G KC Y1/659500 BC 556A=:B YT/1752-00 
TBA 625B YI/5453-56 79G U1C YI/659505 BD 135 YT/2306-10 
M 253AA YI/3406-80 7805 UC YI/300425 BC 517 YT/1671-00 
LF 357 YI/2895-00 7805 KC YI/300200 2N 3055 YT/8219-76 
IDA 1034D/NE5534 YI/6069-80 741 CN8 Y1/310900 BF 254 YT/3644-10 
CA 3162 E YI/0330-55 741 CN14 YI/310925 BF 255 YT/3645-00 
CA 3161 E YI/0330-50 741 CH YI/310875 BFY 90 YT/4640-10 
723 (DIL) YI/3104-00 709 CH Y1/309950 BF 451 YT/3841-00 
LM 324 Y1/2997-00 709 CN14 YI/309975 2N 2219 YT/8010-79 
7400 YI/1180-00 709 CN8 Y1/310000 TUN YT/085510 
7442 YI/1222-00 555 CN YI/306076 TUP YT/099640 
74193 YI/1403-00 555 CH YI/306050 /-* DT" 7473 YI/1253-00 7812 UC Y1/300450 OPTO 
74LS95 YI/1002-50 7812 KC YI/300225 TIL 209 YO/1800-10 74LS08 Y1/0959-00 LF356 17 YI/289400 
74LS00 Y1/0955-00 LF356 N Y1/289410 
74LS155 YI/1032-50 7805 UC YI/300425 DIODI 
LM 339 YI/3001-50 7805 KC YI/300200 

YD/4350-20 74LS139 YI/1024-50 TRANSISTORI 
IN 4001 

74LS138 YI/1024-00 1N 4002 YD/4350-40 
74LS251 YI/1080-50 BC 108 YT/0858-20 IN 4148 YD/4379-65 
74LS156 Yl/1033-00 BC 109 YT/0860-00 BA 127 YD/0240-00 
74LS258 YI/1084-00 BC 178 YT/0998-25 IN 914 YD/3732-90 
CD 4099 Y1/0499-00 BC 140 YT/0922-13 1N 4004 YD/4350-80 
CD 4053 YI/0453-00 BC 160 YT/0962-30 B40 C5000 40V YD/0134-00 
74LS05 YI/0957-50 BD 242 YT/2524-00 DUS YD/437965 74LS04 YI/0957-00 BU 142 YT/5442-00 DUG YD/233510 
74LS86 Y1/0998-00 BC 557 B YT/1754-00 

€ 

SM/8452-00 

/ H 

RICHIAMO DI LUCI ACCESE 

Questo kit 6 indispensabile per le persone piu 
distraite che di solilo lasciano parcheggiata 
I'aulo con le luci di posizione accese II KS 452 
6 inlalti un disposilivo atlo a segnalare, tramite 
due avvisatori uno ottico e uno acustico, lo slato 
di accensione delle luci di posizione, abba- 
glianli e anabbaglianti delle aulovetture, nel 
momenlo in cui il motore viene spenlo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Alimentazione: 
• Consumo (a riposo): 
• Cadenza allarme: 

12 Vc.c. 
0,08 mA 

1 sec. 

• KS 452 • 
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TECNICI DEL COLORE!! 

QUESTO E LO STRUMENTO CHE ATTENDEVATE !! 
Dl MINIMO INGOMBRO, PRATICO, AUTONOMO ILPG 301 

VI DA SEI SEGNALI Dl PROVA PER LA MESSA A PUNTO 
DEI TELEVISOR! A COLORI DOVUNQUE SIATE. 

Segnali generati; 

Frequenza d'uscita: 
Livello segnali: 
Impedenza uscita: 
Alimentazione: 
Dimensioni: 
Peso: 

Reticolo 
Scala grigi 
Superficie rossa 
Superfice verde 
Superfice blu 
Barre di colore 

VHF banda I e III 
5 mV min. 

75 Q 
6 pile da 1,5 V 

160x98x40 mm 
860 gr. ca. 

n 

— i, 

(Vl 
_l -J  

Distributore esclusivo 
IMPLEX - Via Dei Gracchi, 30 - 20146 MILANO 
Teleloni (02) 48.50.63 - 49.51.35 
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center 

un qualificato punto di riferimento 

per i vostri acquisti immediati 

di componenti e attrezzature elettroniche 

50(l, wire 
roll 

I lobby-wrap 
tool 

pre-slriped 
wire 

^ TREND ELECTRONICS s.R.L. 
J MILANO - VIA MASCHERONI, 14 - TEL 02/482474 
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d ORE L 
MATERIALE ELETTROHICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo 1 2/2s - Tel. (02) 41.56.938 

,20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 1 1 5 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L 13.500 
Rate salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
moloriduttore reversibile 
diametro 1 20 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 
VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente 
in metallo statore rotante cusci- 
netlo reggispinta autolubrificante 
mm. 113x113x50 - Kg. 0,9 - 
giri 2750-mVh 145 - Db (A) 54 
L. 13.000 Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLE TANGENZIAL1 
V60 220V 19W 60 mVh 

lung, tot 152x90x100 
L. 10,200 

VI80 220V 1 8W 90 mVh 
lung. tot. 250x90x100 

L. 11.200 
Inter, con regol. di velocity L 5,000 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W - Port, m1/ h 23. Ingom- 
bro max 93x102x88 mm. L. 9.500 
TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24 W - Port. 70 m3/!' 220 
50 Hz. Ingombro: 1 20x1 1 7x103 mm. L. 11. 
Inter, con regol. di velocity L. 5.000 
TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W, Port. 240 m V h 220 
50 Hz. Ingombro: 167x192x170 L. 24. 

Vac 
700 

VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata, Telaio in 
fusione di alluminio anodizzato g. 0,9 
- o max 180 mm. Prof, max 87 mm. 
Peso Kg. 1,7 - Giri 2.800. 
TIPO 8& 220 V 50 Hz + 208 V 
60 Hz 18 W input 2 fasi 1/s 76 
Pres 16 mm. Hzo L, 19.000 
TIPO 88 1 27-220 V 50 Hz 2 ^ 3 fasi 31 W input. 
1/s 108 Pres 16 mm. Hzo L. 21.000 

RIVOLUZIONARIO VENTILATORE 
ad alta pressione, caratterisliche simili 
ad una pompa IDEALE dove sia neces- 
saria una grande ditferenza di pressione 
0 250x230 mm. Peso 1 6 Kg. 
Pres. 1300 H20. 
Tensione 220 V monotase L. 75.000 
Tensione 220 V trifase L. 70.000 
Tensione 380 V trifase L. 70.000 

Da 12 V (auto) a 
220 V (casa) 
CONVERTITORE 
DI TENSIONE 
Trasforma la tensione 
continua della batteria 
in tensione alternata 
220 V 50 Hz, 
In presenza rete pud 
fare da caricabalteria. 

Art. 12'250 F, 1 2Vcc - 220 Vac 250VAL. 182.000 
Art. 24/250 F. 24 Vcc -> 220Vac 250 VAL. 182.000 
Art. 12'450 F. 12Vcc - 220Vac 450 VA L. 220.000 
Arl.-24/450 F, 24Vcc -r- 220Vac 450 VAL. 220.000 

STRUMENT1 RICONDIZIONATI 
Generat. Sider Mod. TV68 da 39,90 224,25 MHz 
11 scatti, L. 280.000 
Generat Siemens prova TV 10 dpi di segnali + 
6 frequenze L. 250.000 
Generat. H/P Mod. 60S 10+410 Mc L, 480.000 
Generat G.R. Mod. 1211.C sinusoidate 0,5+5 e 
5+50 MHz complete di atimentazione L. 400.000 
Generat. Boonton Mod, 202E 54+216 Mc + 
Mod. 207 EP 100 Kc+55 MC + Mod. 202EP 
alimentazione stabilizzala. L. 1.100.000 
Radio M eter H/P Mod. 416A senra sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton Mod 91 CAR 0+70 dB 
7 scatti L. 120.000 
Misuraf'di Pot rfuscita G.R. Mod. 783A 10MHz 
+ 100 kHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P Mod. 1070+1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo elettronico Mod. 205B2 
180+1100 Mc L. 200.000 
dMetter VHF Marconi Mod. TF886B 20+260Mc 
Q 5+1200 L 420.000 
Alimentatore stab. H/P Mod. 71 2B 6,3V 10A + 
300V 5mA 0+1 50V 5mA + 0+500V 200mA 

L. 150.000 
termoregolatore Honeywell Mod. TCS 0+000° 

L. 28.000 
Termoregolatore API Inslrumenta'co 0+800° 

L. 50.000 
Perforatrice pet schede Bull G.E. Mod, 112 
serie 4 L. 500,000 
Verificatote per schede Bull G.E. Mod. V126 
serie 7 L, 500.000 

OFFERTE SPECIALI 
100 Inlegrati DTL nuovi assortiti L. 
100 Integrati OTL-ECL-TTL nuovi L. 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 

500 Resistenze ass, 1/4+1/2W 
1056+20*1 L. 

500 Resistenze ass. 1/4+1/8W 5% L. 
150 Resistenze di precisione a 

strato metallico 10 valori 
0,5+2% 1/8+2W L. 

50 Resistenze carbono 0.5-3W 
6056 10)6 L. 

10 Reostati variabili a filo 10+100WL, 

5.000 
10.000 
10.000 
4.000 
5.500 

20 Trimmer a grafite assortiti L. 
10 Potenziometri assortiti L. 

100 Cond. eletlr, 1+4000.pF ass, L, 
100 Cond. Mylard Policarb Poliesl 
6+600V L. 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 
200 Cond.cetamici assortiti L. 

10 Portalampade spia assortiti L, 
10 Micro Switch 3-4 tipi L, 
10 Pulsantiore Radio TV assortite L. 

Pacco kg, 5 mater, eleltr. Inter 
Switch cond. schede L. 
Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 

5.000 
2.500 
4.000 
1.500 
1.600 
5.000 
2.800 
2.500 
4.000 
3.000 
4.000 
2.000 
4.500 
1.800 

• • 

mm 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova di- 
namica non distruttiva dei 
transistor con inieltore di 
segnali inoorporato con 
puntali. 

L. 9.000 

RELE 
RELE REED 2 com, NA 2A, 12 Vcc L. 1.500 
RELE REED 2 com. NC 2A. 12 Vcc L. 1,500 
RELE REED I conl.NA -l 1 contNC 1 2 VccL. 1.500 
RELE STAGNO 2 scambi 3A 
(sotto vuotol 1 2 Vcc L, 1.200 
Ampolle REED a 2,5 x 22 mm. L. 400 
MAGNETI 0 2,5 x 9 mm, L. 150 
RELE CALOTTATI SIEMENS 
4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE SIEMENS 1 soambio 1 5A 24 Vcc L. 3.000 
RELE SIEMENS 3 scambi 1 5A 24 Vcc L. 3.500 
RELE ZOCCOLATI 3 scambi 5+1 OA 
110 Vca L. 2,000 

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

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettronico da incasso 40 Vac L. 
Tubo catodico Philips MC 1 3-1 6 
Cicalino elettronico 3+6 Vcc bilonale 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc 
Sirena bitonale 12 Vcc 3 W 
Numeratore telefonico 
con blocco elettrico 
Pastiglia termostatica 
apre a 90° 400V 2A 
Comutatore rotativo 1 via 12 pos 15A L. 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos, 2A L. 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos. + 
+ pulsante 
Micro Switch deviatore 15A 
Bobina nastro magnetico a 265 mm. 
foro o 8 el 200 - nastro 1/4" 
Pulsantiera sit decimale 18 tasti 
140x110x40 mm. 

1.500 
12.000 

1.500 
1.500 
9.200 

L. 3.500 
L. 

L. 
L. 

500 
1.800 

350 
350 
500 

L. 5.500 
L. 5.500 

MOTORIDUTTORI 

220 Vac - 50 Hz 
2 poll induzione 
35 VA. 

Tipo H20 1.5 g1 min. copp. 60 kg'cmL. 21.000 
Tipo H20 6.7 symin. copp. 21 kiycmL. 21.000 
TipoH20 22 gTmin. copp. 7 kfycmL. 21.000 
Tipo H20 47,5 iymin. copp. 2.5 kgrcmL. 21.000 
Tipi come sopra ma revetsibili L. 45.000 

MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 fa " '' 4 fasi 1 2 Vcc. corrente max. 
1,3 A per fase. 
Viene fornilo di schemi eletlri- 
ci per il collegamento delle 
vane parti. 
Solo motore L. 25.000 
Scheda base 

per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatoro Regol, 
di velocilb tipo 0101 L. 20.000 
Cablagglo per unire tutte le parti del sistema 
comprendete connetl. led, polenz. L. 10.000 
Connettore dorato femmina per schede 10 contatli 

L. 400 
Connettore dorato femmina per scheda 22 contatli 

L. 900 
Connettore dorato femmina per schede 31 + 31 
contatti L. 1.500 
Guida pet scheda alt. 70 mm L. 200 
Guida per scheda alt. 150 mm L. 250 
Distanziatora per transistor! TO5 T018 L. 15 
Portalampade a giorno perlampade slluroL. 
Cambiotensione con porlasubile L. 

20 
150 P' Reostati toroidali a 50 2,2 O 4,7 A 

Tripol 10 giri a filo 10 kO 
Ttipol 1 giro a filo 500 O 
Serrafilo alia corrente neri 
Contraves AG Originali h 53 mm decimali 

L. 2.000 
Contamotri per nastro magnet. 4 cifre 
Compensatori a mica 20 + 200 pF 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30+50 Vcc lavoro interm. 30x14x10 
corsa 8 mm L, 1,000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm, 35x15x12 
corsa 12 mm L. 1.250 
Tipo 565 220 Vcc lavoro continuo 50x42x10 
corsa 20 mm L. 2.500 

L. 1.500 
L. 1,000 
L. 800 
L. 150 

L, 2.000 
L, 130 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 1 60x110 trans, diodi ecc. 

L. 3,500 
B| 10 Schede Univac 1 60x1 30 trans, diodi integr, 

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

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150x250 ± (250 integ.) 

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

L. 5.000 
G| - 5 Schede Ricambi calcolat. Olivetti completi 
di connetlori di van* tipi L. 1O.0OO 
H| - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
l| - 1 Schede con 30 40 memorie Ram I -4 kbit 
statiche o dinamiche(4096-40965) ecc. L. 10.000 
Dissipatore 1 3x60x30 L. 1.000 
Autodiodi su piaslra 40X80/25A 200V L. 600 
Diodi 25A 300V montati su dissip. fuso L. 2.500 
Diodi 100A 1 300V nuovi L. 7.500 
SCR attacco piano 1 7A 200V nuovi L. 2.500 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi L. 15.000 
SCR 300A 800V L. 25.000 

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

PADOVA 
MODALITA: Spedizioni non interiori a L 10.000 - Pagamenlo in contrassegno - I prezzi si inlendono IVA esclusa - Per spediziom supetiori alle L 50.000 anticipo 
+ 35J6 arrotondato all ordine - Spese di trasporto, larine postale e imballo a carico del destinatario - Per I'evasions della laltura i Sigg. Clienli devono comunicate 
per scritto il codice fiscale at momento dell'ordinazione - Non disponiamo di catalogo generale - Si accettano ordini lelefonici inferior! a L 50.000. 



* 

TEST & MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC ■B 

- ^ 

k W 
V- 

\ 

Multitester 
«NYCE» 

360 TRCX TS/2567-00 
• Sensibilita: 100.000 Q/V • Portate: comples- 
sivamente 33 • Scala a specchio per eliminare 
gli errori di parallasse • Movimento antiurto 
• Protezione con diodi e fusibile 

Tensionl c.c. 250 mV-2.5V-50V-250V-1000V 
Tension! c.a. 5V-10V-50V-1000V 
Correnli c.c. 10wA-2,5 mA-25 mA-500 mA-10A 
Correnti c.a 10 A 

Portale Roslslenze 0.2 5kO-2 50k0-200 SMO 
2K + sown 

Centre scala 200-200n-20k0-200k0 
Decibel -1 OdB - 116dB ~+62dB 
Transistor hFE 0-1000NPN oppure PNP 
Condensalorl Cl 50pF 3)iF 

CM 0,01/jF (10 00OpF| ~50pF 
Tension! c.c. ± 3% Fondo scala 
Tension! c.a ± 4% Fondo scala 
Correnti c.c. 1- 3% Fondo scala 

Precision! Correnti c.a ± 4% Fondo scala 
Reslstenze 3 3% Fondo scala 
Transistor 3 5% Fondo scala 
Capaclla i 6% Fondo scala 

Sensibilita 
Tension) c.c. 
Tension) c.a 

100kO/V - 25kO/V 
lOkO/V - SkO/V 

itester «NYCE» 
TU - 5000 TS/2561-00 
• Sensibility: 50.000 O/V 

Portate; complessivamente 43 
Scala a specchio per eliminare gli errori di 

parallasse • Duplicatore di portata 
• Movimento antiurto su rubini 

Tension! c.c, 0-125-250 mV, 
0-1,25-2,5-5-10-25-50-125-250-500 
1000 V 

Tensionl c.a. 0-5-10-25-50-125-250-500-1000 V 
Portate Correnti c.c. 0-25-50 /iA-0-2.5-5-25-50-250-500 

1000V 
Reslstenze 0-2k-20k-200kO-0-2M-20MO 
Decibel da -20 a +62 dB 
Tension! c.c. ±4% 125mV + 2,5V 500 V + 1000V 

± 3% nelle allre portate 
Tension! c.a. 1 4% Fondo scala 

PreclslonI Correnti c.c. ± 4% Fondo scala 
Reslstenze 3 3% delta lunghezza della scala 

Sensibilita Tensionl c.c. 
Tension! c.a. 

50 kfi/V (V-A2) 25 kO/V (V-O-A) 
10 kD/V (V-A/2) 5 kD/V (V-O-A) 

Allmenlazione 2. pile V? torcia aa 1,5V 
Dimension! 180 x 140 x 80 

Allmenlazlone Una pila da 1.5V - Una plla fla 9V 
Olmenslonl 170 x 124 x 50 
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Specifiche Tecniche 

Portate 

Tension! c.c 
Tension! c.a 
Correnli c.c. 
Correnli c.a 
Resistenze 

2-20-200-1 000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1 000 mA 
2-20-200-1 000 mA 
2-20-200 kQ - 2-20 MQ 

Precisione 

Tension! c.c 
Tensioni c.a 
Correnli c.c. 
Correnli c.a, 
Resistenze 

± 0,05% Fondo scala 
± 0,5% Fondo scala 
± 0,8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 

Risoluzione 

Tensioni c.c 
Tensioni c.a 
Correnli c.c 
Correnli c.a. 
Resistenze 

100pV-1mV-10mV-l00mV 
100pV-1mV-10mV-100mV 
0.1 pA-1 pA-IOpA-IOOpA 
0,lpA-1pA-10|iA-!00(iA 
l00mO-1Q-l0Q-100O-1kQ 

Rlsposta di 
frequenza 30 - 1.000 Hz 

Impedenza 
d'ingresso 10 MO 

Alimentazlone 6 V con pile o alimenlalore esterno 

Dimension! 200 x 180 x 64 

TS/2122-00 

• Visualizzazione diretta sul display delle 
scale e delle portate operative 

Indicazione 
massima 1999 
oppure —1999 

Contenitore 
metallico 

4,1/^digit - Display LED 

(J rT -a* *1 "1 ' 

L 

VL 

SOAR 
corporation 

MC-545 

MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA 
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