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OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 

SINCLAIR SC 110 

• Microoscilloscopio uitrapiatto 
• Prestazioni professional! 
• Tubo RC ad alta luminosity 
• Interamente triggerato 
• Ampia banda passante 
• Ottima sensibility 
• Munito di calibratore 
• Consumo ridotto 
• Alimentazione autonoma 
• Design super bo 
• Dimension! e peso ridotti incli 

ELECTRONICS LTD 

Tubo RC 1,5" (32 x 26 mm) 
Divisione griglia 5x4 
Fosforo bianco-blu a media persistenza 
Asse vertlcale 
Lunghezza di banda; dalla c.c a 10 Mhz 
Commutatore: 0 - c.c. - c.a 
Sensibilita: 10 mV - 50 V In 12 passi 
Calibratore: onda quadra 1 Vpp, 1 Khz 
(mpedenza ingresso 1 MD con 47 pF in 
parallelo 
Tensione massima d'ingrasso; 250 Vc.c 
e 350 Vpp. 

Afie orlzzonlale 

Larghezza di banda: dalla c.c a 2 Mhz 
Sensibilild: 0,5 V/Div. 
Impedenza d'ingresso-1 MCJ con 10 pf in 
parallelo 
Tensione massima d'ingresso; 2.5 V 
protezione 250 V r.m.s. 

Base dal tempi 
Tempo diswesr 0.1 yS/DlvaO.SS/Divin 
21 passi 

Operalivita llbero o sincronizzato 
Sincronismo: interno esterno 
Copertura c.c. - c.a. TV quadro IV rlga 
Livello: copertura contlnua 
seiezionabile + e 
Sensibilitd: sincro Interno 1 Div - 
Sincro esterno 1 V 
Alimentazione: 4 pile '/j torcia o pile 
ricaricablli da 4 a 10 V 
oppure con alimentazione esterna 

TS/S010-00 



©iG^tOflnfocard 1 ICTTL1 
dettagli 
general! 

La famiglia di IC TTL 74 consiste di diverse serie. Le piii importanti sono le 
seguenti: 74 ... serie standard; 741 serie a bassa potenza; 74S... serie di 
Schottky; 74LS... serie di Schottky a bassa potenza. Le differenze basilari tra le 
serie dette sono rtportate qui di seguito; 

modello 
tempo di potenza assorbita correnti d'ingresso 

propagazione da ciascun gate L H 

74... •10 ns 10 mW -1.6 mA 40 pA 

741  33 ns 1 mW —180pA lOpA 

74S . .. 5 ns 20 mW -2.0 mA 50 pA 

74LS . . . 9,5 ns 2 mW -360pA 20 pA 

La tensione d'alimentazione VCC e 5 V +5% per tutti i tipi. I modelli identici che 
appartengono alle diverse serie hanno i terminali perfettamente compatibili tra 
di loro. La logica realizzata e positiva. come dire che "H" corrisponde alia 
tensione massima positiva, ed "L" alia tensione minima positiva. 

elektor Infocard 2 IC CMOS 1 
dettagli 
general! 

Gli IC della serie CMOS 40 sono realizzati impiegando unicamente elementi 
complementari dal canale N e P, e con la lecnologia MOSFET Questi circuiti integrati sono 
disponibili in diverse categorie; versione standard 40... A; versione munita di separatori 40 . 
B; 40 ... UB versione sprovvisla di separatori. I modelli identici che appartengono alle diverse 
serie hanno i terminali perfettamente compatibili tra di loro, ma non possono essere 
impiegati indifferentemente per le diverse funzioni. 

<
 

o
 

CD 
1 

o
 40... UB 

50 150 60 ns 
30 30 20 % of vqd 

100... 400 400 100...400 n 
23 68 23 dB 
885 « 280 885 kHz 

0,05 5 0,05 mV/pS 

3.. . 12 3 ... 15 3 ... 15 V 

3 ... 15 3 ... 18 3 ... 18 V 

tempo di propagazione 
reiezione al rumore 
impedenza d'uscita 
amplificazione del segnale 
massima frequenza di lavoro 
slew rate minimo 

del segnale all'ingresso 
tensione d'alimentazione 

consigliata, Voo 
tensione d'alimentazione 

massima Vdd 

Tutti i modelli realizzano una logica positiva, come dire che "H" corrisponde alia 
massima tensione positiva « Voo) ed "L" alia minima tensione positiva (sSVss). 

elektor Infocard 3 
valori standard 

per le resistenze serie "E" 
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©l©l^tOrinfocard 1 IC TTL 1 
dettagli 
generali 

totem-pole 

collettore aperlo 

I parametri piu importanti 
relativi alia serie TTL 74 ... 

max. tensione d'alimentazione ammissibile = 7 V 
max tensione ammissibile tra due ingressi = 5,5 V 
max. tensione d'ingresso negativa = — 1,5 V 
max. tensione d'ingresso ammissibile rr 5.5 V 
min, tensione d'ingresso per ottenere 
11 livello logico H = 2,0 V 
max. tensione d'ingresso per ottenere 
il livello logico L =r 0,8 V 
max. tempo di salita della tensione d'ingresso 
da L ad H = 0,6 ps 

Le uscite delle gates della serie standard TTL. sono in grado di pilotare altri dieci dispositivi TTL. Tutte 
le uscite che non s'impiegano, vanno collegate a massa, o alia VCC Vi sono due tipi di circuit! d uscita 
che possono essere ulilizzati: la nola connessione a "totem pole" e quella piii comune. In alternativa e 
possibile scegliere I'uscita a collettore aperto, che si adatta a diverse appllcazioni un po speciali (OR 
cablalo. AND cablalo, per esempio), 

iA 
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elektor Infocard 2 IC CMOS 1 
dettagli 
generali 

Altri importanti parametri relativi alia serie CMOS 40 

40. . A 40. .B 40... UB 
VDD 5 V 10 V 5 V 15 V 

tensione d'uscita "H" min 4.95 9.95 4.95 14.95 V 
tensione d'uscita "L" max. 0.05 0.05 0.05 0.05 V 
corrente d'uscita "H" max. -0.25 -0.25 -0.12 -1.0 mA 
corrente d'uscita "L" max 0.16 0.4 0.36 2.4 mA 
tensione d'ingresso "H" min 3.5 7,0 3.5 11.0 V 
tensione d'ingresso "L" max. 1.5 3,0 1.5 4.0 V 
impedenza d'ingresso min 15.0 15.0 15.0 15.0 MP. 
corrente di riposo loo max. 15.0 30.0 7,5 300 pA 

senza separator! 
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Gli ingressi degli IC MOS sono molto sensibili nei confronti delle cariche 
elettrostatiche. Le uscite dei CMOS non possono controllare degli IC TLL. La 
corrente assorbita dagli IC CMOS dipende in gran parte dalla frequenza di 
lavoro, ed in certi casi avversi, pub essere piii grande di quella degli IC TTL 
equivalent!. 

©lektorinfocard 3 
valori standard 

per le resistenze serie "E" 
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Com 8 un TUN? 
Cosa 8 un 10n7 
Cosa 6 I'EPS? 
Cosa 8 II servizio OT? 
Perche la colpa dl Eleklor? 

Uceo, max 20 V 
Ic, max 100 mA 
hie, min 100 
Pioi, max 100 mW 
fT, min 100 MHz 

Tlpl di semicondutlorl 
Esislono spesso notevoli alfinita fra 
le caralleristiche di molti transistor 
di denominazione diversa. 
E' per quesla ragione che Elektor 
presenta nuove abbreviazioni per i 
semiconduttori comuni: 

TUP' o TUN' (Transistor 
Universale rispettivamenle del 
lipo PNP o NPN) rappresenlano 
lulli transistor bassa frequenza 
al silicio avenli le caralleristiche 
seguenti: 

Valore delle reslslenze e consensalori 
Fornendo il valore dei componenti. 
le virgole e i mullipli di zero 
saranno. per quanto possibile, 
omessi. Le virgole sono soslituile 
da una delle abbreviazioni seguenti, 
tulle utilizzale in campo 

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

rispettivamenle al Silicio e al 
Germanio) rappresenlano tutti i 
diodi aventi le caratteristiche 
seguenti: 

DUS DUG 
Un.max 25 V 20 V 
IF, max 100 mA 35 mA 
IR. ma* 1 pA tOOpA 
Plot, max 250 mW 250 mW 
CD. ma* 5 pF 10 pF 

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

rappresenlano dei transistori al 
silicio di una stessa famiglia. di 
caratteristiche pressoche 
similare. ma di qualita migliore 
I'uno dall'altro, (n generale, in 
una stessa famiglia, ogni tipo 
puo essere utilizzalo 
indifferentemenle al posto di un 
allro. 

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

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

internazionale: 
P (Pico) - 10"" 
n (nano-) . 10 9 

p (micro-) = 10^ 
m (mili-) = lO3 

k (kilo-) - IC 
M (mega-l - 10' 
G (giga-) = 10' 
Alcuni esempi: 
Valori delle resistenze 
2k7 = 2,7 kO — 2700 O 
470 = 470 O 
Salvo indicazione contraria. le 
resistenze utilizzate negli schemi 
sono di 1/4 wall, al carbone, di 
tolleranza 5% max. 
Valori di condensalori: 4 p7 = 
4,7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0,01 ^F 
10 ' F 
Le lensioni in continua dei 
condensatori diversi dagli 
eleltrolilici si suppone che siano di 
almeno 60V; una buona regola e 
quella di scegliere un valore di 
tensione doppio di quello della 
tensione di alimentazione. 
Punti dl misura 
Salvo indicazione contraria, le 
tensioni indicate devono essere 
misurate con un vollmelro di 
resistenza interna 20 kO/V. 
Tensione (fallmenlazione 
I circuiti sono calcolati per 220 V. 
sinusoidali. 50 Hz 
Servlzi al leltori 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredale di un 
modello di circuito stampato. 
Nelta maggioranza dei casi, 
quest! circuiti stampati possono 
essere forniti forati, pronti a 
essere montati. Ogni mese 
Eleklor pubblica I'elenco dei 
circuiti stampati disponibili 
sotto la sigla EPS (dall'inglese 
Eleklor Print Service, servizio di 
circuiti stampati di Elektor). 

Domande Tecnlche 
• I lettori possono porre delle 

domande tecniche relative agli 
articoli su Elektor, a loro scelta 
per iscritto o per telefono. In 
quest'ultimo caso, e possibile 
telefonare il lunedi dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le leltere 
contenenti domande lecniche 
devono essere indirizzate alia 
Sezione DT: per ricevere la 
risposta e necessario unire una 
busta affrancata con I'indirizzo 
del richiedente. Le leltere 
spedite da un paese diverso 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta internazionale. 

• II lorlo dl Elektor 
Ogni modifica importante, 
aggiunta, correzione e/o 
miglioria a progetli di Elektor 
viene annunciata sulla rubrica 'II 
torto di Elektor'. 
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Multimetro Digitate «SOAR» 
ME 502 TS/2124-00 

• Tecnica MOS/LSI 
• Grande precisione 
• 3,% digit - Display LED a basso consumo 
• Alta protezione ai fuori scala 
• Provatransistor 
• Commutazioni a slitta 
• Indicazione massima: 1999 o —1999 
Specifiche Tecniche 

Portate 
Tensione c.c. 
Tensiona c.a. 
Correnti c.c. 
Resistenze 

200 mV - 2-20-200-600 V 
200 V -1000 V 
200 ,.A -2 mA - 200 mA ■ 10 A 
2-20-200 kn- 2 Ma 

Precisione 
Tensioni c.c. 
Tension! c.a. 
Correnti c.c, 
Resistenze 

t 0.8% Fondo scala 
t 1,2% Fondo scala 
t 1,2% Fondo scala 
: 1% Fondo scala 

Risoluzione 
Tension! c.c. 
Tensioni c.a, 
Correnti c.c. 
Resistenze 

100 UV -1-10-100 mV -1 V 
100 mV -1 V 
100 WA -1 WA -10 yA -100 ,rA -10 mA 
la - lOo - 100a -1 kn 

Impedenza 
d'lngresso 10 Mn 
Alimentazlone 9 V con pile o alimenlatore eslerno 
Dlmenelonl 171 * 90 x 30,5 

SPtCAUSrS IN If STING AND MEASURING iNSTfiUMENTAtlON 

SOAR 
corporation 

i 
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Multimetro Digitate «SOAR» 
ME 501 TS/2123-00 

• Tecnica MOS/LSI 
• Grande precisione 
• 3,72 digit - Display a cristalli 

liquidi LCD 
• Alta protezione ai fuori scala 
• Provatransistori 
• Indicazione massima: 1999 o —1999 
Specifiche Tecniche 

Portate 
Tensione c.c. 
Tensione c.a. 
Correnti o c. 
Resistenze 

200 mV - 2-20-200-600 V 
200 V -1000 V 
200 uA - 2-20-200 mA - 10 A 
2-20-200 kn - 2 Mn 

Precisione 
Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Resistenze 

t 0.8% Fondo scala 
t 1,2% Fondo scala 
; 1.2% Fondo scala 
- 1% Fondo scala 

Risoluzione 
Tensioni c.c. 
Tensioni c.a 
Coijenti c.c. 
Resistenze 

100 pV -1-10-100 mV -1 V 
100 mV • I V 
100 pA -1 /iA - 10 yA -100 ^A -10 A 
in-ion-I00n-l kn 

Impedenza 
d'lngresso 10 Mn 
Alimentazlone 9 V con pile o alimentalore esterno 
Dlmensionl 171 x 90 x 30,5 

SOAR ELECTRONICS CORP. U S A. No™ Vart, 
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Durante lo scorso anno, 
abbiamo invitato i lettori a 
inviare del progetti che 
potessero essere 
"inscatolati", 
proponendo anzi un 
concorsino sul tema. 
Questo numero della rivista 
e principalmente composto 
dai migliori progetti di quel 
concorso. 
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€p5-servizio circuiti stampati 

glugno 1979 gennalo 1980 

EPS 9453 generatore di lunztom EPS 9904 tuzz-bo* vanabiie L 4 200 
sempiice L 8 000 EPS 9965 tastiera ASCII L 16 000 

EPS 9453F pannello per generatore di EPS 9988 pocket bagatelle" (gioco 
4 500 lunziom sempiice L 4 860 di destrezzaj L 

EPS 9465 alimentatore stabiiizzato a EPS 9985 contaminuli cniocciante L 6 300 
circuilo mtegraio L 4 000 EPS 9966 eiektermmai L 17 000 

EPS 78041 tachimetro per la Oicicletta L 2 800 EPS 79519 smtoma a tasti L 8 900 
EPS 1234 nduttore dmamico del 

rumore L 3 300 lebbralo 19B0 
EPS 9743 comando aulomatico per II 

cambio delie dispositive L 2 500 EPS 9974 nveiatore a prossmuia L 6 500 
EPS 4523/9831 ie fologratie di Kiriian L 7 400 EPS 79038 i e$iens»one deile pagme 
EPS 1473 simuiatoru di fischio a vapore L 3 650 nellelektermmai L 14 900 
EPS 1471 smtelizzatore di vaponera L. 3 400 
EPS 9765 imetiore di segnah L 2 450 EPS 79088-1-2-3 •1 "digifarad" L 10 900 

EPS 79514 gate dipper L 4 300 
lugllo'agoslo 1979 EPS 78003 lampeggiatore di potenza L 4 500 

EPS 79077 semphci eflelti sonon L 4 500 
EPS HB11 austeroo alimenlaiore+ EPS 78087 chassis di media irequenza L. 5 500 
• HB12 amplilicatore HI-FI da 3W L 7 900 EPS 79082 decodificatore stereo L 5 800 
EPS HBI3 austereo preamphlicatore L 8300 EPS 79095 elekdoor bell L 11 000 
EPS HD4 nfenmento dt Irequenza 

umversale L. 5 500 marzo 1980 
EPS 9525 indicatore di picco a LED L 4 300 
EPS 77005 distorsiometro L 5900 EPS 79019 generatore smusoidale L 4 900 
EPS 77059 ahmeniatore 0-10V L 4:200 EPS 9913-1/2 unita di nverbero digiiale L 15 000 
EPS 77101 amplificatore per auioradio EPS 79040 moduiatore ad aneiio L. 6 300 

da 4 W L 3 300 EPS 9753 bigha eiellromca L 7 400 
EPS 9398 + 9399 preampllticatore preco L 10 500 EPS 80021-la/2a smtoma digitate L 16 900 
EPS HB14 austereo preamphlicatore EPS 80016 dislurbatore etettronico L, 3 900 

lono L 4 400 
settembre 1979 aprile 1980 

EPS 9797 timer logantmico per camera EPS 79650 convertitore per onde corte L. 4 500 
oscura L 5800 EPS 79039 

EPS 9860 PPM voiimetro di picco AC i pannello monoseiektor L 19 000 
su scala logantmica L 4 900 EPS 79070 slentore L 8 500 

EPS 9817-1 r 2 voiimetro LED con UAA 180 L 5 900 EPS 79071 assistentor L 6.000 
EPS 9970 oscillographics L 5 500 EPS 80023 topamp L 3 500 
EPS 9952 saldatore a temperatura 

controiiata L 4 900 magglo 1980 EPS 9827 campi magneiici in medicma L 3 600 
EPS 9927 mim-lrequenzimetro L 6 900 EPS 79024 ncancatore alfidabile L 5 000 
ollobre 1979 EPS 80031 loppreamp L 9 400 

EPS 80054 voiete una voce strana" 7 

EPS 9344-1 ) 2 mini tamburo L 8 500 (moduiatore ad aneiio) L 4 500 
EPS 9344-3 generatore di ntmi IC L 4 500 EPS 79093 timer/controller programmab L 6 400 
EPS 9948 generatore smusoidale a EPS 80009 sewar (effetti sonori con 

Irequenze fisse L 6 000 nverbero anaiogico) L 6 900 
EPS 9491 segnalalore per parchimein L 3 500 
EPS 79026 interruiiore a batlimano L 4 500 glugno 1980 
novembre 1979 EPS 80018-2 antenna "atliva" 

EPS 80019-1 per rautomobiie L 6 000 
EPS 9401 equm L 7 800 EPS 80084 accensione a transistor L 9 000 
EPS 79005 indicatore digitate umversale L 5.500 EPS 80086 temporizzalore "mleliigente" 
EPS 9751 sirene L 4 500 per tergicristalio L 7 500 
EPS 9755-1-2 termometro L 9 800 EPS 80096 misuratore di consumo 
EPS 9325 il digtbeii L 7 500 del carburante L 15 000 
EPS 79075 microcomouter basic L 18 500 EPS 80097 termiamo i ladn' (anlifurto) L 4 000 

EPS 60101 indicatore della lensione 
dkembre 1979 della baiiena L 4 000 

EPS 60102 un probe ad asima L 4 000 
EPS 9987-1 -2 ampiilicatore leletomco L 7 900 EPS 80109 protezione per la battena L 4 500 
EPS 79006 gioco prova lorza L 5 700 EPS 7043b sussidio da campeggio L 4 000 
EPS 79073 costruzione del computer 

per TV Games (mam board) L. 38 000 lugllo/agosto 1980 
EPS 79073-1-2 costruzione del computer E-PS 78065 nduiiore di luce sensor L 4500 pet TV Games (power sup- 

ply e hevboard) L 17 500 EPS 79517 canca battena autonjatico L 4900 
EPS 9906 alimentatore per micro- EPS 79505 afnmulolilore per 

computer basic L 9 900 disc-jockey L 6000 
EPS 9885 scheda con 4K di RAM L 35 000 EPS 79114 (requenzirretro per 
EPS 9967 moduiatore TV UHF'VHF L 4 500 smtelizzaton L 5300 
EPS 80024 bus board L 12 900 EPS 79509 servo amplificatore L 3200 

— 

• eftambr® 1980 
EPS 79513 
EPS 80027 
EPS 79033 
sissema d'allarm 
EPS 9950 
EPS 9950 
EPS 9950 
EPS 9945 
EPS 9945-F 

ollobra 1980 
EPS 80067 
EPS 80045 
EPS 79035 
EPS 9954 

novambre 1980 
EPS 00068-1/2 
EPS 80068-3 
EPS 80068-4 
EPS 80068-5 
EPS 80022 
EPS 80060 
EPS 9956/9955 

dlcembrt 1980 

EPS 9423 

EPS 9368 
EPS 9329 
EPS 9369 

EPS 9192 

EPS 80065 
EPS 800«9 

VSWR meter L 1 500 
generatore di colore L 3.400 
quizmaster L 3 000 

e centralizzato 
stazione master L 4000 
stazione slave L 3 600 
stazione d'atlarme L 2.000 
consonant 
pannello frontaie consonant L 16 000 
consonant 

digisplay L 4.500 
termometro digitale L. 6 200 
millivollmetro CA 
e generatore di segnah L. 2.800 
preconsonant L 4300 

il vocoder di elektor-bus 
board L. 15.850 
il vocoder di elektor-filtri L. 5450 
il vocoder di elektor- 
modulo I/O L 5500 
il vocoder di eleklor- 
ahmenialore L 4500 
amplificatore d'antenna L 1.500 
chorosynt L 25 500 
doppio regolatore di 
dissolvenza per proielton L 5100 

antenna FM mlegnUa 
per mtefni L 3 500 
fefe capaciVvo L 3 600 
sonda iog«ca versatile L 3 600 
rmm-ncevitore ad onde 
medie L ' 850 
sosiituio logKro" 
del ootenziometfo a carbone L 8 750 
dupiicaiore dt trequenza L 2 150 
treno a vapore L 2150 

gennalo 1981 
EPS 81002 dissolvenza programmabile 

per diapositive 
mierfaccia cassette 
per microcomputer baste L 11 800 
estensioni interfaccia cassette L 3 600 
generatore dt note umversale L 14 000 

Piano eiettromco 
EPS 9914 modulo per Ottawa 

alimentazione 
filtrl, preampllticatore 

EPS 80050 
EPS 80112-1/2 
EPS 9915 

EPS 9979 
EPS 9981 

L 13900 

L 6 300 
L 4 000 
L 11 000 

febbralo 1981 
EPS 9968-1 
EPS 9968 - 
2/3/4/5/F 
EPS 79053 
EPS 9840 
EPS 9499-2 
EPS 9862-1/2 

TV-ScopIo (amplificatore 
dingresso) 
TV-ScoptO. versione base 
toto-oracoio 
temporizzalore per svlluppo 
foto 
portalummosa a raggi 
mfrarossi (alimentatore) 
porta lummosa a raggi 
mfrarossi (Irasmetlilore 
/ricevitore) 

L 22 500 
L 5 800 
L . 7 500 
L 8000 

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

Nome 

Cognome_ 

Via. 

Inviatemi 11 seguente materiale, pagherO al postino l importo indicate 
nel n" 22 di Elektor . spese di spedizione 
Termini di consegna; 
EPS 60 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 
ESS 90 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 

Citta _ 

Firma 

Data ^ 

CAP. 

Codice fiscale (indispensabile per le aziende) 

I EPS 

EPS 

| EPS 

EPS 

| EPS 

EPS 

| EPS 

EPS 

1 ESS 

ESS 

ESS 

ESS 
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vero tester digitate 

KEITH LEY] 

marzo 1981 
EPS 81047 
EPS 81051 
EPS 81049 
EPS 81043-1/2 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81048 

termometro da bagno 
xllofono 
caricabatlerie NiCd 
il misuralore 
il multigioco 
il genio nel barallolo 
cornamusa 

L. 2 200 
L 2 600 
L 3.000 
L. 4.500 
L. 3.900 
L. 2.200 
L 2 850 

- servizio software 

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

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

ESS 003 L. 4 800 

Tutli I clrculll slampali e i dischi.sollware. sono in vendila presso i 
migllorl rivendllori (indicali allrove in quesla rivisla) e possono es- 
sere richlesli alia noslra Redazione ulllizzando II coupon qui sollo. 

anche 

in Via Zante, 20 

Mi ano 

"MI DA 

6 CHIU E MEZZO 

DI 

COMPUTER?" 

Oggi il computer e diventato una realta casalinga 
economicamente e dimensionalmente accessibile, programmabile 
come partner di intelligent! giochi elettronici. come archivio di 
informazioni e document! e, ad esempio. come macchina 
amministrativa e contabile completa. 

II problema e: ma dove lo compro un computer per me 
e mio figlio? Ecco allora il Bit-Shop di Via Petrella 6, specializzato 
in "macchine pensanti" dove 
trovi chi ti consiglia, chi ti 
assiste e chi ti insegna ad 
usarle. 

E dove trovi dalla 
calcolatrice al computer: li 
prendi e li porti a casa. bit 

di Via Petrella 6. Mllano 

Dalla calcolatrice al computer. 

Al Bit-Shop le mlgliorl marche: Commodore • Centronics • Sinclair • Texas Instruments • 
Synertek • Hewlett-Packard • Siemens • Panasonic • SGS Ales • Systema • Compucorp 

m n 
O 

Lire 165.000* 

consegna pronta 

• multimetro digitale 3 cifre e 1/2 
• 5 funzioni: Vdc, Vac, Idc, lac. Ohm 
• precisione Vdc: O.SVo 
• misura Idc e lac fino a 10 A 
• prova i diodi su tre portate 
• grande display LCD da 15 mm 
• portatile, autonomia 200 ore 
• protetlo su tulte le portate 

Disponibile presso ns. magazzino 
o Rivenditori autorizzati 

Borsa per il trasporto Lire 5.000 
• Complete di balteria, puntali e manuale di istruzioni. 
1VA esclusa, pagamento alia consegna 

una gamma completa dl strumenti elettronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angell, 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA - Via Magnl, 71 - tel. (06) 51.39.455 
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Distributor! della rivista Elektor e dei suoi circuiti stampati. 

IDS Impiantl 
dl slcurezza e telecom. 
Viale Scala Greca, 283 
96100 Siracusa 
Tel.: 0931/56933 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slmet dl Sannlno 
Gonovese Donato 
Via Zara, 46 
84100 Salerno 
Tel.: 089/238169 

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

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

FOREL elettronica 
Via Italia 50 

60015 Falconara (AN) 
Tel. 071/9171039 

7400 350 4012 400 
74LS00 350 4013 550 
7402 350 4015 950 
7404 350 4016 500 
74LS04 350 4017 1000 
74LS05 350 4023 400 
7408 350 4027 650 
7410 350 4029 1250 
7413 500 4040 1100 
7421 350 4042 900 
7427 350 4046 1300 
7430 350 4049 550 
7432 350 4050 550 
7442 800 4066 500 
7445 950 4069 400 
7446 1100 4081 400 
7448 1000 4093 700 
7472 500 4511 1250 
7473 450 4514 2700 
7474 450 4518 1100 
7485 1000 4520 1100 
7486 450 4528 1400 
7490 600 75491 1300 
7493 600 75492 1300 
74121 600 74C926 7000 
74123 700 LF 356 H 1900 
74132 900 LF 357 N 1400 
74148 1250 LM 301 N 550 
74151 850 LM 311 N 850 
74153 850 LM 339 N 850 
74LS154 1300 LM 555 N 500 
74157 850 LM 556 N 1000 
74161 900 LM 723 H 950 
74164 1000 LM 3900 1000 
74166 1000 TDA 2002 1500 
74190 1000 DA 709 H 800 
74192 1000 UA 741 N8 550 
74193 1000 UA 741 CH 700 
74221 1250 UA 747 N 700 
74LS241 2000 XR 2203 1800 
74LS251 900 XR 2206 6500 
4000 400 XR 2207 6000 
4001 400 MM 2114 N3 
4011 400 (300 nsec) 6600 
FND 500 1500 E 2708 EPROM 7000 
rnn 507 1600 

Spediziom in conlrassegno. I prezz 
riportati sono nettl non comprensivi di IVA 
Spese di spedizione a carico dell'acquirenle. 
Ordine minimo L 10.000 

MDM Elettronlca 
Via Sbarre inf. Tr. XI di V.le Moro 
89100 Reggio Calabria 
Tel.: 0965/56043 

Ditta Tosi Stefano Elettronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 
Tel.: 0587/212164 

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

Elettronlca Mezzetti s.n.c. 
Via A. Agnello 20 
48100 Ravenna 
Tel: 0544/32267 

A.P.L. srl 
Via Tombetta, 35/A 
37100 Verona 
Tel: 045/582633 

alia C.P.E. 

troverete puntualmente ogni 
mese la rivista Elektor ed i kits 
dei progetti che pubblica. 

C.P.E. Via Appia.279 
04028 SCAURI(LT) 

Tel. 0771/65.59.0 

Teleradloprodottl 
dl Antonio Vltiello 
Via Gaetano De Bottis, 7 
80059 Torre del Greco 

CSE F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi, 8 
20129 Mllano 
Tel.: 02/2715767 

C.T.E.N. Solf. 
dl Mastranluono & Balduccl 
Via Covignano 23/25 
47037 Rimini 
Tel.: 0541/775534 

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

Farisato Elettronlca dl S. Sosic 
Via Pioga, 142/8 
35011 Campodarsego (PD) 
Tel.: 049/759288 

Delia Elettronlca 
Via California, 9 
20144 Mllano 
Tel.: 02/436244 

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

Grlvar Elettronlca 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vignola 
Tel.; 059/775013 

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

Costruzlonl Eleltronlche 
Industrial! 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna Lucca 
Tel.; 0583/55857 

B.R.P. 
Viale Mazzini, 33/35 
53100 Siena 
Tel.: 0577/42024 
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Distributori della rivista Elektor e dei suoi circuit! stampati. 

r JEI-TA 

COMPONENTI ELETTRONICI 
Via California, 9 
20100 Milano 
Tel: 02/4691479-436244 

trovate i circuiti stampati e i com- 
ponenti utilizzati nei progetti di 
Elektor: 

AY-5-2376 
AY-5-1013 
AY-3-1014 
RO-3-2513 
MM 5303 
96364 

Circuiti integrati; 
National Semiconductor 
Siliconix 
General Instrument 
Opto Elettronica Litronix 
Texas Instruments 
Fairchild 
diodi e ponti G.E. 
connettori passivi 
stampanti a impatto 
da 80 a 136 colonne 

DISTRIBUISCE ANCHE LA 
RIVISTA ELEKTOR. 

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

10-11 sono reperibili presso 

V J 

/T 

V 

Via Canova, 21 
20145 Milano 
Tel: 02/3491040 

J 

r 
II manuale del microprocesso- 
re 2650 in lingua italiana e di- 
sponibile assieme alia descri- 
zione delle funzioni monitor. 
Una vasta gamma di compo- 
nenti, per le applicazioni pro- 
poste da Elektor, e disponibile 
in stock a prezzi interessanti e 
con un rapido servizio di eva- 
sione ordini. 

ELETTRONICA 

41058 VIGNOLA (Modena) 
COMPONENTI ELETTRONICI 

RIVENDITORE AUTORIZZATO DEI 
CIRCUITI STAMPATI E DEI COMPO- 
NENTI ELETTRONICI RELATIVI Al 
PROGETTI APPARSI SU ELEKTOR 

Inoltre e disponibile una vasta 
gamma di transistor, integrati, kits 
elettronici, minuterie varie e 
altoparlanti per hobbisti. 
Antenne per impianti TV e 
componenti elettronici per industrie, 
artigiani, riparatori e installatori. 

Tel (059) 77.50.13 

CRIKilR 
Via Traversagna, 2/A 

!■■■■ sei un rivenditore di materiale elettronico 

PUOIaaaaB distribuire i componenti dei montaggi 

di Elektor, i circuiti stampati (EPS) e le riviste 

x-  

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

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

Ditla  

Via n" Tel.:  

Citla. 

Siamo interessati a ricevere ulleriori informazioni sulla possibilita di diventare rivenditori di Elektor. 

. C.A.P 
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Elenco dei componenli reperibill presso lutti i punti di vendita 

sJgla componenle codlce GBC •Igla componenle codlce GBC algla componenle codlce GBC •Igla componenle codlce GBC 
INTFttR ATI 4081 YI/0481-00 4022 YI/0422-00 BC 107 B YT/0855-50 

4024 YI/0424-00 74151 YI/1361-00 BC 179 C YT/1000-25 
XR2206 YI/6870-00 74 LSI 63 YI/1036-50 LM 3911 YI/3248-25 BC 109 C YT/0860-55 
L 130 YI/6165-50 74LS125 YI/1017-50 XR 2207 YI/6870-01 2N1613 YT/7859-27 
UM 317K YI/2992-50 74LS192 YI/1051-00 S041P YI/4861-00 BC 547 YT/1733-90 
4011 YI/0411-00 74141 YI/1351-00 74132 YI/1342-00 BC 557 YT/1753-90 
7413 YI/1193-00 7447 YI/1227-00 7493 YI/1273-00 BC 559C YT/1758-30 
IDA 2002 YI/6180-50 723 CH YI/3103-76 LM 301 YI/2988-20 BC 177B YT/0996-50 
7490 Yl/1270-00 723 CN YI/3104-01 SAD 1024 YI/3960-00 BF 494 YT/3884-00 
3900—74195 YI/1405-00 79G KC YI/6595-00 4015 YI/0415-00 BD 137 YT/2310-10 
CD 4013 YI/0413-00 79 G U1C YI/6595-05 2102-1 (2102A4) YI/7420-00 BO 139 YT/2314-10 
CD 4017 YI/0417-00 CO 4000 YI/0400-00 TCA 965 YI/5916-15 BD 140 YT/2316-20 
CD 4040 YI/0440-00 CD 4029 YI/0429-00 40106 YI/0806-00 BC 546B YT/1732-00 
UAA 180 YI/6819-00 CD 4046 YI/0446-00 CA 3080 YI/0284-50 BC 556A=B YT/1752-00 
4016 YI/0416-00 CD 4049 YI/0449-00 LM 747 YI/3111-00 BD 135 YT/2306-10 
4066 YI/0466-00 74LS21 YI/0965-50 LM 323 YI/2996-50 BC 517 YT/1671-00 
78L05A YI/2953-00 74LS240 YI/1075-00 CD 4098 (4528) YI/0498-00 2N 3055 YT/8219-76 
4027 YI/0427-00 74LS241 YI/1075-50 TDA 1024 YI/6067-80 BF 254 YT/3644-10 
CD 4023 YI/0423-00 4518 YI/0518-00 556 YI/3061-00 BF 255 YT/3645-00 
CD 4020 YI/0420-00 4511 Yl/0511-00 TAA 861A YI/5213-25 BFY 90 YT/4640-10 
TBA 625B YI/5453-56 7805 KC YI/3002-00 4514 Yl/0514-00 BF 451 YT/3841-00 
M 253AA YI/3406-80 741 CN8 YI/3109-00 4520 YI/0520-00 2N 2219 YT/8010-79 
LF 357 YI/2895-00 741 CN14 YI/3109-25 391) YI/3248-00 BF 256A=B YT/3646-20 
TDA 1034O/NE5534 YI/6069-80 741 CH(3130) YI/3108-75 4528 YI/0528-00 BC 549 B YT/1738-00 
CA 3162E YI/0330-55 709 CH YI/3099-55 4060 Yl/0460-00 BC 109 B YT/0860-50 
CA 3161E YI/0330-50 709 CN14 YI/3099-75 CA 3140 YI/0330-20 BF 549 C YT/1738-30 
723 (OIL) YI/3104-00 709 CN8 YI/3100-00 CA 3140T YI/0330-25 BC 328/25 YT/1296-10 
LM 324 YI/2997-00 555 CN YI/3060-76 4136 (a richlesla) BC 327/25 YT/1294-60 
7400 YI/1180-00 555 CH YI/3060-50 MC78L 15CP TIP 2955 YT/7505-00 
7442 YI/1222-00 7812 UC YI/3004-50 (MC78L 15ACP) YI/2959-00 BC 161-16 YT/0964-05 
74193 Y)/1403-00 7812 KC YI/3002-25 7406 YI/1186-00 BF 244 YT/3634-00 
7473 YI/1253-00 LF356H YI/2894-00 7407 YI/1187-00 BF 245A=B YT/363S-40 
74LS95 YI/1002-50 LF356N YI/2894-10 7432 YI/1212-00 TUN-BC 107 YT/0855-10 
74LS08 YI/0959-00 7805 UC YI/3004-25 7448 YI/1228-00 TUP-BC 177 YT/0996-40 
74LS00 YI/0955-00 78L12 YI/2955-00 7474 YI/1254-00 BU 208 A YT/5508-00/05/10 
74LS155 YI/1032-50 78L05 YI/2953-00 7485 YI/1265-00 BD 242 A YT/2524-00 
LM 339 YI/3001-50 4001B YI/0401-00 74157 YI/1367-00 BD 131 YT/2294-00 
74LS139 YI/1024-50 74LS83 YI/0996-50 74161 YI/1371-00 
74LSI38 YI/1024-00 74LS193 YI/1051-50 TCA 440 YI/5812-00 
74LS251 YI/1080-50 CD 4049 YI/0449-00 TDA 1190 YI/6101-00 74LS156 YI/1033-00 CD 4093 YI/0493-00 566 YI/3063-75 
74LS258 YI/1084-00 CD 4012 YI/0412-00 74LS14 YI/0962-00 OPTO 
CD 4099 YI/0499-00 CD 4042 YI/0442-00 74150 YI/1360-00 
CD 4053 YI/0453-00 CD 4040 YI/0440-00 TIL 209 YO/1800-10 
74LS05 YI/0957-50 CD 4034 YI/0434-00 TIL 111 (TIL 112) YO/1124-00 
74LS04 YI/0957-00 AY-5-2376 YI/0050-00 
74LS86 YI/0998-00 CA 3130 YI/0330-00 
74LS113 YI/1011-50 74121 VI/1331-00 TRANSISTOni 
74LS109 YI/1009-50 7437 YI/1217-00 DIODI 74LS136 YI/1023-00 4069 YI/0469-00 BC 108 YT/0858-20 
74LSI0 YI/0960-00 74123 YI/1333-00 BC 109 YT/0860-00 YD/3007-00 
74154 YI/1364-00 7445 YI/1225-00 BC 178 YT/0998-25 IN 4001 YD/4350-20 
4050 YI/0450-00 7493 YI/1273-00 BC 140 YT/0922-13 IN 4002 YD/4350-40 
C A3086 YI/0287-50 7430 YI/1210-00 BC 160 YT/0962-30 BA 127 YD/0240-00 
2120-1 YI/7420-00 UAA 170 YI/6818-00 BD 242 YT/2524-00 IN 914 YD/3732-90 
74LS174 YI/1042-00 LM 311 YI/2991-00 BU 142 YT/5442-00 B40 C5000 YD/0134-00 
74192 YI/1402-00 7420 YI/1200-00 BC 557 B YT/1754-00 IN 4004 YD/4350-80 
74196 YI/1406-00 7402 Yl 71182-00 BC 141 YT/0923-90 DUS-1N 4148 YD/4379-65 
CD 4048 YI/0448-00 SN 74191 YI/1401-00 BC 547 B YT/1734-tO DUG-OA 95 YD/2335-10 
SN 74LS20 YI/0965-00 SN 74174 YI/1384-00 BC 108 B YT/0858-40 TIC 106 F) YD/3002-00 

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

Alia I.C.C. potrete Irovare i seguenli component!: 

MM 5303 
AYS - 1013 
96364 
RO - 3 - 2513 

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

Alia Cross Point potete acqulslare la TASTIERA ASCII 
Key switch lipo JP 5045 
Key swilch lipo JP 5025 " 

richiedete caopuccio norrnale e doppio con inneslo ad "X" 
CROSS POINT - Via Mlgllorelll 2 - 20161 Mllano 

UMmiONJG 

Hl~rJ saUJPMEMT 
AMD 50UMD 

UMJTiiOMJG 

HJ-fl saUJPMENT 
AMD 50UMD 

UMrniOMJG 

Ml-fl EQUJPMEMT 
AMD 50UMD 
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Distributori della rivista Elektor e del suoi circuit! stampati. 

LY 
ELETTRONICA 

di 
Raimondi Leopoldo 

Piazza MUZZI n0 16 - 80129 NAPOLI - Tel. 081.362414 

In attesa di soddisfare la richiesta dei 

Kit di Elektor da montare, mette a 

disposizione di tutti i lettori i Kit gia 

montati e collaudati. 

Per informazioni telefonare dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
Le richieste potranno essere effettuate tramite posta o telefono. 

Alia 

LPS elettronica 

troverete puntualmente 
la rivista Elektor, i 
circuiti stampati e i 
componenti dei progetti 
pubblicati. 
Inoltre: 
Contenitori e rack TTL - 
CMOS - memorie - 
tastiere - microcomputer 
- data books e biblioteca 
tecnica. 

LPS elettronica 

Via Sardegna 56 

90144 Palermo 

Tel. 091/527477 

ECCEZIONALE A PREZZO DI LANCIO 

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

CONTENITORI PROFESSIONAL! IN RACK 19" ADATTI A TUTTI 
I MODELLI DELLE PIU' NOTE CASE DI KITS - AMPLIFICATOR1 
PRE E FINALI - EQUALIZZATORI 

BOOSTER PER AUTO CON V-METER L. 13.000 + I.V.A. - MOBILE 
RACK L. 74.000 + I.V.A. 

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

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

TELEFONO 61.10.310 

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

<111 If 1 I » » 

o 

- 

A 
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Piccoli Annunci 
le mserzioni dovtanno gsseici \nvlale iililitzanOo l apposilo coupon riporlalo qui sollo 

Saldalricl professlonali avvolglmenll 
in CU, 220V, 6kVA, 150A saldatura. 
lunzionano anche con 3kW. Solo tra- 
sformatore (mancasolocommutato- 
re e contenitore), Vendila e prove an- 
ode al mio domicillo, £ 48.000. Per 
maggiori intormazioni scrivere. 
Right Paolo - Via della Rocca 6 - 
53037 S. Giminiano - 
Tel: 05771941290 

Vendo schema laser .disegnoC.S.. 
Indicazione ove 6 reperlbile il tubo , 
istruzionl e consigli a £4.000 antici- 
pate Iramite vaglia poslale o assegno 
bancario o ciroolare. Adatlo per ef- 
fetti luce tipo discoteca. 
Ponli FaDrizio - Via C. Battisli, 1 - 
21045 Gazzada 

Siamo student! universitari di Fisica 
Eleltronica con laboratorio ed attrez- 
zature proprie: eseguiamo monlaggi 
per privati o ditte, su circuilo slampa- 
lo (fornito o meno) o con tecnica "wi- 
re wrap". Cerchiamo seria ditta elel- 
tronica per lavoto a domicilio, 
Pannacciulll Barlolomeo Roberto - 
Via Piraghelto 14/3 - 30171 Meslre. 
Cimino Massimo - Via A. Ateardi 3/C 
- 30172 Meslre. 

Tecnico elellronico cerca ditta per 
lavoro domicilio per montaggi e/o 
collaudo circuili stampati, massima 
serieta, Telefonare ore 20-21,30. 
Garberia Primo - Via P. delta France- 
sca 4/3 ■ 20100 Milano - Tel: 
02/3493276. 

Oscilloscopio Unahom mod. 471 G 
oftro a £ 350.000 perfello. usato po- 
co, complelo di sonda manuale e 
schema originale. Non effeltuo spe- 
dizioni. 
Maurizio Lazzarelli - Via Furini 14 - 
27058 Voghera - Tel: 0383/ 40519. 

Vendo RTX 40 CH della CTE - ROS - 
Watlmetro Box - Match - Preampli- 
fier 27 MHz, £ 215.000 Oppure per- 
mute con RTX CTE K 350 (in buono 
stato). 
Delneri Luca - Via Marinelli 7/2 - 
33017 Tar cento. 

Vendo monitor e telecamera in olti- 
mo stato, compresa di ottica e Ira- 
sformatore, tutto a £260.000 Iratlabi- 
li. 
Cadorna David - Via G. Rent 231 - 
10137 Torino - Tel: 011/301522 

Vendo Gioco TV Game a schede tipo 
computerized electronic program- 
mable, video game della Novex mu- 
nito di 2schede (lOgiochi vari eabi- 
lila) nuovo di Dicembre 80, usato due 
volte, sole £ 50.000. 
Zollo Tiberio - Via Bellini 7 - 20095 
Cusano Milanino. 

Vendesl microcomputer Texas TM 
990 189 con 2K RAM valore £470.000 
cedesi £ 380.000 Iratlabili. 
Volpi Claudio - Largo Lamarmora 5 - 
20099 Seslo S. Giovanni - Tel: 
02/2473962. 

A £ 30.000 vendo radio-ricevitore In- 
nohitmod MSbandeMB-SW-AIR- 
P82 - WB - FM 88 4- 108 MHz - AM 
335 + 1605 kHz Alim. 220 V o 6 V con 
batterie, come nuovo con auricolare 
e scatola tipo "militare". 
De Vecchi Carlo - Via Cremona 6 - 
35100 Padova - Tel: 049/42914 lore 
pasti). 

Vendo materiale Fleischmann (tra- 
sformalore . binari. varie) ad ottimo 
prezzo. Per informazioni e lista del 
materiale scrivere o telefonare Ira le 
19 e le 22 di tutti i giorni 
Porno Adolfo - Via Frua 11 - 20146 
Milano - Tel: 02/4694797 

X 
Inviare questo tagliando a J.C.E. Elektor - Via del Lavoratorl. 124 - 20092 Clnlaello B. (Ml) 

Cognome 

Via   

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampatello) 

 Nome   

. Tel 

Citta 

Firma , 

C A P 

Data 

Cerco pezzi di ricambio per orologi 
elettronici quarzo, da polso e relativi 
schemi, per eseguire riparazioni su 
di essi. 
Barberio Roberto - Via F.lll Carle 45 - 
10129 Torino - Tel: 011/585252 

Cerco urgentemente e a buon prezzo 
un VFO per la banda cittadina (anche 
se autocostruito). Compro o cambio 
con cuffia C.T.E nuova. mai usala, 
completa di regolazione volume e ri- 
dutlore attacco. Affaronel 
Cascone Ralfaele - Via Villorio Ema- 
nuele 83 - 80040 Poggiomarino. 

Svendo a £ 80.000 10 stampati 
vel/sla. 55 resistori 1% . 10 cermet 1 
giro . 1 VCO integrate CEM . schemi 
tutto per sinletizzatore ultraprofes- 
sionale, regalando altri schemi Affa- 
re. 
Giovanni Calderlni - Via Ardeatina 
160 - 00042 Anzio - Tel: 06/9847506. 
Cerco articoli Hi-FI - Vendo Com- 
pact Imperial CF 5080 40 . 40 W . 
casse acustiche 80 . 80 W compren- 
de piatto BSB P200 sinlonia automa- 
tica FM 8 stazioni. 
CinelliA llonso - Via Starza 97 - 82019 
S Agala del Got! - Tel. 0823/953793. 

Vendo scheda Microcomputer Kim-1 
SYNERTECK completa di alimenta- 
tore e manuali vari, con connettore di 
espansione. usata pochissimo. a L. 
200.000. Rivolgersi a; Mastantuono 
Filippo - Via Macann'o. 6 - 47037 Ri- 
mini (FO) Tel 0541-77.55.34'25.069 

Cerco programmi per video games di 
Elektor a prezzi ragionevoli. Inviare 
le offerte possibilmente specifican- 
do il tipo di gioco 
Pavest Roberto - Via Giulio Cesare 
239 - 28100 Novara - Tel: 0321/ 
454744. 

I I I I 
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I I I I I M 

I I I I I I I 

Cessata attivita vendo Sommerkamp 
FT 277 FRG7 Osker SWR 200 Turner 
4- 2 frequenzimetro -f- 2 REO 150 
MHz con contraves Mike YAESU 
YD846 da palmocomm, aul. SR3 B 3 
anlenne 1 uscila o cambio tutto con 
microcomputer Maraspin Antonio - 
Via Giorgio Pallaviclno 9/3 - 30175 
Marghera (VE) ■ Tel.: 041/922571 

Vendo per realizzo 150 schemi TV 
B/N dim. 30 x 60 cm. L. 500 cad o 
tutti L. 35.000 -)- miniregislratore L 
40.000. Cinelli Allonso - Via Starza - 
82019 S. Agala del Goli (BN) 

BERKEINST BERKEINST 
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KITS ELETTRONICI 

PREAMPUFICATORE 
STEREO 

UK 531-UK 531W 

■*. -* 

IN KIT L. 
MONTATO L. 59.000 
Alimenlazione; 220 V c.a. 50/60 Hz 
Guadagno: 9 dB 
Irapedenza/Sensibilita 
ing. phono; 47 KQ/3 mV 
Impedenza/Senslbihta 
ing, turner e tape: 45KO/100mV 
Impedenza d'uscitS: 2000 Q 
Distorsione ing. phono: 0,3 % 
Distorsione ing. tuner e tape 0,1 % 
Livello uscita tape: 10 mV 

COMPANDER 
COMPRESSORE 
ESPANSORE 01 SEGNALE 
E RIDUTTORE W FRUSCIO 
HIGH-COM SYSTEM 

UK 512 W 

## f 

L. 167.000 
Tensione di funzionamenlo: 18V 
Corrente di funzionamenlo: 80 mA 
Banda passanle: 40 Hz + 17 KHz 
Resistenza dlngresso: 
* compressione: 5,6 KO 
* espansione: 50 KO 
Resistenza d'uscita in espansione: 

5 KO 
Rapporto S/N ingresso AMP: 80 dB 
Sensibility d'ingresso DIN: 

0,2 mV/per ogni KO d'ingresso 
Riduzione di fruscio: 20 dB 
Distorsione totale: < 0,1% a 1 KHz 
RADIORICEViTORE 
OL OM FM KS 105 

-n 

L. 19.500 
Alimentazione: 
Frequenza FM: 
Frequenza OM: 
Frequenza OL: 
Sensibilita OM: 
Sensibility OL; 
Sensisility FM: 
Potenza audio; 

AMPUFICATORE STEREO 
DI POTENZA 

UK 537-UK 537W 

batteria da 6 V c.c. 
88 - 108 MHz 

520 - 1640 kHz 
150 - 270 kHz 

150 MV/m 
350 pV/m 

5 pV 
0,3 W 

L. 8.000 
Alimenlazione: 
Potenza passanle: 

SINTONIZZATORE 
STEREO FM 

UK 543-UK 543W 
IN KIT L. 59.000 

IN KIT L. 49.500 
MONTATO L. 59.500 
Alimenlazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 
Potenza d'uscita musicale; 36 W 
Potenza d'uscita per canale 
(disl. 1 %): 18 W (4D) 
Impedenza d'uscita: 4-80 
Impedenza d'ingresso: 100 KO 
Sensibility d'ingresso; 200 mV 
Risposta di frequenza a 3 dB; 

25 ^ 40000 Hz 

BOX DI C0NDENSAT0RI 
UK 424 W 

R a 

C0NVERTIT0RE 
TESTER-VOLTMETRO 
ELETTRONICO UK 433 

MONTATO L. 69.000 
Alimentazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 
Gamma di frequenza: 

87,5 a- 108 MHz 
Sensibility: 2,5 pV (S/N = 30 dB) 
Impedenza d'ingresso: 75 O 
Impedenza d'uscity: 12 KO 
Livello d'uscita: 200 mV 
(riferito a 100 pV/75 KHz dev.) 
Distorsione armonica: 0.5 % 
Risposta in frequenza: 

30 a- 12000 Hz ± 1 dB 

RADIORICEVITORE OL, 0M, 
FM UK 573 

L. 24.100 

L. 24.500 
Alimentazione: ~ due pile da 9 V 

in serie 
Consume di ogni batteria. <2 mA 
Massima tensione misurabile: 

50 Vc.c. 
Portate; quelle disponibih sul 

tester, molhplicale 
per 0,1; I e 10 

Amplificatore: con ingresso a FET 
Impedenza d'ingresso: 10 MQ 

ALIMENTATORE 
STABILIZZATO 

UK 666 

L. 33.000 
Ouesto sistema commutabile di 
condensalori, fa coppia perfetta, 
con il giy noto box di resistenze 
Amtron UK414W coraprende 
elementi • tulh non polarizzah - ed 
alta stability, che, dal valore minimo 
di 100 pF, raggiungono quello, giy 
notevole, di 4,7 pF, 
n box y un ausilio molto interessante 
per i riparaton e altrettanto vahdo 
per i progetlisti, 

INVERTITORE PER LUCI 
PSICHEDEUCHE KS 239 

DIGITALE 

L 141.000 

t t e 

Alimentazione: 
4 batterie da 1.5 V c.c, 

Frequenza FM: 88 - 108 MHz 
Frequenza OM: 520 - 1640 kHz 
Frequenza OL: 150 - 270 kHz 
Sensibility OM: ISO pV/m 
Sensibility OL: 350 pV/m 
Sensibility FM: 5 pV 
Potenza audio: 0,3 W 

TEMPORIZZATORE 
LUCI DI CORTESIA 
PER AUTO KS 445 

14 

2 strumenh a 3 digit LED 
Uno per la tensione, uno per la 
corrente 
Tensione d'ingresso; 

220 Vc.a - 50 Hz 
Tensione d'uscita: 0-1-30 Vc.c. 
Conente: 0 2,5 A 
Autoprotetto 

INTERRUTTORE 
CREPUSCOLARE KS 165 

L. 28.500 

220 V c.a 

500 W in servizio conhnuo 
800 W in servizio disconlinuo 

900 
Alimentazione: 10 -t- 15 V c.c. 
Ingresso: contalto di massa 

dell'inlemittore delle porhete 
Uscita: contatto elettronico 

di massa con corrente 
massima di regime 1 A 
(carichi da 10 a 15 W) 

Tempo di mantenimento: 
regolabile da 3 a 30 sec. c. 

v^3 

Alimentazione: 9 V c.c. (± 40 %) 
Corrente assorbita 
(a riposo): <0,1 mA 
Conlath rele: 5 A 220 V (resistivi) 
Sensore fotocellula LDR 

PREZZI COMPRESI DI IV.A. 
DISTRIBUITI DALLA GBC 
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____ • • • rlsparmiate 11 20 3 

18 buone e convenient! 

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

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

Selezione di Tecnica, e da oltre un ventennio la piu apprezzata e diffusa rivista italiana 
per tecnici radio TV e HI-FI, progettisti e studenti. E considerata un testo sempre 
aggiornato. La rivista rivolge il suo interesse oltre che ai problemi tecnici, anche a 
quelli commerciali del settore. Crescente spazio e dedicate alia strumentazione, musica 
elettronica, microcomputer. 

PROPOSTE TAR1FFE PROPOSTE TARIFFE 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anziche L 24 000 
(cstO'O L 27 50") 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 36.000 
anziche L 60 000 
icsteto L 56 000) 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 19.500 
anziche L 30.000 lesleto I 30 500) 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 35.700 
anziche L. 54.000 
laslna L 56 5001 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anziche L. 24,000 
<P5t0'0 L 30 000) 

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 37.500 
anziche L 60 000 lesierol 59 5001 4) Abbonamento annuo a 

IL CINESCOPIO 
L. 18.500 
anziche L 30 000 
lOSlfn L 28 5001 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

L. 20.000 
anziche L 30 000 
lesieio L 33 0001 

13) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR 

L. 52.500 
anziche L 78 000 
IMw'io U 81 5001 

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.500 
anziche L 54 000 
lesloio L 55000) 14) Abbonamento annuo a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 52.000 
anziche L. 84 000 
leswo I. 60 500) 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anziche L. 48.000 
tBsico l s*: oooi 

15) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 53.000 
anziche L 84.000 
(Criieio L 82 5001 8) Abbonamento annuo a 

SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anzichfe L 54 000 
lesiero L 53.5001 

16) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anziche L 78.000 
(esteroL 79 000) 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 36.500 
anziche L 54.000 
leste"? L 56 500) 
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O 40% scegliendo tra _____ 

idee abbonamenlo. 

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

moderni facilmente reperibili, con speciale inclinazione per gli IC, lineari e digitali piu 
economici. Elektor stimola i lettori a seguire da vicino ogni progress© in elettronica, 
fornisce i circuiti stampati dei montaggi descritti. 

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

ed interesse. Oggi grazie alia sua indiscussa professionalita e la rivista che "fa 
opinione" nelfaffascinante mondo delle radio e televisioni locali. 

II Cinescopio, I'ultima nata delle riviste JCE tratta mensilmente tutti i problemi 

stenza radio TV e dell'antennistica. 

PROPOSTE TARIFFE PROPOSTE TARIFFE 

17) Abbonamenlo annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L, 69.000 
anziche L, 108 000 
losrcro L to? 000) 

18) Abbonamenlo annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR -■ 
IL CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

L. 87.000 
anziche L 138.000 (Mtero L 132 000) 

TAGLIANDO ORDINE ABBONAMENTI 

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

□Desidero soltoscrivere un abbonamenlo alia proposta N" 

Nome Cognome 

1 1 
Indirizzo 

Cap. Cilia 

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

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

□ Ho versato I'importo di L sul cop n" 315275 intestato a JCE via dei Lavoralori. 124 - 20092 Cinisello B. 
(in questo caso allegare copia della ricevuta di versamento) 

O Allego assegno N"  di L  

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



3-16 — elektor marzo 1981 pubblicita 

H ORE L 
MflTERIALE ELETOONICO ELETTROMKCANICO 
Via Zurigo. 12/2S - Telefono 102) 41.56.938 
20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppura 115 Vac 
Ingombro mm, 120a 120x38 
Rale salvadila L 2.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hr - 28 W 
Ex computer interamente in metatlo sia- 
tore rotanle cuscinetto reggispinta auto- 
lubrificante mm 113x113x50 - Kg 0,9 ■ 
giri 2750 - m 7h 145 - Db (A) 54 L 14.500 
Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore revers»bile 
dlametro 120 mm fissaggio 
sol retro con viti 4 MA 
L.12.S00 
VENTOLA AEREX 
Computer rlcondizionata Teiaio in fusio- 
ne di alluminlo anodizzalo g 0,9 - 
0 max 180 mm Pro' max 87 mm. 
Peso Kg 1.7 - Giri 2800 
TIPO 85: 220 V 50 Hz - 208 V 60 Hz 
18Wtnput2(asi 1/s76Pres : 16mm Hzo 
L. 19.000 
TIPO 86: 127-220 V 50 Hz 2 - 3 last 31 W input 1/$ 108 
Pres 16 mm Hzo L. 21.000 

RIVOLUZIONARIO VENTILATORS 
ad alta pressione. caratterisliche simili ad 
una pompa IDEALE dove sia necessaria 
una grande di'ferenza di pressione 0 
250x230 mm Peso 16 Kg. 
Pres 1300 H20 
Tensione 220 V monofase L. 75.000 
Tensione 220 V trilase L. 70.000 
Tensione 380 V tnfase L. 70.000 

PICCOLO 55 
Venlilalore cenirifugo 220 Vac 50 Hz Pot ass 
14W - Port mVh 23 Ingombro max 93x102x88 
mm L. 10.500 
TIPO MEDIO 70 
come sopra pot 24 w - Port 70 m'/h 220 Vac 
50 Hz Ingombro 120x117x103 mm L. 11.500 
Inter con regol di velocita L. 5.000 
TIPO GRANDE 100 
come sopra pot 51D W Port. 240 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro 167x192x170. L. 27.000 

VENTOLE TANGEN2IALI 
V60 220V 19W 60 m ' h 

lung tot. 152x90x100 

VI80 220V 18W90 m'/h 
lung tot 250x90x100 L. 12.500 

Inter, con regol d» velocila L. 5.000 

* 
VJ 

Traslorma la ten- 
sione delle batle- 
rie in tensione di 
casa {220 V.) per 
poter utillzzare la 
dove non esisle la 
rete elettrica lutte 
le apparecchiatu- 
re che volete 

In piii puo essere utii:zzato come cancabatterie in caso di 
mancanza di rete (220 V.) 
MODELLO 122/G.C, gruppo di contmuita-aulomatlco (tl 
passaggio da cancabatterie ad inverter avviene eiettronica- 
menle al momenlo delta mancanza rete) 
Mod. 122 G.C. 12V/220Vac 250 VA L 232.000 
Mod. 122 G.C. 12V/220Vac 350 VA L. 243.000 
Mod. 122 G.C. 12V/220Vac 450 VA L. 264.000 
* Solo a rlchiesta ingresso 24 Vcc offerta smo ad esaunmen- 
lo 
Batter.a per auto 12Vcc 36 Ah L. 38.000 

f 
LAMPADA D EMERGENZA SPOTEK 
Da insenre in una comune presa di 
corrente 220V si ricanca automatica- 
mente. Dispositivo di accensione 
eleltromca. in caso di mancanza rete 
autonomia 1 Ora e 1/2.Aspor!abile, 
diventa una lampada portalile. Una 
volta msenta si puo utilizzare ugual- 
mente la presa 

L. 12.700 

FARO AL QUARZO PER AUTO 12V 55W 
Utillsslmo in campeggio. indispensabtle per auto e 
sempre utile avere a portata dr mano un potente faro 
da utilizzare in caso d'emergenza 

Viene gia fornrto con spe- 
dale spina per accendisi- 

jH - — 

I LAMPADA D EMERGENZA LITEK 
f Applicabile a pareti. plafoni oppure puodiventa- 

re una normale lampada portatlle 
Doppia luce-fluorescente 6W 150 lumine - m- 
candescenza 8W Dispositivo eleltronico di ac- 
censione automatica in mancanza rete ricarica 

| automatica a tensione costante dispositivo di 
esclusione batterie accumulator) ermetici. auto- 

I nomla 8 ore 
L. 88.500 

PLAFONIERA FLUORESCENTE speciale per cam- 
per e roulotte 12V 8W 
Lampada a tubo fluorescente funziona a 12Vcc (come 
('automobile) mierruttore frontale di msenmento. 

L. 15.000 

100 Inlegrall DTL nuovi assortitl L. 5.000 Conneltore dorato femmina per schede Conta ore elettromco da mcasso 40 Vac. L. 1.500 
100 Inlegrall DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 10 contatli L. 400 Tubo calodico Philips MC 13-16 L. 12.000 

30 Inlegrall Mos e Mostek di recupero L. 10.000 Conneltore dorato femmma per scheda Clcalino eleltronico 3^-6 Vcc bitonale L. 1.500 
500 Reslslenze ass 1/4 + 1/2W 22 contatli L. 900 Cicalino eleltromeccanico 48 Vcc L. 1.500 

10%:-20% L. 4.000 Conneltore dorato femmma per schede Sirena bitonale 12 Vcc 3 W L. 9.200 
500 Resfstenze ass 1/4+1/8W 5% L. 5.500 31+31 contatli L. 1.500 Numeralore telefonlco 
150 Reslslenze di precisione a Gulda per scheda all 70 mm L. 200 con blocco eletlrico L 3.500 

strato metallico 10 valorl Guida per scheda alt. 150 mm L. 250 Pasllglla lermostatica 
0,5+2% 1/8+2W L. 5.000 Oislanziatore per transistor! T05 T018 L. 15 apre a 90^ 400V 2A L 500 

50 Reslslenze carbone 0.5-3W L. 2.500 Portalampade a giorno per lampade siluro L. 20 Commutatore rolativo 1 via 12 pos 15A L. 1.800 
10 Reostall variabili a filo 10 :-100W L 4.000 Camblotensione con portasubile L. 150 Commutalore rolativo 2 vie 6 pos 2A L. 350 
20 Trimmer a grafite assortili L. 1.500 Reostali toroidal) 0 50 2.2 11 4.7 A L. 1.500 Commutatore rolativo 2 vie 2 pos. - 
10 Polenzlometrl assortili L. 1.500 Trlpol 10 giri a filo 10 kil L. 1.000 • pulsante L 350 

100 Cond. eletlr 1 4000 mF ass. L. 5.000 Trlpol 1 giro a filo 500 fl L. 800 Micro Switch deviatore ISA L. 500 
100 Cond. Mylard Policarb Poliest Serrafilo alta corrente nen L. 150 Bobina naslro magnelico C 265 mm 

6+600V L. 2.800 Contraves AG Original! h 53 mm foro 0 8 0 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
100 Cond. Polistlrolo assortili L. 2.500 decimali L. 2.000 Pulsantiera sit decimaie 18 tasli 
200 Cond. ceramici assortili L. 4.000 Conlamelri per nastro magnet 4 cifre L 2.000 140x110x40 mm L. 5.500 

10 Portalampade spia assortili L 3.000 Compensator! a mica 20 + 200 pF L. 130 rel£ 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE HELE REED 2 com NA 2A, 12 Vcc L. 1.500 
10 Pulsanllere Radio TV assortile L. 2.000 Tipo 261 30 - 50 Vcc lavoro mterm RELE REED 2 com NC 2A, 12 Vcc L. 1.500 

Pacco kg. 5 mater eleltr Inter 30x14x10 corsa 8 mm L. 1.000 RELE REED 1 cont NA-1 conl NC 12Vcc L 1.500 
Switch cond. schede L. 4.500 Tipo 262 30 50 Vcc lavoro mterm RELE STAGNO 2 scambl 3A 
Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 1.800 35x15x12 corsa 12 mm L. 1.250 (sollo vuoto) 12 Vcc L. 1.200 

ACQUISTIAMO - IN ITALIA E ALL ESTERO - CENTRI DI CALCOLO (COMPUTER) SURPLUS - MATERIALS ELETTRONICO OPSOLETO - TRANSISTOR. SCHEDE INTEGRATI 
FOOL-OUT (SCARTO). TUTTO ALLE MIGLIORI QUOTAZIONI 

BORSA PORTA UTENSILI 

4 scomparll 
con vano tester 

3 scomparti 
con vano tester 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac - 50 Hz 
2 poli induzlone 
35 V.A. 

_ 

Tipo H20 1.5 g/min copp 60 kg cm L. 21.000 
Tlpo H20 6,7 g/mm copp 21 kg'cm L. 21.000 
Tlpo H20 22 g min copp 7 kg/cm L. 21.000 
Tlpo H20 47.5 g/mm copp 2.5 kg/cm L. 21.000 
Tipi come sopra ma reversibih L. 45.000 

ff 1 

MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero 0 9 x 30 mm 
4 fasi 12 Vcc corrente max 1,3 A 
per fase 
Viene lornilo di schemi elettnci per 
il collegamento delle varie parti 
Solo motore L. 30.000 
Scheda base 

per generazione fasi tipo 0100 
Scheda osclllalore Regol 
di velocita tipo 0101 
Cablagglo per umre tutte le parti del 
sistema comprendente connett led potenz 

L. 30.000 

MODALITA: Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paoamento in conlrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo 
+ 35% arrotondato alfordine - Spese di trasporto. tariffe postale e imballo a carico del destinatario - Per Fevasione delta fattura i Sigg. Clienti devono comunicare 
per scritto il codice fiscale al momento deirpfdinazione - Non disponiamo di catalogo generale - Si accettano ordini telefonici inferiori a L. 50.000.   
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In visione gratuita 

un fascicolo 

del modernissimo 

corso 

Teleradio 

^**0,0 

ns 

A 
A 

1 

Approf ittane anche tu. 

Oggi I'IST ti offre una grande possibi- 
lita: ti soedisce a casa - in visiona gra- 
tuita - un fascicolo del nuovissimo 
corso TELERADIO per farti toccare 
con mano il suo metodo d'insegna- 
menlo "daI vivo"! E' un'occasione 
unica, non lasciartela sfuggire! 
II settore radio-TV si sviluppa conti- 
nuamente Iricetrasmittenti, TV a co- 
lor!, TV a circuito chiuso. radio e TV 
private, ecc.) edi lavoro sicuro a per- 
sona qualificate. Imbocca anche tu la 
strada giusta ed impara questa tecni- 
ca. Ti awicinerai con "grinta" ad una 
professione entusiasmante, avrai un 
lavoro qualif icato e guadagnerai di piu, 
Come imparare bene? 
Con un po' di buona volontS ed un 
metodo collaudalo: il metodo 1ST! 
II nostro corso TELERADIO funzio- 
na cosi; con 18 fascicoli Iche spedi- 
remo al rilmo da te scelto) imparerai 
la teoria, con le 6 scatole di modernis- 
simo materiale sperimentale Ispedito 

in parallelol costruirai "dal vivo" mol- 
trssimi esperimenti. Le tue risposte 
sararmo esaminate, individual rrente, da 
Esperti che ti aiuteranno anche in caso 
di bisogno. Al lermine, riceverai un 
Certificalo Finale chedimostrera a tut- 
ti il too successoela tuapreparazione. 
E' una questione di flducia? 
Certol E' giusto che una decisione 
del genere sia basata su fatti concreti. 
Richiedi subito un fascicolo in visio- 
ne gratuita: lo riceverai raccomanda- 
to Farai una "radiografia" del corso, 
del metodo di studio edellTSTI Poi 
deciderai da solo cid che piu ti convie- 
ne. Quosto tagliando i solo tuo; ap- 
profittane e pensa al tuo futuro! 

ISTTTUTO SVIZZERO a TECNICA 
Unico associate italiano al CEC- 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
LIST non effettua visite 
a domicilio 

Ibuono per ricevere - per posta, in visione gratuita a senza impegno - 
Iun fascicolo del corso di TELERADIO con esperimenti e dettagliate in-, 

formazioni supplementari. (Si prega di scrivere una lettera per casellal. 

ittmV '' 
I nome 

Mill 1 

CAP 

prolesstone o sludi treguenlali 
| I I I I I I 1 111 
Ida ritagliaree spedire in busta chiusa a 
. 1ST-Via S. Pietro 49/149 
|21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 69 

R 

Sintonizzatore 

stereo FM 

UK 543 

©«i« 

Un apparecchio radio da inserire 
nella linea 'microline', con 
eccellenti prestozioni di sensibiiita, 
selettivitd e semplicitd d'uso. 
Fornisce un segnale audio 
a basso rumore e di ottima 

fedeltd. 
Minimo ingombro, aspetto 
elegante ed assoluta modularitd. 
Coratteristiche di uscita unificate e 
compatibili anche con altre 
apparecchioture HI-FI. 

Gamma di frequenza; 87,5-H08 MHz 
Sensibilitd: 2,5 pV IS/N = 30 dB) 
Impedenza d'ingresso; 75 Q ^ 
Impedenza di uscita: 12 kQ 
livdlo d'uscita riferito alia sensibilitd di 100 pV 
(dev. 75 kHz): 200 mV 
Disforsione armonica: 0,5% 
Separazione stereo FM: 30 dB 
Risposta in frequenza-. 30-H20C)0 Hz ±1 dB 
Alimentazione: 220 V co. 50/60 Hz 

000 

v\|A 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Multimetri digitals Philips. 

II meglio in 

prestazioni e prezzo. 

c\«e 

Vto 
rt\v> avo CO 

s® 

I multimetri digitali PM 2517 
a LED o a 
crislalli 
liquids, per 
prestazione/ 
prezzo 
vincono il 
confronto! 

Vero valote effioace. 
Correnti sino a 10 A. 

Philips S.p.A. 
Sezione Scienza & Induslria 
Viale Elvezia. 2 ■ 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.351 

{phiupsI Test&Measuring 
Instruments 

Congelamento della misuxa 
indicata con sonda 
opzionale. 
Misuse di temperature con 
sonda opzionale 
Displays a 4 cifre piene 
Cambiogamma automatico 
e manuale. 

PHILIPS 
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BATTERIA CHE ALIMENTA 
IL MOTORE ELETTRICO 

RISCALDAMENTO 

MOTORE A BENZINA 
4 CILINDRI 

SERBATOIO 

MOTORE/DINAMO DA 3 kW 

L'automobile a propulsione ibrida 

Un gruppo selezionaiissimo d'industric 
automobilistiche ed inleressate ai vari ra- 
mi della tccnologia avanzala, degli U.S.A. 
della Germania Ovest e del Giappone, in 
quesii tempi sta realizzando due protolipi 
di autovetiura a propulsione "ibrida" per 
il Minister© dell'Encrgia U.S.A. (DOE). 
Tali veicoli sperimentali. sono muniti sia 
di un motore a ben/.ina chedi un altroelet- 
trico, eonlenuti nel cofano, Equindi possi- 
bilc il funzionamenlo per parte del tempo a 
benzina, e per altri periodi ad energia elet- 
trica, o ad accumulalori; se necessario, 
ambedue i molori possono funzionare si- 
multaneamente. 
Lo studio detlo a parte di un intero pro- 
gramma sviluppato del "DOE", inteso a 
stimolare la commercializzazione dei vei- 
coli "ibridi" con Pimento di ridurre il con- 
sumo di petrolio negli Stati Uniti. Dalle 
automobili ibride, ci si attende un rispar- 
mio nel consumodi benzina dell'ordine del 
40% sino al 55%. rispetto ai veicoli con- 
venzlonali della medesima grandezza, su 
di una base d'impiego di circa 18.000 Km 
all'anno. 
La General Electric ha dato il proprio 
grande conlributo d'esperienza nella rea- 
lizzazione del motore elettrico. nel sistema 
di conlrollo relativo e nel sistema di con- 
trollo per Pintero sistema di trazione che e 
legato ad un microcomputer. L'annoscor- 
so. tale azienda ha fornito al DOE il veico- 
lo sperimentare elettrico "ElectrieTest Ve- 
hicle - I", pralicamcnte l'automobile elet- 
trica piu avanzata che abbia avutp esito 
pratico Ira quelle progettate negli U.S.A. 
I principali assegnatari di contratti parziali 
per lo sviluppo di altre parti del veicolo 
ibrido. a parte da "GE", sono slate la Di- 
visione Ricerche della Volkswagen AG, da 
Wolfsburg, Germania Ovest, che ha pro- 
gettato e costruito il motore a benzina; un 
modello particolarmente adattato all'im- 
piego; la Globe-Union Inc., da Milkwau- 
kec, Winconsin. che ha sviluppato un'a- 
vanzatissimo modello di batteria al piom- 
bo con clettrolita acido che alimenta il mo- 

tore elettrico. ed inline la Triad Services 
Inc., del Michigan, che ha progettato e co- 
struito la carrozzeria e lo chassis. 
Lc aziende dette. avevano gia lavorato as- 
sicme, svolgendo compili analoghi.duran- 
le lo sviluppo del veicolo ETV-l, e prima 
ancora del GE-100, un'automobile eletlri- 
ca sperimentale realizzala con dei compo- 
nenli analoghi ai detti. 
La ditla Daihatsu Motor Co. Ltd. giappo- 
nese, che e una delle principali del mondo 
inleressate alia realizzazione di veicoli elet- 
(rici, ha tornito la sua consulenza al pro- 
getto. Tale azienda. che ha sede in Osaka 
ha costruito ollre 4.000 veicoli elettrici ed 
ibridi, a partire dal 1965. 
Grazie al doppio" sistema di propulsione. 
l'automobile ibrida sembra proprio cssere 
un tentativo molto promeltente per tar ri- 
solvere agli U.S.A. i propri seri problemi di 
trasporto private durante i prossimi anni, 
nei quali si prevede una mancanza sempre 
piu pronunciala di benzina. L'automobile 
ibrida e progettata con I'intentodi ridurre 
al minimo i "pieni" presso il distributore, 
sostituendoli con delle cariche di batterie 
ottenibili tramitc la presa deH'impianto 
elettrico casalingo: si spera che moltissimi 
guidatori americani si orientino in tal mo- 
do. II maggiorvantaggiooffcrtodal nuovo 
mezzo, e che da un lalo consuma molto 
meno benzina di una vetturaconvenziona- 
le. e dall'altro offre un'autonomia molto 
piu importante dei normali veicoli elettri- 
ci. Nel sistema ibrido. il motore elettrico e 
qucllo a benzina possono lavorare o sepa- 
ratamcnte, o in parallelo. II motore elettri- 
co e impiegato primariamente per le velo- 
cita da zero a circa 50 chilometri all'ora. ed 

il motore a benzina per le velocita piu ele- 
vate, ad esempio quelle autostradali. In si- 
Uiazioni nelle quali e necessario far funzio- 
nare sia il motore elettrico che quello a 
benzina, come nel caso di sovraccarico. la 
potenza da erogare e ripartila tra i due. 
Come si e detto, un microcomputer con- 
Irolla tutte le funzioni del veicolo relative 
alia trazione. 
La vettura scelta dalla "GE" per il tipo di 
propulsione delta, e un modello dalla 
grandezza media, aquatlro pone. Impiega 
la trazione anteriore. con il motore a ben- 
zina ed anche quello elettrico posti in senso 
longitudinale, sotto il cofano. II sistema 
completo di trazione. batterie comprese, e 
tutlo posto sul davanti della vettura. La 
carozzeria e stata progettata ex-novo per 
migliorare raerodinamicita. II pesoa vuo- 
to della vettura e stimato in circa venti 
quinlali. II veicolo sara munilo di un cam- 
bio automatico a tre velocita. Le dieci bat- 
terie utilizzate, da sole hanno un peso tota- 
Ic di circa 770 libbre. come dire all'incirca 
tre quintalie mezzo.esi prevede che possa- 
no durarc per oltre 800 cicli di ricarica. II 
complesso degli accumulalori pub essere 
ricaricalo anche durante la marcia, sfrut- 
lando I'effeUo frenante quando s'impiega 
il motore a benzina. ma naturalmente la ri- 
carica principale e quella che si ottiene tra- 
mite I'impianto elettrico di casa. 
Anche se il veicolo ibrido pesa all'incirca 
800 libre in piit. rispetto ad una vettura 
convenzionale, il doppio sistema propulsi- 
vo fa si che si possa risparmiare il 5% del- 
I'energia complessiva. 
Dai dati di progctlo. si slima che l'automo- 
bile ibrida possa accelerare da zero a circa 
80 chilometri all'ora in 12 secondi, e che lc 
preslazioni generali. ed il modo di guida 
siano sireltamente analoghe a quelle di un 
auloveicol© convenzionale del genere che 
sara vendulo verso la meta degli anni "80. 
II progetto e pianificato in modo da poter 
portare ad una produzione in serie verso la 
meta degli '80, appunto, ed il prezzo al 
pubblico che si pensa di poter proporre. 
sembra che sara all'incirca S 7.600(valuta- 
zione del dollar© del 1978), come dire non 
molto di piii di sette milioni. 
Anche se al momento nessuno pensa di po- 
ter introdurre a brevissimi termini sul mer- 
cato automobili eleltriche o ibride. I'op- 
portunita di poter passarc a questo genere 
di mezzo di trasporto a medio-lungo ler- 
mine, si fa sempre piii concreta. 

fx 

Da ana relazione della General Electric. 
Shenectady. N. Y. 
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Circuit! 

in scsilola 

Durante lo scorso anno, abbiamo invilato 
i lettori ad inviare del progctti che potesse- 
ro essere allocati in un baraiiolo o comun- 
que "inscatolati", proponendo anzi un 
concorsinosul tema. Non abbiamo espres- 
so alcuna seria limilazione al tipodi barat- 
tolo o contenitore da impiegare, salvo che 
non si trattasse di latte da 50 litri d'oliojo 
simili. Cio comunque forsc non valeva 
nemmeno la pena di specificarlo. visio che 
tutti i progetti giunti sono siaii concepili 
per essere inlrodotti in una buona lattina 
di vecchia birra, o in qualche altra per bibi- 
te analcooliche, 
Le idee circa i progetti da inscalolare sono 
state molto varic, dall'idea comica a quella 
mollo seria, al circuito dalla vera utilita. 
Questo numero della Rivista e principal- 
men te composto dai migliori contributi; in 
pralica, da tutti quelli che hanno vinto un 
premio. II giudizio, espressodal gruppo in- 
ternazionale delle Redazioni, e stalo diffi- 
cile. Dalla selezione finale di progetti. si e 
deciso di pubblicarne settc con i relativi 
Circuili stampali. La scelta e stala fatia in 
base alToriginalila dell'idea accoppiata al- 
ia praticita. 1 sette lettori che hanno invia- 
to le idee migliori, sono stati premiali. So- 
no rimasti ancora sedici premi per le idee 
piii originali, ma non propriosubito utiliz- 
zabili in pratica, necessitanti di un podi la- 
voro di rifinimento. 
Si e deciso di assegnare un premio speciale 
al costruttore della locomotiva che appare 
piii avanti. Detto Ira noi, il progetto non 
attiene proprio all'elettronica, tuttavia lo 
abbiamo giudicato divertente, e ci e piaciu- 
to. 
E tutti gli altri progetti? Bene. il solo fatto 
che non abbiano vinto dei premi, non vuol 
dire che non siano stati giudicati buoni. Al 
contrario, taluni ad esempio, facevano ve- 
ramente venire il buon umore, vedendoli. 
Cosa ne dile, per esempio di un sislema per 
far divertire gli insetti? 
Molti dei contributi, non sono stati aecet- 
tati, semplicemente perche non avevano 
un'applicazione veramenle pratica. in rife- 
rimento al barattolo; non siadattavanoal- 
I'idea. Per esempio, un lettore ha spedito lo 
schema elettrico complete di un oscillo- 
scopio da costruire in un certo numero di 
baraltoli. Si pensi a che razza di complica- 
zione avrebbe causato sul banco di lavoro. 
La Redazione spera che i lettori si possano 
divertire, seguendo questo numero, e che i 
circuiti riportati piacciano. Chissa, in certi 
casi possono sempre servire come regalo 
da mettere assieme all'ultimo momento! 

N 

II termomelro da bagno impiega sedici 
LED che danno un'indicazione della tem- 
peralura divisa in ire gamme; gli elettrolu- 
minescenti gialli indicano che I'acqua e 
"fredda", quelli verdi che e "liepida", ed i 
rossi chee "calda". In lal modo, e possibile 
correggere la lemperatura del bagno in 
modo da far accendere un solo LED verde, 
ad esempio. 

W. Korell 
Lo schema elettrico 

Lo schema elettrico del termometro da ba- 
gno appare nella flgura 1. Tutte le funzioni 
necessarie per controllare il gruppo di 
LED (dal DI al D16) sono compiute dal- 

Termometro da bagno 

A molte persone, non piace 
lasciar le scelte al caso, e non di 
rado questi prudenti hanno 
ragione. Ad esempio, saltar 
dentro ad un bagno bollente, pub 
essere un'esperienza assai 
sgradevole, al limite anche 
I'ultima! Coloro che sono 
cautelosi, quindi, accoglieranno 
molto volentieri la descrizione di 
questo termometro da bagno che 
pub essere impiegato per 
valutare esattamente la 
temperatura dell'acqua prima 
deH'immersione. Si tratta di un 
dispositivo abbastanza precise 
per poter soddisfare anche le 
necessita dei bagnanti piii 
delicati, dal lattante alia nonna. 

I'lCl. L'illuminazione della "scala" del 
termometro, e determinata dal livello di 
tensione presenle al terminale 12 ed al ter- 
minale 13 dell'IC. II livello di soglia supe- 
riore (reoforo 13) e fissato a circa 5,2V, 
mentre il livello di soglia inferiore (reoforo 
12) pud essere regolato con il trimmer PL 
Se la tensione che appare al terminale 11 
supera il limite prefisso, o il primo o I'ulti- 
mo dei LED del gruppo rimane acceso di 
continuo, a seconda che il valore sia trop- 
po basso o troppo elevato, rispettivamen- 
te. 
La tensione d'ingresso e determinata dal 
sistema resistive che comprende P2, R3 e 
lo NTC (resistenza dal valore chedipende 
dalla temperatura; NTC significa "negati- 
ve temperature coefficient", come dire ele- 
mento a coefficiente di lemperatura nega- 
tive). La tensione d'ingresso, di conse- 
guenza varia nella stessa misura in cui la 
resistenza dell'elemento NTC varia in base 
alia lemperatura. La scala di temperatura 
puo essere tarata agendo sul P2. Tuttocio 
che serve per alimentare il circuito, sono 
solamenle due pilette da 9V. La tensione 
presente al terminale 10 dell'IC e stabiliz- 
zala (al valore di 12V) tramite 1TC2. La re- 
sistenza Rl determina la luminosita irra- 
diata dai LED. 

01 . . . D5 : glalll 
06 . . 011 ; verdi 
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Flgura 1. Circuito elettrico del lermometro da bagno. II gruppo dl LED offre un'indicazione esatta della 
temperatura. La gamma di lemperatura mostrata dlpende da come 6 regolato II PI e i'esatta temperatura 
rlvelata dal termlstor. pu6 essere trlmmata Implegando il P2.1 puntl marcati x, y ezsonoinclusi peraltre 
applicazlonl dello stampato. 
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Flgura 2. La vlsla laterale "In Irasparenza" del ler- 
mometro, moalra la slatemazlone dl base del com- 
ponent! che servono per la reallzzazlone. 

La realizzazione 

Come si puo "inscatolare" il circuilo? Prl- 
ma di tutto, le parti saranno montate sul 
circuito stampato che si vede nella figura 3 
e si provera se il complesso funziona. Un 
commento compreso nelia descrizione ori- 
ginale, si riferisce all'apertura del baratto- 
lo. La superficie superiore, deve essere tol- 
la in modo tale da lasciar I'orlo ben liscio, 
per quanto possibile, infatti questogioca il 
suo ruolo nella chiusura impermeabile. 
Sulla base del barattolo, si praticheranno 
uno o due fori (a seconda del tipo di termi- 
store impiegalo), ed attraverso ai detti pas- 
seranno i collegamenti diretti all'NTC. 
L'elemento NTC sara fissato sul fondo tra- 
mite una resina epossidica adatta che rico- 
prird anche la pastiglia termosensibile ed i 
suoi collegamenti in modo da isolate ed 
impermeabilizzare il complesso (si deve 
provare se con I'immersione nell'acqua si 
verificano infillrazioni!), 
Una volta certi che il barattolo sia sicura- 
mente a lenuta stagna, sul fondo si fisse- 
ranno dei pesi (vedi la flgura 2). II circuito 
stampato, la finestrella superiore in per- 

Eienco dei component! 

Resistenze; 
R1,R4= 10k 
R2 = 1 k 
R3= 1k5 
PI = 10 k trimmer 
P2 = 5 k trimmer 
NTC = 20 k lermistore 

Condensalori: 
C1 = 10 p/16 V 

Semiconduttori: 
Dl .. . 05 = LED gialli 
D6 . . . D11 = LED verdi 
Dl 2 . . . D16 = LED rossi 
IC1 = UAA170 
IC2 =78L12 

Varie; 
SI = interruttore a leva 

miniatura ad una via 

spex e la forcella di tenuta per le pile (se im- 
piegata), formeranno un tutto che puo es- 
sere slittato alTinterno, solidale. Volendo. 
le pile possono essere fissate sul fondo con 
un nastro doppio adesivo. 
In tutti i casi, tuttavia, tra il circuito stam- 
pato e la finestra circolare in perspex vi de- 
ve essere un dislanziatore dall'aliezza leg- 
germente superiore a quella dei LED. A 
parte il dislanziatore, il disco di perpex de- 
ve recare quattro fori che servono per fis- 
sarlo tramile allrettanti viti autofilettanti 
su delle flagette solidali al barattolo. II di- 
sco di perspex sara reso impermeabile im- 
piegando un anello di gomma o una guar- 
nizione del genere a forma di "O" premuta 
sull'orlo superiore del vasetto. Inflne, I'in- 
terruttore generale, del tipo a levetta, sara 
montato sulla finestra plastica superiore. 
Anche il detto puo essere reso impermea- 
bile con un anellino di gomma o una guar- 
nizione analoga. 
Una volta che si siano connessi il lermisto- 
re, Tinterruttore e le pile allo stampato, il 
termometro da bagno deve essere sottopo- 
sto a collaudo ed eventualmente si devono 
riaggiustare PI e P2, perotlenere la laralu- 
ra prevista. Le normali temperature che 
s'impiegano per fare il bagno, sono com- 
prese nella gamma che va da 240C a 38°C. 
Dopo una ultima buona ccnlrollala, il ter- 
mometro e pronto per il primo "tuffo". 
Se il barattolo galleggia troppo o assume 
una marcata angolazione, e necessario ag- 
giungere allri pesi sul fondo, oppure e ne- 
cessario centrar meglio le pile, o le due cose 
assieme. Come si vede nella figura 3, lo 
stampato per il termometro da bagno, e in 
effetli un sistema pluriuso. II cerchio inter- 
no, posto subito attorno a: componenli, ha 
il diametro della maggioranza dei contagi- 
ri rintracciabili sul mercato, ed e possibile 
anche "inscatolare" uncontagiri, volendo. 
Un circuito di pilotaggio utilizzabile e sta- 
to esposto in un vecchio numero di Elektor 
(edizione tedesca) nel 1976, pero era un po- 
chino troppo grande per questa applica- 
zione. Volendo comunque utilizzarlo per 
quest'altro tipo di montaggio, lo si puo 
montare su di un pannellino piii raccolto 
di plastica forata. M 

m 
* * 
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Flgura 3. II circuito stampato che tl adolta per II termometro pud tervlre anche per un altro Implego accennalo nel lesto. 
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Xllofono 

Questo nuovo circuito, anche se non e completamente originale, e 
stato scelto principalmente per la sua semplicita, e siccome impiega 
un circuito stampato, puo essere costruito molto in fretta; giusto in 
tempo per prendere il poslo di un regalo all'ultimo minuto. 
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Figura 1. Schema eletlrico dello xllofono; come si vede. lo schema e la qulnlessenza della semplicita. I 
polenzlomelri trimmer P1 .. P7. servono per "accordare" le varie note. 

il progetio e basato su interrutiori "reed", 
ma in queslo caso, i deui hanno una fun- 
zione diversa dal solito. Ponendonc diversi 
uno accanto all'altro. si ottiene una specie 
di tasiiera che pud essere "suonaia" utili?- 
zando un magnelino applicalo ad un ba- 
stoncello di legno. 
II circuito eletlrico dello xilofono appare 
nella figura I. S'impiegano otto "reed" per 
ricavare un'inlcra otlava. Ogni volta che si 
chiude uno di questi interrutiori, si ha fin- 
nesco di un oscillatore. Quest"ultimo e co- 
stituiio da Nl, CI e dalla resistenza posta 
in serie a ciascun reed chiuso. Siccome il 
valore del CI e fisso. la frequenza reale del- 
Poscillatore e determinata dal valore della 
resistenza fissa, piii quella del trimmer po- 
tcnziomelrico. 
La frequenza relativa alia prima notadella 
scala. DO. e determinata dal valore del CI 
e della RI, e devecorrisponderca 350 Hz. I 
trimmer potenziometrici PI ... P7 servono 
per regolare le frequenze dei segnali che 
formano le altre note, con la precisione ri- 
chiesta. II segnale ricavato dalfoscillalore 
attraversa N2 che serve da stadioseparalo- 
rc, quindi e amplificato dal transistor dar- 
lington Tl sino alia potenza che serve per 
pilotare dlrettamente un altoparlantino. II 
volume del segnale all'usciia puo essere ag- 
giustato Iramite P8. che e semifisso. Gli in- 
terrutiori "reed", sul circuito stampato, 
devono distare unodall'altrodi circa 1,5... 
2 centimetri. 
Per suonare lo xilofono, si applica un ma- 
gnelino al termine di un basioncello di le- 
gno o plaslica. Quando il magneter e por- 
tato abbastanza vicino ad un "reed" si ha 
la chiusura del contatto e I'innesco dell'o- 
scillatore. 
E tempo ora di fornire una precisazione;si 
deve tencr presente, nelle esecuzioni, che i 
"tasti" di queslo apparecchio non sono 
tanto rcsislenli come quelli dell'originale, 
o se vogliamo. della vcrsione "reale" dello 
strumento, quindi non e possibile picchia- 
re forte. Si deve sempre rammendare che i 
"reed" sono incapsulati in veiro.'. H 

Elenco dei componenli Resistenze: 
R1 - 22 k 
R2= 18k 
R3= 15 k 
R4,R5 = 12 k 
R6,R7 = 10 k 
R8= 8k2 
R9 = 47 k 

R10 = 47n 
PI . . . P7 = 5 k (4k7) trimmer 

P8 = 250 n trimmer 

Condensatori 
C1 = 180 n 

Semlconduttori; 
Tl = BC 517 
101=4093 

Varie: 
SI . . . S8 = inlerruttore umpoiare 
S9 = interrutiori reed" 
LS = 8 Sl/0.2 W altoparlante 

00 

! . 

if s i I 

. 
. 

Figura 2. Circuito stampato dello xilofono vislo dal lalo rame e dal lalo parli. Gli interrutiori "teed" sono lulli montati in lila. lungo un lalo maggiore della basetta. 
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ai 
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Una baracchelta imniancabile in tutte le 
fiere del passato, era quella del tiro ai ba- 
ratloli, da tempi immemorabili nota come 
"tre-palle-un-soldo", davanti alia quale si 
accalcavano i lanciatori esperli. che con le 
ire palle disponibili, cercavano di abbatle- 
re il maggior numero di barattoli nell'in- 
tento di vincere un premio. 
Sforlunaiameme. questo tipo di atmosfera 
sta divenendo un'altra cosa del passato, vi- 
sto che la baracca del tiro ormai e sempre 
piii messa da pane da "slot machine" e 
flippers vari. che in effelti sono dei sostiluti 
scadenti. E luttavia ancora possibile pro- 
vare la mira e cercar di abbattere i bersagli 
con rimpiego di cinque palle di legno ben 
stagionato in certi giochi commercial!. II 
progelto si basa proprio sul gioco indicato. 
11 "baraccone di tiro" e costituito da un 

gruppo di sei barattoli, e s'impiegano delle 
palle morbide, un po d'elettronica ed un 
minimo di abilita. 
Dal punto di vista dell'elettronica, questo 
e uno dei giochi piu semplicichesi possono 
concepire. Dopotutlo, il vecchio tiro ai ba- 
rattoli funzionava assai bene anche senza 
nulla di elettronico. In pratica, la circuite- 
ria adottata nel noslro gioco soslituisce il 
ripristino manuale deH'allineamento dei 
barattoli. Un po di componenti. rispar- 
miano il fastidio di raccogliere i barattoli 
caduli e di rimetlerli a posto. In piii, I'adat- 
lamento elettronico rende il gioco un poco 
piii interessante. Per sapere come, basta 
leggere il prosieguo. 
Ciascun barattolo e munito di due occhi 
(due LED verdi) e di un naso (due LED 
rossi al posto delle narici).Gli occhi si ac- 

cendono in modo sequenziale, una coppia 
dopo I'altra, per un breve periodo, su cia- 
scun barattolo. II giocatore puo mirareso- 
lo al barattolo che ha gli occhi illuminati al 
momento. Se si fa centre, gli occhi si spen- 
gono ed il "naso" del barattolo diviene 
rosso. Cio indica che il barattolo e stato 
"abbattuto", ed il giocatore puo concen- 
trarsi sugli allri cinque. 
E possibile aggiungere un pochino di umo- 
rismo ulteriore al gioco, se i barattoli sono 
dipinti in modo da rassomigliare ad una 
caricalura della suocera. del vigile che di 
solito sosta all'angolo, o di qualche depu- 
tato antipatico. In tal modo si puo avere la 
possibilila di colpire quest! personaggi con 
il massimo accanimento pur senza suscita- 
re Lira di qualcuno, ed ovviamente senza 
farli cascare in terra davvero. 

Due parole sulla realizzazione 

Eseguire il lavoro meccanico prima, ed il 
sistema elettronico in seguito. puo parere 
un modo di procedere piuttosto insolito, 
ma in questo caso, la sequenza e logica per- 
che il circuito elettronico dipende in buona 
misura dai deltagli meccanici. I barattoli 
saranno sospesi nel "mostrino" generale 
di legno tramite coppie di occhielli ediela- 
stici; in tal modo potranno oscillare libera- 
mente. 
Le figure 1 e 2 offrono una buona indica- 
zione di cio che s'intende, dal punto di vi- 
sta estetico ed anche operative. E impor- 
tante stabilizzare i vari barattoli, sicche 
non possano ruotare sul loro asse. Cio e ot- 
tenuto con una certa facilita impiegando 
tre punli di sospensione elastica. 
Nel "mostrino" posteriore, che sostiene i 
barattoli, si devono sistemare sei placche 
di contatto, che dovranno essere posizio- 
nale in modo tale da essere all'altezza del- 
Tasse cenlrale dei contenitori. Un tipo di 
materiale impiegabile per le placche, puo 
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Figura 1. Vista frontale del "tiro ai barattoli" 
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Figura 2. Da queslo profilo lalerale si possono 
scorgere diversi dellagli meccanici che sono alia 
base del gioco. Ogni baratlolo e sospeso Iramile 
due elaslici in modo che possa relrocedere. In se- 
guilo ad un colpo, pur senza poler ruolare sul suo 
asse. Si vede chiaramenle il montaggio del punta- 
lino poslo dielro a ciascun baratlolo, in relazlone 
alia placca di conlallo. 

essere la nonnale bachelile ramata. Le va- 
rie placche di contatto dovranno essere 
collegate al positivo generale deiralimen- 
lazione del settore eletironico. Nella zona 
posteriore dei baraltoli, si dovranno sisie- 
mare dei pins sporgenli (ad esempio delle 
vili appunlite a lima), che saranno fissate 
in modo tale da oitenere una spaziatura 
massima di circa ireceniimetri Ira la puma 
dei pins e la placca di contatto. si deve no- 
tare che i suddetti "pins" o "pumalini" de- 
vono essere isolati dal corpo dei baraltoli. 
Quando un giocatore riesceacolpiredirel- 
tamente un baratlolo questo, logicamenle 
e spinlo violcnlamenle alPindietro estabi- 
lisce il contatto tra il puntalino e la placca 
retrostante. L'abbatlimento "eletironico" 

e reso evidente dagli occhi che si spengono 
e dal naso che si arrossa. Ad evitare di do- 
ver sostituire ogni baratlolo dopo quattro 
o cinque colpi centrati, e assai consigliabile 
I'impiego di palle molto soffici e di un tiro 
non troppo distruttivo. 

Lo schema elettrico 

Come si vede nella figura 3, lo schema elet- 
trico e suddiviso in due settori. II settore 
sulla sinistra (A) riconosce il colpo ricevu- 
to, ed il settore di destra (B) forma il gene- 
ratore di clock ed il selettore dei baraltoli. 
Esaminiamo per prime il settore A, il mo- 
nitore degli urti. Si devono realizzare sei 
circuiti identici a quello mostrato; ciascu- 
no sara poslo dentro ad uno dei baraltoli. 
II circuito, di base, e formato da due gates 
AND realizzatecondueNAND.NI ...N4. 
Facendo si che i terminali 2, (N2)e I0(N4) 
siano al livello logico elevato, e che il con- 
tatto dei baraltoli (SI I sia aperto. I'uscita 
della prima gate AND al terminale 6 sara 
al livello di zero. Da queslo stato, deriva il 
fatto che il terminale 9 sia allo stato logico 
basso e che quindi I'uscita della seconda 
gate (terminale 11) sia allo stato logico al- 
lo. Di conseguenza, il transistor Tl com- 
mutera nella conduzione e gli "occhi" del 
baratlolo. rappresenlati da D3 e D4 risul- 
teranno accesi. A questo puntoilcircuiloe 
pronto per segnalarc un'eventuale colpo 
ricevuto. 
Se appiinto il "centra" interviene. il barat- 
lolo retrocede abbastanza per chiudere 
temporaneamenle SI. In tal modo, ambe- 
due gli ingressi della prima gate AND (ter- 
minali I e 2) andranno allo stato logico al- 
to, assieme all'uscila corrispondente che fa 
capo al terminale 6. Si avra cost una cor- 
renle di trigger che circola attraverso la RI 
verso il gate dello S.C.R. (ThI) che, com- 
mutando, attivera i LED del "naso" del 
baratlolo. Questa commutazione ponera 
I'ingresso del secondo gate AND. termina- 
le 9. allo stato logico basso, ed insostanza, 
si avra il livello riponato all'uscila sul ter- 
minate II, che provochera I'interdizione 
del transistorTl e lospegnimentodei LED 

degli "occhi". Cost il colpo assestato avra 
un precise riscontro, e la segnalazione ri- 
marra tale sinchS si premera S2 per togliere 
I'alimentazione. Subito dopo H circuito sa- 
ra pronto per un nuovo ciclo di lavoro. 
Se a questo punto si e assemblato tutto il 
sistema meccanico ed eletironico, e possi- 
bile lanciare la prima palla. I sei baraltoli 
saranno "buttati giu" uno dopo I'altro, 
premendo poi S2 per rimettere nella posi- 
zione Pinlero gioco. in attesa di un succes- 
sive ciclo. 
La sezione B del circuito serve per rendere 
piu interessante il gioco, facendo si che i 
LED che rappresentano gli "occhi" s'illu- 
minino solo per un limitato periodo di 
tempo. Si tratta in sostanza di un circuito 
di clock che utilizza un classico IC "555", 
di base un timer, che funziona come multi- 
vibratore astabile, II tempo di lavoro allo 
stato alto pud essere varialo impiegando i 
potenziometri trimmer R9 ed Rl I. Ladu- 
rata deH'impulso, come dire il tempo du- 
rante il quale i LED che rappresentano gli 
occhi rimangono accesi, va regolato trami- 
te R9. e I'intervallo tra un impulse e I'altro 
sara graduate tramite R2. L'intervallo, in 
pratica. e relativo alia "scala di accensio- 
ne" tra un baratlolo ed il successive. II se- 
gnale d'uscita del generatore di clock (ter- 
minale 3 del 555) pilota il contatore a deca- 
de 4017. Come sappiamo servono sola- 
mente sei uscite delle dieci disponibili, vi- 
sto che i circuiti da attivare in sequenza so- 
no appunto sei. Ciascuna uscita, di 
conseguenza e collegata ad un ingresso 
delle gates AND che servono per registrare 
e notificare il colpo ricevuto (terminali 2 e 
9). In tal modo il bersaglio si muoveda ba- 
ratlolo a baratlolo alia cadenza stabilita 
dal clock, ed evidentemente nelle regole 
del gioco sara compresa quella di non po- 
ter colpire un bersaglio "spento" che anzi 
dara luogo ad una penalizzazione. 
La sequenza d i accensione dei bersagli puo 
essere scelta arbitrariamente. Al limite, 
I'ordine di azionamento puo essere cam- 
biato periodicamenle, il che impedira agli 
esperti di prendere la mira sul bersaglio 
che "si deve" accendere, quindi di vincere i 
premi a svantaggio dei meno pratici. H 
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Figura 3. II circuito consiste di due sellori; la parle che serve per riscontrare i bersagli centrati (settore A) e la parle che seleziona i bersagli (settore B). 
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Anche se I'Era delle invasion! vichinghe e 
passata da un bel pezzo, vi e ancora chi. in 
minor scala, aitende solo il momcnto buo- 
no per cercar di fare botlino. In molte fa- 
miglie, in particolare duranle la none, vi 
sono dei membri che sono dei veri e propri 
scorridori che hanno come meta finale il 
frigorifero, ben fisso in mente. 
Dopo quesie razzie nolturne, il matlino 
poi si scopre che timo quelloche rimanedi 
una grossa fella di formaggio messa da 
pane sono poche croste, e che la scoria di 
birra e misleriosamenlc evaporala sinoal- 
rultima goccia. ma non v'e mai traccia del 
colpevole. 

lo-csca e mostrato nella figura I. Gli unici 
componenti aitivi necessari sono un IC e 
due iransistori. Le gale NAND N3 cd N4 
con la resislenza R3 ed il condensatore C3. 
formano un oscillalore ad onde quadre 
dalla frequenza di circa I kHz. Tale oscil- 
lalore c acceso e spento da un secondo sia- 
dio eguale che comprende Ml, N2. R2 e 
C2. La frequenza di qucst'aliro oscillalore 
e mollo piii bassa di quella del primo. al- 
I'ineirca 3 Hz. II luito puo essere messo in 
azione o bloccaio tramile SI. Quando SI e 
chiuso. il Cl si carica ad un valore che e 
mollo vicino a quello della pila. Se si apre 
SI, il Cl si scarica lentamenle Iramile Rl 

Rlvelatore 

di seorridorl notturnl 

Questo aliarme inscatolato ha 
come principale compito lo 
scoraggiare i familiari che nel 
profondo della notte sgattaiolano 
verso il frigorifero per farsi un 
bello spuntino o una bevuia. E 
particolarmente utile per servire 
come deterrente per chi deve 
seguire qualche dieta. ma non si 
rassegna ad evitare i pranzetti 
"fuori quota". 

Un sistcma deterrente puo essere chiudcrc 
a chiave il frigo; un'altro collcgarlo alia 
reie-luce. ma specialmente quesTuliimo 
espedienle sembra essere una forma puni- 
liva troppo seria. Vi sono dei sislemi assai 
piii delicali e gentili per sconfiggerc i fame- 
lici o asseiaii depredaiori, ed ilcircuitoche 
descriviamo e uno di questi. Immaginia- 
moci la scena. La nolle e fonda. luilo e 
buio e vi e un silenzio da cripia. D'un irat- 
lo. un faniasma in pigiama si siaglia solto 
le slelle. Chi sara? 
Guardandolo benc. si pub scoprire una 
ceria rassomiglianza con il nonnetiobeone 
che sguscia furtivainente alia volia della 
cucina. La poria del frigorifero emelte uno 
scricchiolio aprendosi, si accende la luce 
interna ed una mano si lende verso la scor- 
ia dei barattoli di birra. 
La mano solleva un barattolo c ... si seale- 
na un puliferiodi Piiii - Piiii - Piiii... un fra- 
casso orrendo squarcia il silenzio. Non vi e 
necessiia di coniinuare! 
II circuito eleiirico comprcso nel baraiio- 

facendo rimanere in azione il circuito per 
qualche secondo. 
L'uscita deU'oscillatore ad 1 kHzgiungeai 
iransistori Tl e T2 che sono collegati come 
coppia di Darlington, e che danno un'am- 
plificazione sufficienie per potcr piloiare 
direttamente il piccolo diffusore LS. II 
condensatore C4 serve per il disaccoppia- 
mento delPintero circuito. Visio che s'im- 
piegano delle gales CMOS. Passorbimento 
del luito e assai limitato, anche quando SI 
e chiuso, c basta una normale pilella da 9V 
per far funzionare il tutto. 
La scella del barauolo nel quale si deve in- 
serire il circuito, logicamentc.dipendedal- 
la particolare marca di birra che si preferi- 
scc in casa. Per far scaturire i suonidall'al- 
loparlantc, si pratichcra un foro alia base 
del barattolo. come si vede nella figura 2. 
Logicamenie. it deito diffusore deve avere 
un diametro piii piccolo, rispeilo al barat- 
tolo. Si deve lasciare abbastanza spazio 
per permeltere che Pinierruttorc a pulsan- 
le si protenda al di sotto del barauolo. II 

9 V + 

9 V( + R5 C 

N2 ■13 N4 

-• ■; 16V 

9V ©" 

I 

(2>- 

IC1 9 V | 
«00w /-TN  1 
16V ,7, 

± 
J 

Figura 1. Schema eletlrico del rivelatore di scorridori nollurni. S'impiega un oscillalore dalla frequenza 
di 1 kHz innescalo e disinnescalo da un allro che ha la frequenza di circa 3 Hz. 
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Flgura 2. II disegno indlca come si possono mon- 
tare raltoparlante e I'lnterruttore S1 sul fondo del 
barallolo. 

pannellino sul quale si monla il circuilo, 
deve essere abbasianza stretto per poter 
passare attraverso il foro deH'altoparlante. 
A prevenire che il barattolo. mentre e sol- 
levato, produca qualche picchietlio inter- 
no sospetto, e bene riempirlo di gomma 
piuma, una volta approntaia lutta la cir- 
cuileria, 
E bene collegare la pila ed il pulsante alia 
basetta prima che il complesso sia intro- 
dotto ncl contenitore tramile il foro previ- 
slo per raltoparlante. 
Una volta che si sia fissalo il pulsante nel 
foro previsto, I'altoparlante puo essere in- 
stallato incollandolo alia base del baratto- 
lo. In tali condizioni. la soslituzione della 
pila si presenta mollo noiosa, ma e senz'al- 
tro piii difficile realizzare un coperchio 
mobile. E comunque da considerate che la 
pila ha un'autonomia molto importante. 
Se lutto il montaggio e stato ben eseguito. 
il barattolo produrra un fortissimo rumore 
collegando la pila al pulsante; quando il 
barattplo e posto in verticale, con I'alto- 
parlante al di sotto, il fracasso deve cessare 
dopo pochi secondi. Se cid nonavviene, il 
pulsante non sporge abbastanza. e deve es- 
sere regolalo meglio. 
Una noticina finale: se nessunodei familia- 
ri mostra una spiccata passione per gli 
spunlini di mezzanotte, o e a dieta, il barat- 
tolo Iruccato puo trovare ottimo impiego 
durante i parly per far divertire i presenti. 

Caricabatterle 

MCd 

W. Holdinghausen 

La sagoma di un barattolo nel quale e contenuto un caricabatterie 
che alimenta del piccoli accumulator! al Nichel-Cadmio, suggerisce 
I'idea di una scrota che allatta i porcellini. Noi non siamo sicuri che 
un caricabatterie a forma di scrota possa dare alia luce delle batterie 
NiCad , ma certo le puo mantenere in buone condizioni "di salute". 

Quunto c'enlrino scrofe e maialini. con un 
sistema caricabalteria, puo essere un inter- 
rogativo non peregrino. La risposta pero e 
nella figura eostruiiiva di teslo. In sostan- 
za. I'apparecchio c inscatolato in modo da 
rassomigliare ad un bel grasso animalone. 
e tale aspelto puo essere definito vcramen- 
te insolito ... 
La "scrofa" in pratica e appunto un siste- 
ma di ricarica per accumulatori NiCad 
piuttoslo sofislicato. Quando lo si accen- 
de. prima di tutto, il sistema valuta il livel- 
lo di carica delle batterie, se vogliamo. "la 
fame che hanno", quindi, see necessario, 
provvede alia carica per un periodo di tem- 
po necessario. In seguito, lacorrentee pro- 
gressivamente ridotta ma si mantiene al 
minimo livello necessario per assicurare di 
continuo il mantenimenlo del massimo va- 
lore di carica. 

II funzionamento 

II barattolo-scrofa comprende tulti gli 
"organi vitali" che servono al funziona- 
mento. La tensione di rete, prima di tutto. 
e abbassata, rettificata, ed il valore di I5V 
risullante e filtrato dal C1 quindi ridotto a 
I2V e stabilizzato dall'lCS. Di seguito. il 
settore circuitale realizzato all'lCI valuta 
la tensione che si applica agli elementi Ni- 
Cad. II tempo di carica e stabilito da ICl 
piii IC2. Essendo il nostro circuilo appa- 
rentato ad una sorta di animale, da qual- 
che pane deve esservi una memoria. Tale 
memoria consiste delle NI ed N2 che assi- 
curano che gli accumulatori non possano 
essere sovraccaricati. 
Osservando in dettaglio il funzionamento, 
ecco cosa avviene. Quando la reteeappli- 
cala. ed anche gli accumulatori sono con- 
nessi. I'lCI valuta la tensione di carica del- 
le batterie tramite la R15. Se questa tensio- 
ne e abbastanza elevata (quindi, le batterie 
non sono scariche) il terminale 7 va ad uno 
stato basso. In tal modo, la tensioneaicapi 
del C5 sale mollo rapidamente e quella ai 
capi del C6 in modo piii lento. 
Come risultato, se la tensione di carica de- 
gli accumulatori supera il necessario, il T3 
produce una certa scarica tramite RI6. 
Quando le batterie iniziano a scendere al di 
sotto del livello di carica normale (I'esatto 
valore e stabilito dal trimmer PI), il termi- 
nale 7 va allo stato alto, ed il C5 si scarica 
in pochi secondi tramile la R7. A questo 
punto. il flip-flop NI/N2 cambia di stato e 

blocca la scarica. II terminale 3 dellTC I re- 
ca la stessa forma d'onda del terminale 7 
ed allora. durante lo stesso periodo va a 
sua volta allo stato alto. Cosi, si ha la cir- 
colazione di una corrcnte dal modeslo va- 
lore che giunge agli element! NiCad trami- 
te il generatored'intensila costanteTl.edi 
conseguenza riprende la ricarica. 

Caratteristiche principali 

** Puo essere impiegato per caricare quat- 
tro accumulatori. 

** Se gli accumulatori sono troppo cari- 
chi, li scarica sino al raggiungimento 
della tensione esatta. 

** Carica gli accumulatori sino ad un li- 
vello prefisso di tensione. o in ahernati- 
va. per un periodo stabilito. 

** La massima corrente di carica erogabi- 
le e 100 mA. 

Impiegando questa specialissima scrofa 
elettronica. si deve tenere presente che sino 
a che I'occhio verde e illuminato, la "pro- 
le" sia bene. ovvero il livello di carica e ot- 
timale. Se al contrario e illuminato I'oc- 
chio rosso, attenzione perche gli elementi 
sono sotto carica. 

Menlre si ha il massimo livello, o si oltre- 
passa il massimo. quindi c in fase di scari- 
ca, s'illumina il LED verde. mentre non 
appena riprende la carica s'illumina quello 
rosso. Non appena si applica la tensione di 
rete, il ritardo dalo da IC2 eda IC3 eazze- 
rato tramite il C8. 
Dopo un periodo che puo andare da 14 a 
17 orelede regolabile tramite il P2)ruscila 
Q7 va allo stato "allo" ed il valore relative 
raggiunge I'ingresso dell'ICl tramite il D9. 
In tal modo si ha il cambiamento di stato 
delle uscite 3 e 7 che tornano a zero di nuo- 
vo. Non appena cid si verifica. il LED ros- 
so si spegne e la carica e troncata. Avviene 
I'accensione del LED verde, a questo pun- 
to. ma il flip-flop NI/N2 non puo commu- 
lare, perche la tensione ai capi del C6 non 
resta a lungo al livello di zero, 
Le batterie rincorainciano quindi a scari- 
carsi. e visto che hanno anche un leggero 
valore di scarica autonoma. a compensa- 
zione ricevono una piccola corrente trami- 
le la Rl. 
In sostanza, per essere brevi, quando si ac- 
cende il LED verde le batterie sono al mas- 
simo o stanno scaricandosi. Non appena il 
LED verde si spegne la scarica termina. A 
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Flgura 1. Schema eleltrico del sistema di ricarica per accumulator! NiCad. Due LED Indicano lo stato delle batterie. 
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Figura 2. Circuilo stampato del disposilivo. lalo rame, e lalo parti. Prima di monlare i componenli sulla basetla. ci si deve accertare che quesla possa essere 
Inserila nel baratlolo. I due LED ed il T3 devono essere collegali allo stampato con del till abbaslanza lunghi. per poler lacililare I'assemblaggio all'inlerno del 
conlenitore. 
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Figura 3. Un esetnplo dell aspello che si pud lar assumere al barallolo-scrofa. 

Elenco dei componenli 

Resislenze 
R1 = 27 k 
R2= 220 n 
R3 = 470 n 
R4,R16 = 3k3 
R5,R13,R14,R15= 10 k 
R6,R9= 33 17 
R7 = 47 k 
R8,R19= 1 M 
R10= 27 n 
R11 = 560n 
R12 = 47 n/'/i W 
R1 7 = 220 k 
R18 = 680 k 
PI = 10 k trimmer 
P2= 250 k trimmer 

Condensalori 
C1 = 470 M/35 V 
C2=47p/16V tantalio 
C3,C7,C8 = 100 n 
C4.C6 = 10M/16 V 
C5= 100p/16 V 

Semicondutlori: 
T1,T2 = BC557B 
T3= BC547BO BC140 
D1 ,D2 = 1N4001 
D3 = LED, verde 
D4 = LED, rosso 
D5 . . . D9 = DUS (1N4148) 
IC1 = 555 
102 = 4060 
103 = 4040 
104 = 4011 B 
105= 78L12 
Varie: 
Irasformatore 2 x 15V 100 mA 
barattolo 

questo punto si accende il LED rosso e le 
batterie sono nuovamente sotio carica. 
Non appena e raggiunto il massimo livello 
di carica, il LED verde torna ad accender- 
si. 

3. ..6 V 
100 mA 

^3 

Figura 4. Semplice circuito di prova che pud 
sostiluire le batterie al Nichel Cadmio durante le 
regolazioni. 

La realizzazione pratica 

La realizzazione del circuito sullo stampu- 
lo. non porta via di cerlo un tempo eccessi- 
vo, cosicchc ci si pub impegnare nella "de- 
corazione" del barattolo. 
La figura 3 indica cio che intendiamo. Na- 
turalmenle non e necessariocopiare"pari- 
pari" I'idea esposta. ed anzi e assai piii di- 
vertenle far appello alia propria fantasia 
per trovare una soluzione originale. In 
ogni caso sidcvestarbcnc attcnti a mettere 
in opera il miglior isolamento nei confron- 
ti dclla rcte. pcrche per suicidarsi non v'e 
alcun bisogno di realizzare il barallolo- 
scrofa! Particolare cura deve essere dedi- 
cata al trasformatore d'alimentazione. e ci 
si deve accertare che vi sia una eccellcnte 
connessione di terra. La lamiera supcriore 
del barattolo pub essere lasciala inlatta al 
suo poslo, infatti serve per il montaggio 
dei due LED c del T3. Dal punto di vista 
dell'aspelto, e assai piii divcrtente itnpie- 
gare un BC140comeT3. invecedel BC547. 
Le connessioni sono identiche. Primad'in- 
scatolarc I'iniero sistema eleltronico. e ne- 
cessario collaudarlo. 

La regolazione 

E possibile impicgare due metodi. II piii 
semplice c assicurarsi che le batterie non 
siano troppo scariche, che la tensione ero- 
gata non sia inferiore ad IV. ad esempio. II 
potenziometro PI, in tal caso, deve essere 
regolato in modo tale da bloccare la fun- 
zione di scarica del circuito alia tensione di 

4V. Cib pub essere fatto ruotando il PI in 
senso orario. In tal modo la carica sara 
troncata in un punto nel quale la tensione 
abbia un valore piii elevato di alcuni V, ri- 
spetto a quello minimo. 
Logicamenle, si pub avere una tensione 
tanto elevata (da 6 a 7V) che le NiCad non 
possono raggiungerla. Proprio per questa 
ragione, si interrompe la carica dopo un 
certo periodo di tempo. L'altro metodo di 
regolazione, non si basa sulla tensione mi- 
nima. ma su quella massima, in altreparo- 
le sul livello al quale la carica deve essere 
sospcsa. 
II valore preciso relativo e 5.7V (1.42V per 
elemento) e deve essere impostatocon il PI 
alia tempcratura ambientale. La tensione 
di scarica pub quindi spaziare su circa 3V. 
Se il minimo valore non e raggiunto entro 
14 ore, la carica e comunque bloccala dal 
timer. 
Due parole ora sul massimo tempo di cari- 
ca. II periodo inizia dal momento in cui il 
caricabatteria-scrofa e alimentato tramite 
la rete. Sc le batterie NiCad connesse sono 
scariche. il tempo di ricarica pub anche ri- 
sultare piii breve del necessario, quindi 
pub essere necessario estenderlo un pochi- 
no. 
E anche possibile accorciare il tempo di 
scarica riducendo il valore di R12. In tal 
modo. tuttavia. la massima correntcdi ca- 
rica sara inferiore a 100 mA. 
II circuito di figura 4 pub essere utilizzato 
per sostiluire le quattro batterie NiCad du- 
rante la regolazione. Consiste di un nor- 
male alimemalore stabilizzato daH'uscita. 
regolabile. La resistenzaconnessa in paral- 
lelo alPuscita assicura che la tensione non 
saiga mentre si effettuano le regolazioni 
suH'intensita di carica; e inclusa anche per- 
che molti alimentatori stabilizzati produ- 
cono corrente, ma non neassorbonoaffal- 
lo. 
Per rendere piu facile la regolazione del ci- 
clo di lavoro di qualtordici ore. e utile veri- 
ficareche l'ingressodeiriC3(ierminale 10) 
vada allo stato alto in sette minuti esatti. 
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Gli unici componentielettronici che servo- 
no per la costruzione "dell'arma" sono 
due pile comuni, ciascuna da 9V, un con- 
densalore elettrolilico, una lampadina a 
bassa tensione ed una lente che abbia una 
focale dell'ordine compreso Ira 30 e 50 
mm. II bersaglio consiste di un semplice 
trigger di Schmitt controllalo per via otiica 
dalla soglia regolabile, e chequindi pud es- 
sere regolalo in qualsiasi condizione di 
luce-ambiente. II circuito della "pislola 
che spara raggi di luce" e moslrato nella fi- 
gura I. Due pile da 9V collegate in serie ca- 
ricano un condensatore. 
Quando si chiude il microswiich (S). il con- 

senza dubbio gradito a chi colleziona ba- 
ralioli avendo una certa inclinazione per il 
here birra o analoghi drink. 
La figura 3 mostra il circuito che serve co- 
me bersaglio. Consiste di un trigger di 
Schmitt controllato per via ottica, che im- 
piega due transistor ed una LDR(resisten- 
za dipendente dalla luce). AU'inizio. il cir- 
cuito va regolalo in modo tale che la luce 
del giorno non lo influenzi. Cid avvienese 
la LDR (RI) ha una resislenza sufficiente- 
mente elevata ed il Tl conduce. Come ri- 
sullato, si ha che il T2 e interdetto e che i 
due LED (DI e D2)sono spenti. Ora, se un 
raggio di luce concentrata (proveniente 

Uno sparo al baraltolo 

La maggioranza di noi non 
accetta senz'altro la qualifica di 
"spadellatore" ma al conlrario 
ambisce a quella di "tiratore 
scelto", seppure anche presso la 
fiera locale, o al Luna-Park. 
Logicamente, si puo divenire 
tiratori di classe solo se e 
possibile far pratica a casa (pur 
senza disturbare gli uccelli di 
ogni specie). II circuito che 
descriviamo, e perfettamente 
privo di pericoli, ciononostante, 
permette di collocare in casa una 
sorta di poligono di tiro. 

E. Miiller 
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Figura 1. II circuito della "pistola a raggio di luce" 
dlfllcllmenle potrebbe essere plii semplice. II con- 
densatore, perlettamente carico, 6 bruscamente 
scarlcato sul (ilamento a bassa tensione della lam- 
padina. 

densatore si scarica rapidamente sul fila- 
mento della lampadina, che. corn'e logico, 
ha una bassa resistenza interna. 
Per migliorare Pintensita del "■flash", co- 
me si vede, al filamenlo si applica una ten- 
sione che e tripla rispetto a quella normale 
di funzionamenlo, ma in effetti la lampadi- 
na e alimentata solo per una frazione di se- 
condo. 
In piit, la luce e centrata in forma di raggio 
tramile una piccola lente biconvessa. E 
quindi pero molto importante montare il 
bulbo nel punto focale della lente. Un 
esempio di possibile realizzazione pratica 
della pistola di tiro e mostrata nella figura 
2. II microswitch e posto in modo tale da 
essere azionato quando si lira il grilletto 
della pistola. Si puo raggiungere una buo- 
na approssimazione della portata dei fucili 
impiegati nei Luna Park provvedendo la 
pistola di un'alimentazione esterna. invece 
che delle pile da 9V. 
Chi vuole allenarsi veramente al tiro, puo 
realizzare piit pistole (a scarica capacitiva) 
e prevedere un certo numero di bersagli 
per fornire la galleria di tiro, il che sara 

dalla pistola) colpisce la LDR, il funziona- 
menlo s'inverte. La caduta di tensione sul- 
la base del Tl, provocata dalla brusca ri- 
duzione nella resislenza della LDR. pone a 
riposo il transistor detlo. cosicche il T2 
conduce e ptovoca I'accensione dei due 
LED. La situazione rimane identica sino a 
che la LDR non accresce nuovamente la 
propria resistenza interna. 
II complesso-bersaglio, puo essere facil- 
mente inserilo in un barattolo di birra vuo- 
to (una eventuale difficolla puo nascere so- 
lo dal contenuto di birra, piit o meno ecces- 
sivo ...). La cosa piit importante. comun- 
que , e che la LDR nonche i LED siano af- 
facciati nella direzione di tiro (vedi la figu- 
ra 4). 
I potenziometri trimmer PI e P2 devono 
essere regolati in modo tale da non permel- 
tere alia luce delfambiente d'influenzare il 
funzionamenlo del circuito. nel senso 
d'impedire il funzionamenlo a trigger di 
Schmitt. 
II trimmer PI serve come controllogrosso- 
lano, mentre il PI raffina al massimo la 
sensibilila del sistema. 

- v-'l - 

Figura 2. Un'tdea Indlcatlva per la realizzazione della pislola a raggio dl luce. Al posto delle pile Interne, si 
puo anche impiegare un alimentatore esterno a tulto vantaggio della rapidity di tiro. 
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Figura 3. Schema elellricodel bersaglio, che e co- 
sllluilo da un trigger di Schimitl eccitato pet via 
otlica. Ouando un taggio dl luce concenlralo rag- 
giunge la LDR, I LED s'llluminano. 
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Figura 4. II bersaglio pub essere realizzato come si 
vede; sia la LDR che i LED devono essere allaccia- 
li sul tronle del simulacro possibilmenle dipinlo. 

Logicamente. in cerli casi. rilluminazione 
dell'ambicnte puo essere tanlo forte da in- 
lerdirc la LDR. La soluzione. in quesli ca- 
si, e una sola, spegnere qualchc lampadina 
nei pressi, sino a che i LLD si oscurino. In 
tutta evidenza non e il caso di giocare ai 
cawboy sotlo il sole a picco! 
Una volla che la regolazione manuale sia 
ben perfezionaia, si puo iniziare il gioco. 
La distanza che intercorre Ira il bersaglio 
ed il tiraiore, in nessun caso deve essere piu 
grande di died metri, Quando la pistola e 
ben centrala sul bersaglio, il raggio di luce 
colpisce la LDR c da luogo alia segnalazio- 
ne di un "colpo buono" indicate dall'illu- 
minazione dei LED. Per riatlivare 1'agibi- 
liiii del bersaglio. la LDR deve esserecom- 
plelamente oscuraia (coperta) per un bre- 
vissimo pcriodo. Basta proprio il tempo 
necessario per permettere al tiraiore di 
vuotare un nuovo barattolo-bersaglio! H 

Fortunalamente. i baratloli da birra non 
sono prodotti in varic forme e dimension!. 
II tipo medio, praticamentee Punico. Qua- 
lunque barallolo dei genere quasi senza ec- 
cezioni, e rotondo, alto 11/12 cm circa c 
per rintracciarc un notevole assortimcnto 
di questi contenitori, basta recarsi in un 
luogo dove si tengono abitualmente dei 
picnic. Prima d'introdurre in lutto il suo 
spessore Parte di aprire i baratloli, e bene 
spendere qualche parola su cio che e bene 

evitare. Noi, ad Elektor. ci sforziamo d'im- 
maginare cio che il lettore puo aver idea di 
porre in atlo. Se allora il lettore legge que- 
ste note con in manoun barallolo di spray, 
con Pidea di scoperchiarlo, lo preghiamo 
di non farlo. Lo preghiamo veramente; Pu- 
nka possibile destinazione per questi con- 
tenitori e il deposilo delle immondizie. 1 
baratloli del genere. non sono mai da apri- 
re, e non debbono essere compresi nelle 
quattro categoric di difficolta progressive 

Consigli per aprire 

i barattoli 

Come si apre un barattolo. 
Beh, si lo sappiamo che basta 
afferrare la levetta che termina 
con un anello e tirare in alto, ma 
il vero problema emerge quando 
si tratta d'infilare un circuito 
stampato da 50 per 75 mm nel 
foro cosi ricavato, piii vari altri 
componenti. Tanto per dire, con 
dei trasformatori, dei pesi di 
equilibratura, dei motori, degli 
altoparlanti, dei relais e dei 
nutriti gruppi di LED. Come il 
lettore ha gia visto, nelle pagine 
di questo numero appaiono vari 
progetti che richiedono tali 
operazioni, quindi si deve trovare 
il modo di collocare tutti questi 
materiali in un barattolo, dalle 
dimension! comuni. Leggendo 
queste note, si vedra che tale 
lavoro non e poi tanlo difficile. 

d'apenura (torneremo su questo argomen- 
lo). Tanto per iniziare. la maggioranza dei 
contenitori del genere. anche se vuoti, 
esauriti, continuano a contenere del gas 
sotlo pressione. Vi e sempre una segnala- 
zione di caulcla, in questo senso. stampi- 
gliata sulla superficie esterna: conviene 
prenderne buona nota. 
Vediamo ora i baratloli meno "drammati- 
ci". Prima di tutlo si deve procedere alia 
svuotatura. Questa puo essere la pane piii 
piacevole del lavoro. 
1 barattoli sono rintracciabili in una gran- 
de varicta di colori, ed il tipo sbagliato puo 
imbruttire I'effetto finale di un determina- 
to progetto. 
Vi sono altri sislemi per aprire i barattoli. 
oltre a quello gia indicate. Tali metodi ri- 
cadono in ire categoric. Difficili, inclini a 
create un pasticcio, difficili ed inclini a cre- 
ate un pasticcio. Ci si deve sempre ram- 
men tare che un po tutti i sislemi che servo- 
no per aprire un barattolo. sono altrcttan- 
lo validi per tagliarsi le dita, se non si pro- 
cede con la migliore cautela. E molto diffi- 
cile poter dire quafe il metodo piii sempli- 
cc c quello piii complicalo. Probabilmente 
queste sono considerazioni assolutamente 
soggettive. Iniziamo con il metodo piiidif- 
ITtile. 

II metodo difficile 

Si tratta di asportare o il fondo. o la lamie- 
ra superiore di un barattolo. Per far cio. e 
possibile praticare un giro di forellini sul 
lato da toglierc. Scguendo questo metodo. 
si marcherS un cerchio sulla superficie su- 
periore (o inferiore) del barattolo. Di se- 
guito. con un bulino (e non con un caccia- 
vitc) si imprimera lungo il cerchio una serie 
di "punzoni di avvio", spaziati uno rispet- 
to all'altro con una distanza eguale a quel- 
la del diametro della puma che si vuole im- 
piegare. La punta non deve essere troppo 
grossa, com'e ovvio, Su ogni punto marca- 
to in preccdenzasi pratichera un foro. Non 
conviene preoccuparsi troppo deH'aspetto 
del lavoro uliimalo, a meno che sulla la- 
miera non si noti Papparizione di liquido 
rosso, che potrebbe essere it sanguc sgor- 
gato dalle dita! Tutto cio che ora resta da 
fare, e congiungere i fori con una limetta 
ed estrarre il cerchio di lamiera; i margin! 
saranno rifinili sempre a lima. Se durante 
il lavoro si mette in opera una buona dose 
di pazienza, il lavoro finale avra senz'altro 
un aspettp assai gradevole. 
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II metodo sbagliato 

Questo melodo puo essere molto diverten- 
te. Si tratta di aprire un barattolo pieno e 
sigillalo. Per cominciare, serve un'ottima 
pazienza e si deve considerare la possibilita 
che il contenuto vada perso. Quanlodetto, 
si attaglia perfettamente ai barattoli di bi- 
bite gassate. Lezione prima; non si deve 
comunque AGITARE il barattolo, qual 
che sia il lavoro che consiglieremo in segui- 
lo. Lezione seconda: seavete a disposizio- 
ne un impermeabile ed un paio di galosce. 
questo e il momento per indossare il tutto. 
II metodo che descriviamo, e da impiegare 
particolarmente quando si vuole togliere il 
lato superiorc del barattolo mantenendolo 
integro. Serve, in altre parole, quando si 
vuole simulare un barattolo che vedremo 
in seguito. Comunque, si andra all'aperto 
con il barattolo, un chiodo ed un martello. 
Si piazzera il barattolo in terra, con le dita 
si sistemera il chiodo sul centro del fondo 
del barattolo, e. attenzione a questo punto, 
si assestera una marlellata sulla capocchia 
del diodo. Se si vuol divertire la famiglia, 
in precedenza e bene scuotere il barattolo 
vigorosamente per cinque minuii. Assicu- 
riamo che se la bibita inlernae ben gassala, 
il risullato sara molto umoristico. Una vol- 
ta che il forosia convenientementeallarga- 
lo. cid che rimane del contenuto puo essere 
versato agevolmente. 

II metodo piii difficile e che da piu 
grane 

Parleremo ora di un'altra faccenda diffici- 
le, che e il taglio a meta di un barattolo. Gli 

esperti affermano che per questa operazio- 
ne e bene proteggere gli occhi con un paio 
si robusti occhiali da lalloniere, mentre si 
fa pratica. 
Dopo i primi dieci barattoli, qualche buon 
risullato dovrebbe aversi. AI contrario, si 
puo sempre riprovare il giorno dopo. Per 
gli intrepidi, comunque, noi conlinuiamo 
con la nostra descrizione. 
II trucco per riuscire, almeno il piii impor- 
tanle. e un buon fissaggio per il barattolo 
mentre si lavora. Comunque, prima di tul- 
10 il barattolo deve essere riempito con del- 
la sabbia fine (o meglio con del cemento in 
polvere, ma senza perderc un pomeriggio 
in questa operazione). Si porra poi il barat- 
tolo su di una superficie solida. ricoperia 
da un cartone per nondanncggiare la pane 
inferiore del barattolo. Si scuotera esi per- 
cuotera il barattolo per verificare che sia 
veramente riempito di sabbia tramite il fo- 
ro sovraslante. Una volta che net barattolo 
non possa piii entrare il minimo quanlita- 
tivo di sabbia. il foro superioresara chiuso 
con del nastro adesivo o similari. 
Si fascera inoltreil barattolo con unoodue 
giri di nastro analogo, aH'altezza scelta per 
11 taglio. Cio serve a due scopi. Prima di 
tutto, nel caso che la sega scivoli, in lal mo- 
do si protegge la vernice del barattolo, ed 
inoltre, il nastro consente un piii facile av- 
vio del taglio. Per marcare il punto di ta- 
glio esalto, si porra una matita tra due pe- 
santi oggetti. in modo tale da farlaspunta- 
re all'altezza prevista. poi si piazzera ac- 
canto il barattolo (controllando che I'al- 
tezza sia quella giusta) e lo si ruotera trac- 
ciando il segno. Molto semplice? Beh. 
basta provare. 
Una volta che il barattolo sia innastrato. 

% 

marcalo e riempito si puo dar di mano al 
seghetto; peresempio un seghettoda trafo- 
ro munito di lama per metalli puo servire. 
Ma iniziato il lavoro. la sabbia non inizia a 
cadere? Beh, si puo sempre rifare il riempi- 
mcnto per tutte le voile che servono. 
Una piccola variazione sul lema. 
Se invece della sabbia s'introduce nel ba- 
rattolo del gesso a presa rapida. e lo si la- 
scia seccare, il taglio risultara piu semplice. 
In tal modo. appunto il lavoro risultera piii 
facile, ma manchera la soddisfazione di su- 
perare i piii ardui ostacoli. Ed alia fine del 
lavoro. poi come si fa ad estrarre il gesso 
dal barattolo? Beh semplice. basta colare 
all'interno qualche goccia d'olio prima del 
riempimento e far girare il contenitore in 
modo tale che la superficie rimanga unta. 

La finitura 

Vi sono molti sistemi per nascondere il ta- 
glio. che non puo che rimanere piuttosto 
scabro, in modo da dare al tutto un'appa- 
renza rifinita. II piii semplice. probabil- 
mente, e impiegare un anello di tubo in 
PVC, facendolo slittare da una pane ed in- 
collandolo in cima. 
II tubo in PVC e rintracciabile in diversi 
colori; ha un belfaspeilo. I progelli "Ca- 
leidoscopio" e "Genio nel barattolo" ri- 
chiedono I'unione di due tronchi di barat- 
tolo uniti. Per far bene il giunto non serve 
una grossa esperienza nel lavoro di latto- 
niere. o di meccaniea. basta un poco di abi- 
lita manualc. L'impiego di un settore del 
tubo di PVC delto, che serva come raccor- 
do tra le due parti, e probabilmente il me- 
todo piii facile da mettere in opera, se si 
riesce a trovare un tubo dal diametro giu- 
sto. Sesi vuol sigillare il barattolo per ren- 
derlo impermeabile, cosi come e stato ac- 
quistato. serve un po di ingegnosita. Si de- 
ve cercare nella scatola delle parti mecca- 
niche messe da pane, qualche quarnizione 
adatta. 
Un punto interessante da rammentarc. 
Molti barattoli, recano alfinterno una pla- 
stificazione spruzzata in fabbrica. Questo 
film rappresenla un buon isolamento. ma 
non per le applicazioni nelle quali s'impie- 
ga la rete-luce. In questi casi. di conseguen- 
za. si deve provvedere ad un giusto collega- 
mento del neutro a terra, e dell'involucro. 
e si dcvono effettuare gli isolamenti nella 
maniera classica. opportuna. Prima di 
montare un progetto alfinterno di un ba- 
rattolo, e strettamente necessario asporta- 
re ogni traccia del contenuto precedente. 
birra, bibite analcooliche, polvere di ce- 
mento. sabbia o quant'altro vi era. Nessu- 
no di questi o di allri liquidi o solidi puo 
migliorare il funzionamento di un sistema 
eleltronico. ed anzi dei vapori emanati da 
residui di birra vecchia di tre mesi possono 
causare dei problemi di lettura, ad esempio 
nel termometro da bagno. Naluralmente, 
con quanto delto, non pretendiamo di aver 
preso in esame approfondito lutti gli 
aspetli dell'aperturadei barattoli, maforse 
abbiamo dato qualche idea a chi era meno 
pralico della questione, esaminando alcu- 
ni aspetti insoliti della problematica. 
Non vi sono mollc descrizioni in maleria. e 
sino a questo numero, i membri della Re- 
dazione erano al corrente di un solo meto- 
do per aprire i barattoli: i piii naturale. che. 
a dire il vero, impiegavano spcsso. 14 
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H. - J. Urban 

La figura I da un'idea generaledell'indica- 
tore di chi deve pagarc il giro di bevute. 
studialo per nove giocaiori. S'impiegano 
nove LED che hanno una eguale spaziaiu- 
ra aitorno alia circonferenza del baraitolo; 
ciascuno rappresenia un beviiore. II sisie- 
ma indieaiore eletlronico e una soria di 
rouleiie russa, salvo die invece di rischiare 
un proietlile nella lesia. ebi gioca rischia di 
tornare a casa con le lasche vuoie. Ma 
pieno di birra. 
Una volia che sia stalo premuto il pulsanle 
di avvio, tutti i LED si accendono debol- 
menie. Lasciando andare a riposo il pul- 
sanle. tuiii i LED si spengono salvo uno. 
La prima "vinima" e indicata dalla piena 
luminosila del LED che ha precisa rispon- 
denza con un una persona. II LED che 
resia acceso, dipende unicamenie dalla 

Chi paga 

questo giro? 

I giochi di ability e fortuna che indicano il (poco fortunate) partecipante 
che deve pagare da bere per tutti, sono sempre serviti per animare il bar 
della zona, o del paese (odiernamente, visto che il livello di riempimento 
del bicchieri di birra cala, mentre il costo cresce, sono ancor piii 
diffusi!). Questo gioco serve proprio a determinare chi deve pagare per 
ciascun giro di bevute. Altri giochi (come le freccette, i dadi, il domino 
ecc.) che pur si usano, ma che richiedono un tempo molto maggiore per 
la designazione del perdente, possono essere impiegati per plii 
impegnative competizioni... II nostro indicatore elettronico, descritto dl 
seguito, offre una interessante alternativa, rispetto ai metodl tradlzionali 
di sorteggio, visto che la designazione e completamente elettronica 
(come potersi recare a casa dopo qualche bicchierino in piu, e 
togicamente un problema tecnico al di 1^ degli scopi che si propone 
I'articolo). 

sorte, visto che il pilotaggio e effetluato 
tramite un gencratore dal response com- 
pletamente casuale. 
II circuito funziona come ora diremo. 
Chiuso rinterruttore S2, I'osciilatore rea- 
lizzato con le gates NI .. N3 inizia a genera- 
re una serie d'impulsi che sono portati al- 
I'ingresso di clock del contaiore4017. IC2. 
Non appena si preme il pulsante SI. tali 
impulsi sono diretti ad un multivibratore 
monostabile relriggerabile formato dal- 
I'lCl. _ 
L'uscita Q del monostabile va al livello 
basso, quando il clock abilila I'ingresso 
(CE) del contatore (1C2). In tal modo il 
contatore inizia a progredire con la se- 
quenza di conteggio. Allorchesi lascia an- 
dare a riposo il pulsante. I'usciia Q del 
monostabile sale al livello elevato dopo 
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Ruggero Bruno 

Figura 1. Flnilura suggerita per il baraitolo che 
conllene il gloco. 
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Figura 2. Schema elettrlco dell'lndicatore di chi deve pagare il giro dl bibite. Se il numero degli interruttorl, da S3 ad S11 6 eccesslvo, 6 posslblle omettere quei 
comandi che non servono. In tal caso, I dlodl delle usclte omesse saranno dlrettamente collegatl al punto b. ed i LED non serviranno. 
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Flgura 3. Circullo slampalo. Lalo rame e lalo parti 

Elenco del componenll 

Resislenze: 
R1 ,R4 = 100 k 
R2 = 27 k 
R3 = 47 k 
R5 = 1 k 

Condensatori: 
C1 ,C3 = 10*1/16 V 
C2 = 3n3 

Semicondultori: 
D1 . . . 09= DUS 
D10 . . , 018 = LED 
IC1 =4528o 4098 
IC2 = 4017 
103 = 4011 

Varie: 
51 = pulsante 
52 = SPST interrullore ad una via 
53 ... S11 = SPOT deviatori 

circa 2 .- 3 sccondi ed il contatore, di conse- 
guenza risulla bloccato. Lo staio del con- 
teggio momentaneo risulta in evidenza dal 
LED che s'illumina, e di conseguenza, tale 
luce indica chi deve meiiere la mano in 
lasca e pagare il "giro". 
Se il contatore si ferma sullo zero, nessun 
LED si accende ed il giro sara pagalo da 
quello che gli anglofoni definiscono 
"Kitty", che e in pratica tin fondo comune 
preslabilito, se non vi e tin generososigno- 
re che si offre spontaneameme, con spirito 
da magnifico anfltrione. Se I'onore del pa- 
gamento tocca ad tin assente (il cui inter- 
ruttore e nella posizione B). il monostabile 
e retriggerato; in lal modo il contatore 
precede sino a sccgliere uno dei presenti. 
La figura 3 mostra un circuito stampato 
ottimo per realizzare il progetto. Se si cal- 
cola il costo di ogni pane necessaria. I'indi- 
catore elettronico di chi deve pagare la 
bevuta ha prestazioni eccezionalmente ele- 
vate, sempreche. logicamente. il costrutto- 
re sia ntcmbro di un "club" o assiduo frc- 
quenlatore di «n locale, e sia pronto a 
pagare la propria pane. H 

No/a dell'Editore: la Rivista non acce/ta 
responsabilild per i debit/ evenlualmen/e 
con/rani da chi utilizza il gioco. o per le 
eventual'/ spese mediche nelle quali si pud 
incorrere con I'impiego rei/eralo 
dell'indica lore. In base all'or ario di 
chiusura dei local/, in ciascuna cilia, si pud 
alimemare I'apparecchio con una sola pila. 
che cerlamenie non durerd lanlo da far 
super are for a piu larda. Non ci sen/bra 
perd una catliva idea, ponare una pila di 
riserva... 

Caleido- 

scopio 

Non smettiamo mai di 
meravigliarci di come i lettori 
possano elaborare dei circuit! 
molto ingegnosi con un numero 
di parti veramente minimo, con 
quasi nulla da comprare. 
Evidentemenfe, cio che serve piu 
che altro e una buona idea di 
base. II caleidoscopio del quale 
trattiamo ora, e un ottimo 
esempio di come si possa 
realizzare un apparecchio molto 
originale e pratico con ben poco. 

J. M. Hanique 

Per la realizzazione suggerita in questo 
particolare articolo serve una certa abilita 
meccanica, in cambio Pelettronica richicdc 
ben poco impegno. Dallo schema, che ap- 
pare nella figura I. si nota che per quel che 
concerne il circuito. bastano ire integrati. 
un 4093 e due 4026, piu cinque resislenze (a 
parte i LED). Le gates N1 ed N3 formano 
due oscillatori seniplicissimi. Quando si 
preme il pulsante di inizio-funzionamento 
"S", i due generano degli impulsi di clock 
per i conlatori-decodificatori. IC1 ed IC2. 
Lc uscite dei decodificalori giungono ad 
un complesso di 15 LED rossi, gialli e 
verdi. che sono montati in modo da forma- 
re un display a triangolo. La frequenza di 
clock degli oscillatori e abbastanza bassa 
da creare I'impressione di colorazioni ca- 
sual! del triangolo. 
11 display, peraltro e molto piuattraentese 
s'impiegano tre "specchi" che formano 
una sorta di tubo triangolare, esattamente 
come in un normale caleidoscopio. Gli 
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Flgura 1. L'etlello caleidoscoplco. i oltenuto con il sempllce circullo che si vede. 
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Flgura 2. La reallzzazlone del caleldoscoplo prevede due barattoll segall ed opportunamente inlerconnessl meccanlcamente per otlenere la lunghezza che 
serve, In special modo per contenere gll specchl. La llgura i Inlesa solo per Isplrare I leltorl che non abblano una proprla Idea sul tlpo dl monlagglo. 
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Flgura 3. Monlagglo suggerllo per il complessodl 
LED, che si £ dlmoslralo mollo etlicace In pratlca. 
In allernallva, II complesso pub essere collegalo 
a) sistema eletlronico commutatore tramite un si- 
slema dl spinollo e zoccolo. per poler mulare la 
progresslone delle llluminazloni. 

"Specchi" impiegati nel prototjpo, sono in 
effetti Ire reuangoli di plaslica ramata per 
stampali, con la ramatura lustratissima. 
Logicamenie, volendo ollenere un effetto 
ancora piii marcato, si polranno impiegare 
Ire specchi veri e propri moniati analoga- 
menle. II piccolo sforzo costruttivo ulie- 
riore. e largamente compensalo dalle bel- 
lissime immagini ricavabili. La rcalizza- 
zione iilustrata nella figura 2, e piuttoslo 
semplice. Si devono impiegare due barat- 
loli per ollenere la profondita complessiva 
che serve per il conlenitore. II barallolo di 
sinistra deve essere abbastanza lungo da 
poier contenere gli specchi, il sisiema di 
display e la circuileria eletlronica. L'altro 
barallolo. basia che conlenga le pile e I'in- 
terruttore generale. 
Per congiungere tra di loro i due barailoli, 
serve un qualche sistema di raccordo; con- 
sigliamo al lettore di vedere lenoleesposte 
in proposito nelParticolo "Commenti pra- 
tici .. sulPapertura dei barailoli". I tre 
"specchi" devono esere reciprocamente 
esposti in modo da formare un condotlo 
iriangolare che sara montalo sul disco di 
perspex impiegalo per il display LED. Il 
sistema eletlronico. eventualmente monta- 
lo su perforate plastico, e la basetta in 
perspex possono essere fissati tramite ido- 
nei spaziatori. II barattolo che contiene la 
pila deve essere munito di cappuccio 
asportabile per la sostituzione periodica 
della medesima, e deve avere un diametro 
sufficiente aH'installazione verticale degli 
elementi da 9V, Ebenesuggerirediraccor- 
dare in modo mollo solido i due barailoli, 
perche il caleidoscopio ullimato stimola 
assai la fantasia dei bambini, che sono na- 
turalmente portali a vedere "cosa c'e den- 
tro". H 

un oscilloscopio 

munito della 

deflessione 

orizzontale 

Logicamenie. non ci si deve aspettaredellc 
prestazioni trascendentali o dei risultali 
tecnici tali da sconvolgere, da uno stru- 
mento come questo. Tuttavia, come si ve- 
de nella figura 1. il "panoramascope" e 
scnza dubbio almeno originale e molto fa- 
cile da impiegare. Quando si metle in fun- 
zione I'apparecchio, il lamburo che contie- 
ne la fila di LED inizia a ruotare diretta- 
mente di fronte aM'osservatore. Di conse- 
guenza, se si collega un valore CC oppure 
CA all'asse "Y". come dire all'ingresso 
verticale. la fila di LED s'illumina in rela- 
zione al segnalc prcsentalo e di conseguen- 
za si ha un'immagine oscilloscopica. Cio 
dimostra che si puo impiegare la deflessio- 
ne meccanica con successo. sia persegnali 
che per valori in CC. e tutti formano una 
sorta di "traccia su di uno schermo". In 
pralica, il funzionamento si basa su di una 
illusione otlica. Quando i punli luminosi 
sono ruolati ad alia velocila. i nostri orga- 
ni visivi non sono piii in grado di distingue- 
rc tra le porzioni dell'immagine, che sem- 
bra continua. 

Fanoramascope 

Dopo avere letto I'introduzione deH'articolo, si possono anche 
scusare gli esperti e gli appassionati di elettronica piii competenti, se 
pensano che Elektor abbia compiuto un passo indietro nel progetto 
dei circuit!. Perche mai si e introdotta una componente meccanica in 
un oscilloscopio (a parte il risparmio di manopole e commutator!) 
quando si puo sfruttare la meravigliosa tecnologia IC che ben 
conosciamo? Bene, la Redazione ha domandato delle idee originali 
ed innovatrici e le ha certo ricevute. Tra queste va compresa il 
"panoramascope" che non e certo cosi rudimenlale come puo 
apparire a prima vista. II progettista di questo particolarissimo pezzo 
di "stregoneria elettronica", ha sfruttato a fondo le proprieta 
geometriche di un barattolo di latta le ha combinate con un minimo 
di meccanica ed un pochettino di elettronica per ottenere uno 
specialissimo oscilloscopio. II risultato finale e il "panoramascope" il 
cui principio generale di funzionamento, risale ai giorni nei quali le 
prime immagini iniziavano a muoversi sugli schermi. 

H. Luhmer La meccanica necessaria 

I problem! meccanici (non certo insor- 
montabili) che si possono incontrare du- 
rante la realizzazione, risultano evident! 
dalla figura 1. Lungo il tamburochesostie- 
ne i LED (ancora una volta un barattolo!) 
e ritagliata una fessura. Si praticano dei 
fori al centro, e sulla parte alta e bassa del 
barattolo dove si piazzano le luci ruotanli. 
L'autore del progetto. in pralica ha mon- 
tato I'assieme girante su delle panicolari 
spine e prese. In tal modo. la tensioned'ali- 
mentazione puo giungere dalfalto ed i se- 
gnali dal basso. Non e certo molto prolun- 
galo il periodo nel quale un simile sisiema 
meccanico pud superare gli stress impost! 
dalla rotazione. ma non v'e dubbio che gli 
appassionati al sistema, polranno svilup- 
pare un sistema piii elegante per risolvere 
le necessita relative alia meccanica del 
lamburo. Al limite, si potrebbero alimen- 
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A ; aUffa dl aupporto. 

B slsloma dl aplna e presa 

C ; baraltolo. 

D : albarino (llattalo. 

E : peao aqulllbralora. 

F : "ampllllcalore vartlcala" e acharmo. 

G ; pulaggia. 

H : clnghla dl iraamlaalona. 

I : molora alattrlco. 

K : scalola dl conlrollo. 

Figura 1. Reallzzazione meccanlca del "panoramascope ", II potenziomelro che regola la "base del 
lempl" e poslo sul pannello Ironlale della scalola-base, e conlrolla la velocilS del molore. 

tare i LED ed introdurre i scgnali da ana- 
li/zare iramile dci "contatti a scorrimen- 
to". 
Per equilibrare le forze che agiscono sul 
tamburo durante la rotazione. una barra 
metallica e fissata dalla pane opposta del 
baraltolo e serve da contrappeso. opposto 
al gruppo di LED. Determinare 11 peso 
esalto della barra c la sua posizione. pud 
richiedere un certo numero di esperimenti. 
prima che si raggiunga I'ottimo. 
II motore elettrico traente, cd il relativo 
coinplesso regolatoreelettronico. sono po- 
sti nella "scatola di conlrollo" che forma 
la base del "panoramascope". 11 motore 
da seegliere e del genere da trapani in mi- 
niatura e puoessere fatto funzionareanche 
a pile. E comunque necessario poter rego- 
lare la velocity del motore. Uno dei tanti 
semplici sislemi di conlrollo per motor! di 
queslo genere, che impiega un regolalore 

IC, e apparso nel numero 16 di Elektor 
(sellembre 1980. pagina9-60). Inalternali- 
va, per regolare la velocita di rotazione si 
pud usare un qualunque alimentalore sta- 
bilizzato regolabile da zero al massimo. II 
baraltolo e "appeso" ad un braccio sovra- 
stante, che e fermamente bloccato sulla 
base del complesso. E molto importante 
che il baraltolo porta LED possa ruotarc 
sul suo sislema di sospensione senza attri- 
lo. o con un minimo attrito. Sull'alberodel 
motore e fissata una puleggia, ed una cin- 
ghia in gomma fa ruotare il baraltolo. II 
potenziomelro deH'alimcntatore stabiliz- 
zato e I'unico conlrollo manuale che serve, 
a pane rintemiliore di acccnsione- 
spegnimento del motore!! Questo e mon- 
talo sul pannello frontale della scatola e 
costituisce il conlrollo della "base dei tem- 
pi". La durata della deflessionc orizzonta- 
le c conlrollata dal motore che fun/iona in 

CC, quindi non e poi proprio del lutto 
meccanica! 

II complesso elettronico 

Come si vede nella figura 2. la pane elet- 
tronica del sistema e ben poca cosa. II 
circuilo consiste di due IC, di poche altre 
parti e di 16 LED. II sistema che compren- 
de gli integrati, pud essere assemblalo con 
la massima facilila su di un circuitino 
stampato. I 16 LED vanno montati in fila, 
in modo da formare I'asse X del "panora- 
mascope". 
Sfonunatamente, il sistema pud essere im- 
piegato unicamenlc per misurare segnali 
positivi CC, cost com'e presentato, visto 
che DCI non sopporta tension! negative! 
La massima tensione posiliva all'ingresso 
e +5V, e nel circuito e stato incluso il diodo 
D17 per proteggere il sistema da tension! 
piii elevate. 
II sislema divisorc di tensione che com- 
prenda R2. R3 e PI imposta la tensione di 
polarizzazione all'ingresso delflCI in mo- 
do tale che risulli alfincirca 2,5V. Cidsi- 
gnifica che il segnale CA che pud essere 
introdotto tramite il Ci e limitato dalle 
caratterisliche dell'ICI (2,5 Vpp = 1.77 
Veff). II circuito pud essere alimenlato Ira- 
mile pile (due da 9V ciascuna, connesse in 
serie), o al tullo si pud aggiungere un tra- 
sformalore ed un rettificatore a pome. In 
ambedue i casi. I'IC2 stabilizzera la tensio- 
ne a +12V. 
L'na volta che il "panoramascope" sia 
montalo, 1'ovvio passo successive sara la 
prova. II potenziomelro PI deve essere re- 
golato in modo tale da far illuminare uno 
dei LEDcentrali. Un segnale CA.dall'am- 
piezza non superiore a 1.77 Veff. sara 
quindi applicalo alia presa d'ingresso"Y". 
Si avviera poi il molore. e la "traccia" che 
inevitabilmente risultera mossa, sara sin- 
cronizzata con I'impiego del potenziome- 
lro della "base dei tempi" sino a che si avra 
Pimpressione che risulli stabile. 
E da notareche. come in moltialtri oscillo- 
scopi. non si possono applicare dei segnali 
CA e CC nello stesso tempo. Volendo, si 
pud monlare un interruttore che selezioni 
le due specie. Questa strana macchina, 
produce proprio un "punto davanti agli 
occhi", come si usa dire per I'indicazione 
di una cosa che ha la massima evidenza; 
cid e garantito! 

» max, 1,77 Vetf 

Oo 

= max.5V 
o- 
0 
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sLi ^ b01* ■ 78L12 D17 D12I 013 DM] 015 016 
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Figura 2. Schema del settore elettronico del "panoramascope". L'apparecchlo puo essere allmentato o a pile o con la rete. opportunamente rettlflcata e spianata 
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La locomotiva 
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Non emette rumori, non suona motivi, non irradia luci e non si muove. 
Impiega pero un barattolo, diversi componenti elettronici, e per la sua 
realizzazione e servito un bel po d'immaginazione, per non parlare 
dell'esperienza meccanica. 

di H. Thiele 

- 
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i' 

■> 
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Ma si, si tralta di una locomoliva, anchese 
e decisamente immobile e se non e la ripro- 
duzione in scala di un delerminato prototi- 
po! 
E un pezzo originale ed allineatoallospiri- 
to delle realizzazioni basate su di un barat- 
tolo. Alia fin fine, noi non avevamo speci- 
ficato che i progetti dovevano cssere forza- 
tamente dei circuiti operative. £ success© 
cosi che abbiamo ottenuto questo "proget- 
lo", e la locomotiva presehtata rappresen- 
ta I'unico contributo "modellistico" rice- 
vuto ed in piu con i componenti elettronici 
posti fuori dal barattoloinvecechedentro. 
Questa doppia particolarita ha spinto la 
Redazione ad inventare un premio parti- 
colare, ed una classe speciale di partecipa- 
zione! 
Come dice il suo realizzatore. la locomoti- 
va e costruita impiegando unicamente par- 
ti di recupero. Vi sono pochissimi fori e 
non s'impiegano viti. 
L'arnese piu importante impiegato duran- 
te la realizzazione e stato un saldatore del- 
la potenza di SOW, con una buona quanti- 
ta di stagno. 

Un premio 

Tanto per far qualcosa di diverse, abbia- 
mo deciso di basare un concorsino sulla lo- 
comotiva. In palio vi e un abbonamentoa 
tutte le riviste JCE peril 1982chesaravin- 
to dal prime lettore che invia la lista com- 
pleta delle parti impiegate nella costruzio- 
ne della locomotiva. Non ci attendiamo ri- 
sposle valideal 100%,sicchechiunquepu6 
provare. 
Molte, anche se non tutte le parti, hahno 
un aspetto molto familiare. Taluni compo- 
nenti. pero, appartengono all'era de|le val- 
vole e possono sembrare indecifrabili. spe- 
cie ai letlori piii giovani. che troveranno 
una certa difficolta nell'elencarli esatta- 
mente. L'idenlificazione completa richie- 
de un certo tempo pero e divertente. Ma, il 
barattolo? Oh. gia: e la caldaia. 14 

Norme per concorrere 

L'elenco per quanta possibile complelo delle 
parti, va racchiuso in una busta che rechi 
I'indicazione "Loco", da inviare alia Reda- 
zione di Eleklor. entro il 5 Aprile 1981. II 
giudizio formulalo dai Redatlori e definilo 
ed inappelabile. 
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R. Mohunlol 

Questo non e uno shaker da cubelli di 
ghiaccio, ma uno scuotitore per dadi: so- 
pralutto, un'idea semplice e ingegnosa. 
Non comprende nessun sistema eletironi- 
co della lecnologia avanzala. ma sarebbe 
arduo dire che la lemalica non e allineata 
con quella di questo numero della Rivista. 
Come lunziona il luito? Beh, i dadi non so- 
no di lipo "elettronico", ma si tratta pro- 
prio dei vecchi dadi tradizionali, quelli che 
s'impiegano per il gioco dell'Oca. ad esem- 
pio, che sono fatti rotolare per via elettro- 

meccanica. II piano di montaggio che ap- 
pare nella figura 2 illusira il principio gene- 
rale di funzionamento. I dadi, sono posli 
sul cono di un piccolo alloparlante e sono 
fatti sobbalzare pilotando il cono con un 
segnale dalla freqeunza di 50 Hz ricavato 
diretlamenie dall avvolgimento seconda- 
rio di un piccolo trasformatoredi retelda 9 

I0V e 0.5A). 
Teoricamente, Ic parti necessarie sono un 
barattolo. un altoparlantino. un trasfor- 
matore ed un intemmore. Per far si che il 

Shaker per i dadi 
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Figure 1. II clrcuito del "barattolo per dadi" elettronico. II pulsanleSI e tipoa duecontaltl In chlusura. Insua vecesipuoimpiegareancheundoppiointerrullores 
leva "ad auloritorno". 
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Figure 2- Piano costrultlvo del "barattolo per dadi" elettronico. Cl si deve accerlare che sia il Irasforma 
lore che la connesslone dl terra siano ben llssall. 

punteggio indicato dai dadi sia assoluta- 
mente casuale ed imprevedibile. s'impiega 
anche un sistema che eroga un impulso 
dalla lunghezza casuale. conirollalo a ti- 
mer che stabilisce il tempo di "frullo", co- 
me dicono i giocatori. 
La figura I mostrailcircuitodello "scuoti- 
tore". 
L'altoparlante e connesso al secondario 
del trasformatore tramite il contatlo del 
relais controllato dall'IC2, che e un timer 
555. Premendo il doppio pulsante di azio- 
namento. SI, si da il trigger all"IC2 (Sia), 
ed un treno d'impulsi a 100 Hz. che provie- 
ne dai reitificatore a pome, tramite Sib 
giunge all'IC I. Quest'ultimo e un contato- 
re a quattro bit che sceglie una costante di 
tempo casuale per il funzionamento del- 
riC2 tramite i sistemi Rl/CI. R2/CI op- 
pure R4/CI, quindi determina il tempo 
durante ilqualeil relaiseaitratto.o in altre 
parole, il "tempo di frullo" per i dadi. 
Sc s'impiega un alloparlante daH'impe- 
denza di 8 £2. e necessario porre inseriealia 
bobina mobile una resistenza da 12 £2 c 
3W. II valore di talc resistenza deve essere 
aumentato a 16 £2/4W sc s'impiega un al- 
loparlante da 4£2. E preferibile impiegarc 
un relais che abbia una bobina daH'impe- 
denza piuttosto elevata. e non certo infe- 
riore a 300 £2. 
Va sottolineato, che il capo a terra della 
rete-luce(in Italia il tenninalecentraledel- 
le spine), deve essere ben collegato sul ba- 
rattolo, sicche questo sia a sua volta a ter- 
ra. M 
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La distanza puo essere misurata in ire mo- 
di fondamentali: impiegando un "traccia- 
pista" a rolella. un decametro a nastro, o 
con dei sistemi elettronici. I primi due. per 
rimpiego, richiedono un cerlo lempo e so- 
no piuttosto inclini a dare valutazioni im- 
precise. mentre il terzo esempreabbastan- 
za dispendioso. esponiamo ora una quarta 
possibilita.che impiega un inediio"Baral- 
tolo misuratore" il cui primo vantaggio e 
la semplicita. 
In questo caso. s'inserisce il sistema di mi- 
sura elettronico all'interno di un comune 
barattolo vuoto, ed il circuito offre un'in- 
dicazione digitale delle distanze. 
II principio sul quale si basa il funziona- 
mento, difficilmenie potrebbe essere piu 
elementare. Quando si fa ruzzolare un ci- 
lindro su di una superficie piana. la distan- 
za coperia durante ciascuna rotazione e la 
stessa della circonferenza. Se il diametro 
del cilindro, o del barattolo, e noto. ed e 
possibile contare il numero di rotazioni, la 

II misuratore 

S. Heilmann 

La forma cilindrica di un 
barattolo, si presta a valutazioni 
geometriche, ed ha ispirato 
questo particolare progetto, nel 
quale appunto si utilizza la 
circonferenza del cilindro. 
Facendo rotolare il barattolo, e 
possibile misurare delle distanze 
con una buona precisione. La 
distanza massima coperta, o di 
rotolamento, e indicata tramite 
un display a quattro cifre e la 
lettura massima e 99,99 metri. 

distanza coperia puo essere calcolala in 
modo molto semplice. Nel nostro caso. il 
sistema elettronico conta il numero di ro- 
tazioni, le riduce in distanza coperta e mo- 
stra il risultalo. Logicamente, con unpoco 
d'ingegnosita. si evita ogni calcolo male- 
malico, ed il sistema elettronico, di conse- 
guenza e reso molto piii semplice e preve- 
dibile. II diametro di un cornune barattolo 
da 0,33 litri e all'incirca 65,8 mm. Avvol- 
gendo un paio di giri di nastro adesivo at- 
torno al barattolo il diametro puo essere 
portato a 66.8 mm. in tal modo, la circon- 
ferenza diviene di 21 centimetri. un bel nu- 
mero netto. 
Per la valulazione della distanza percorsa, 
il barattolo impiega un disco munitodi 21 
segmenti radiali. Ciascun segmenlo ha una 
zona scura ed un'altra trasparente. Puo 
ruotare sul suo asse centrale ed e pesato 
con del filo o dello stagno in modo tale che 
il setlore caricato rimanga rivolto verso il 
basso mentre il barattolo ruola. Un siste- 
ma fotorivelalore formato da un LED e da 
un fototransistor con i due elemenli collo- 
cati dalle due parti del disco fa si che si ri- 
cavi un impulse ogni volta che passa un 
segmento. Siccome vi sono21 segmenti, ed 
il barattolo ha la circonferenza di 21 centi- 
metri. non serve una gran conoscenza della 
malemalica per capire che ogni impulse ri- 
cavato dal fototransistor corrisponde ad 
un centimetro di percorso! 
Riassumendo, allora, tutta I'elettronica 
comprcsa nel barattolo(stampati.compo- 
nenti, pila ecc.) durante il funzionamento 
ruola. mentre il disco sta fermo. 

Lo schema elettrico 

11 circuito elettrico del "misuratore a ba- 
rattolo" appare nella figura 1. II rivelatore 
fotoelettrico di cui abbiamo gia parlalo, 

impiega il LED D2 ed il fototransistor T2. 
Quando la luce eraessadal LED attraversa 
la sezione trasparente del disco, il transi- 
stor T2 genera un impulso. Tale transito- 
rio, e ben formato dal trigger di Schmitt 
N1 e portato all'ingrcsso di clock dellTC2, 
tramite il gate N2. Logicamente. Pimpulso 
puo atlraversare N2 solo quando I'uscita 
del flip-Hop formato da N3 ed N4 e allo 
stato alto. In altre parole, dopo che si e 
azionato Pinterruttore d'inizio-lavoro, S2. 
Se si aziona Pinterruttore di stop. S3, il 
clock e inibilo nuovamente, e qualunque 
lettura ottenuta rimane sul display. La se- 
zione di conteggio dellTC2, di conseguen- 
za, funziona solo dopo che si e premuto 
Pinterruttore a pulsante di inizio-lavoro. e 
dal momento che il barattolo inizia a roto- 
lare. L'interrutlore S4 serve per il reset ge- 
nerate del circuito, per la rimessa a zero. 
Tulle le funzioni necessarie per il tratta- 
mento degli impulsi (conteggio. decodifi- 
ca, circuito multiplex e display) sono com- 
prese nelPIC2. S'impiegano dei display 
muniti di catodo comune, ed il punlodeci- 
male del DP2 serve per distinguere Ira me- 
tri e centimetri. 
Anche se PIC2 e previsto per una tensione 
di lavoro di 5 V, in pratica e risultalo che la- 
vora assai bene anche a tensioni piu ridot- 
le. Si e quindi scelta un'alimentazione al li- 
vello di poco piit di 4V. e per ottenerla, si 
sono impiega le Ire pile, ciascuna di 1,5 V 
(collegate in serie). piii uno stabilizzatore. 
Se il misuratore-baraltolo none impiegato 
molto spesso, si puo impiegare anche una 
delle solite pile da 9V, che pero logicamen- 
te, offre un'aulonomia d'indicazione al- 
quanto inferiore. Per mantenere perquan- 
to possibile bassa la dissipazione , lo stabi- 
lizzatore che alimenta il circuito, impiega 
un transistor al germanio (T1). Tutto il cir- 
cuito ha un solo punlo di regolazione. il 
potenziometro PL II detto serve per rego- 
lare la sensibilita del fototransistor. 

La realizzazione 

II circuito completo va montalo su duecir- 
cuili stampati, che si vedono nelle figure 2 
e 3. II supporto rotondo per il display e 
montato ad angolo retto con la basetta che 
regge la circuiteria principalc. per mante- 
nere le connessioni molto brevi. 
L'asse per il disco segmentato, trova il pro- 
prio fissaggio sul pannello principale. ret- 
tangolare, nella posizione indicata dalla li- 
nea a tratteggio. 
L'incastro per il disco, va ricavato impie- 
gando un seghetto da traforo. Come si ve- 
de, la sagoma e abbastanza allargata da 
poter posizionare accuratamente il dispo- 
silivo tra i LED ed il fototransistor. 
II disco segmentato, appare nella figura 5. 
In pratica. e possibile ritagliarlo con cura 
ed incollarlo direttamente su di un disco di 
perspex dello stesso diametro. Si provve- 
dera a caricarlo con del filo, o con un pez- 
zetto di stagno tenendo ben presente che 
I'assieme pesato deve poter ruotare libera- 
mente nella fessura ricavata sulla basetta, 
senza mai toccare i lati. Una volta che il 
tutto sia montato sull'asse, e anzi bene far 
ruotare il disco con un dito per accertarsi 
che la rotazione sia complelamente libera. 
Prima di procedere all'assemblaggio finale 
nel barattolo, e necessario regolare il trim- 
mer PI in modo tale che il display aumenti 
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Figura 1. Schema elellrico complelo del mlsuralore delle dlslanze a rololamenlo. 

 JUUUUM^" 

i.Tim 

^T( 

Figura 2. Circuito stampato del misuratore, lalo rame e lalo parti. Come si vede, sulla basetta e ritagliata la lessura che serve per montare il disco segmentato. 



3-40 — eleklor marzo 1981 II misuratore 

r 

6 

81043-2 

■* K 

c mC 

Figura 3. Circulto slampalo, lalo rame e lalo parti, per II display. 

Elenco del componenli 

Resislenze 
R1 =470 n 
R2 = 390 n 
R3,R4 = 100 k 
R5 = 2k2 
R6,R7 = 56 k 
R8 = 180 SJ 
R9 . . . R15 = 100 n 
R16 . . . R19 = 3k3 
PI = 50 k trimmer 

Condensaton: 
01 = 10p/6 V 
C2 = 22 n 

Semicondutton: 
T1 = AC 187K 
T2 = 2N5779 o equivalenli 
13 . T6= BC547B, BO 107 
D1 = diodo zener 3V9, 400 mW 
D2 = LED rosso 
101 = 4093 
102= 740926, 74C928 
Dpi . . . Dp4 = HP 7760 

on-off 

stop 

Varle; 
SI = interruttore singolo 
S2,S3.S4 =pulsanti 

Figura 4. La realizzazione del misuratore '"a baratlolo" e la posizione suggerita per 11 disco. Quesl'ultimo, 
deve essere rllagllalo dalla pagina ed incollalo su di un disco sollile di perspe* dal medesimo diamelro. 

Figura 5. II disco segmentato deve essere ritaglla- 
lo ed incollalo su di un disco di perspex. 

di ana cifra ogni qual volta un segmcnto 
s'interpone sul raggio di luce (dopo aver 
premuto S2, com'e logico!). 
L'unica altra necessila e che il baratlolo sia 
accuratameme "schermato" in modo che 
airinterno non possa penetrare alcuna lu- 
ce che possa disturbare la lettura; Passe del 
disco segrnentaio deve essere prat icamente 
quella del baratlolo. 

II funzionamento 

Le istruzioni per I'impiego date dall'auto- 
re. sono talmente semplici e chiare, che 
non v'e necessita di aggiungere altro: 
** Si acccnda il "misuratore a barattolo". 
** Si ponga il baratlolo nel punto di par- 

tenza del tratto da misurare. si prema il 

pulsante "reset" e poi quello indicato 
come "start" (inizio-lavoro). 
Si faccia rotolare il barattolo nel modo 
piu uniforrae possibile sino al lermine 
del tratto da misurare, quindi si prema 
il pulsante di stop. Lo si raccolga e si 
legga la distanza indicata dal display. 
E da notare che il sistema funziona cor- 
rettamente solo se il senso di rolola- 
mento e quello indicato dalla freccia. 
Se lo si fa ruzzolare al contrario, la let- 
tura risullera inesatta. 
E possibile anche ottenere letture inter- 
medie; si puo premere lo "stop" nel 
punto che serve, annotare I'indicazio- 
ne, riappoggiare il baratlolo nello stes- 
so punto, premere il pulsante di "start" 
e continuare. 
Terminata la misura non ci si deve di- 
menticare di spegnere I'apparecchio. 
E via con il rotolamento! M 
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Tilt 

P. Groger 

Un tempo era in voga ungiocodelto"suo- 
nacampana" che consisteva in un tratto di 
corda legato ad un sensibilissimo campa- 
nello che terminava con un nodo. L'obiet- 
tivo del gioco, era sciogliere il nodo con 
mano tanto ferma da non far suonare la 
campana d'awiso. Chi lo ricorda? Elek- 
tor, ora presenta qualcosa di molto simile, 
un gioco che consiste nel trasportare un 
barattolo da un punto all'altro. pur senza 
che intervenga un (urtantissimo) segnale 
d'awiso. 
II circuito di base puo essere impiegato in 
molte altre applicazioni, come per un indi- 
catore d'inclinazione oun indicatoredel li- 
velkx 
Nella funziobe d'inclinometro, la forma ci- 
lindrica del barattolo offre diversi vantag- 
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gi. II componente fondamentale del com- 
plesso e un pendolo che reagisce a qualun- 
que movimento del barattolo oscillando e 
chiudendo un contatto. Come si vede nello 
schema a blocchi, il circuito e molto sem- 
plice. II pendolo da il trigger ad un multivi- 
bratore monostabile, che a sua volla mette 
in funzione un multivibratore astabile che 
eroga un segnale audio. 
Non appena il pendolo locca il dado che 
forma I'anello di contatto (vedi il circuito 
elettrico e la figura 3), il condensatoreelet- 
trolilico posto all'ingresso del circuito si 
carica rapidamente tramite R2. II transi- 
stor Tl, in tal modo conduce ed atliva il 
trigger di Schmitt formato da T2 e T3; tale 
trigger attiva I'oscillatore (formato da T5 e 
T6) tramite il transistor T4. 
Anche se il pendolo non rimane a lungo a 
contatto con I'anello, il condensalore elet- 
trolitico C1. si scarica con una certa lentez- 
za sulia giunzione base-emettitoredel Tl. e 
solo quando la tensione ai capi di questo 
elemento raggiunge il valore di 0,7V awie- 
ne I'interdizione di tale elemento che bloc- 
ca il lavoro del multivibratore tramite il 
trigger di Schmitt ed il T4. Cio significa, 
che I'oscillalore continua a produrre un 
nolevole fracasso per almeno cinque se- 
condi dopo che il barattolo e "stabilizza- 
to". Se si vuole ottenere una durata di 
azionamento maggiore, la R2 puo essere 
diminuita, o il Cl puo avere una capacita 
piii grande. 
La "sensibilita" del complesso dipende dal 
diametro dell'anello di contatto, e dalla di- 
stanza del peso del pendolo. Piu piccolo e 

I'anello di contatto, piu "alto" il peso, e 
maggiore risultera la sensibilita alle scosse. 
11 circuito ha un funzionamento precisissi- 
mo, una corrente di riposo trascurabile ed 
e economico, come costi di realizzazione. 
Adeguatamente cammuffato, puo service 
come antifurto. 
Si puo ottenere di piu da un barattolo di 
birra che fischia? 14 
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Notoriamente, la banda che suona con degli slrani strumenti in parte 
ricavati da bidoni e fusti ha una parte preminente nella musica 
Caraibica. Uno di quest! stranissimi strumenti e la "marimba" un, per 
cosi dire, tamburo-di-ferro che ha la superficie superiore dalle 
dimensioni caratterizzate. II suono di tale esotico "arnese" musicale, 
e a mezza via tra il tamburo e lo xilofono. L originale e spesso 
costituito da un fusto da un quintale di petrolic. 

La marimba 

W. Frdse 

Anche se i barattoli di birra, in un cerlo 
senso, sono meccanicamenle realizzati nel- 
la stessa maniera dei fusti da un quintale di 
petrolio, non si puo pretendere cheabbia- 
no proprio la medesima sonorila. Logica- 
mente, le misure fisiche giocano il loro 
buon ruolo (anche se un fusto da cjnquan- 
la litri di birra potrebbe rappresenlare un 
soslituto almeno degno di qualche consi- 
derazione), ma in queslo arlicolo, le misu- 
re dei barattoli e dei fusti contano poco., 
perche Teleitronica compensa ogni defi- 
cienza di spazio. II sistema di percussione 
resta immutato; s'impiega sempre un ba- 
stoncello. Nel nostro caso, pero, il baston- 
cino e munilo di un magnete fissato sulla 

puma. Nella parte superiore del barattolo 
e situate un contatlo per relais "reed" che 
controlla I'inizio del suono prodolto dal sir 
sterna eleltronico sistemato aH'interno. 
Ogni barattolo. ovviamentee "attrezzato" 
dal punlo di vista eleltronico per produrre 
un timbro unico. cosicche. se s'impiegano 
piu contenitori, si pub mettere in opera 
una sezione ritmica di marimbe al comple- 
te. Siccome si possono impiegare dei ba- 
rattoli che abbiano qualunque ingombro. 
e possibile eseguire una serie di prove che 
conduca ai migliori risultati, che corri- 
spondono poi a quelli piu "naturali" come 
suono. Come si vede nella figura 1. anche 
se si realizzaun buon numerodi questi, per 
cosi dire, strumenti a percussione, non si 
va incontro ad un costo troppo elevato 
perche il sistema eleltronico e molto sem- 

N1...N4=IC1 = 4011 

e- 

C 1 

_ 

0 ?W 

n :■ 22n s 
N2 

N -1 BC107 

* 

Figura 2. La reallzzazione della marimba e piultosto elemenlare. 

Figura 1. Oiflicilmente II circuito della marimba potrebbe essere piii semplice. ed II costo complessivo e 
bassissimo. 

plice. Una volta realizzato il prime dispo- 
sitive con successo, volendo proseguire, e 
sempre possibile dire agli ospiti, cosi come 
per caso "Ho appena aggiunto delle altre 
marimbe al mio complesso. le vuoi senti- 
re?" 
Dal punlo di vista eleltronico. s'impiega il 
CMOS 4011, un IC che comprende quat- 
tro gates NAND, due delle quali (N1 ed 
N2) formano un multivibratore astabile 
che genera il timbro. 
Le altre due gates (N3 ed N4) servono per 
erogare la corretta intensita di base al tran- 
sistor Tl. che a sua volta. pilota diretta- 
mente I'altoparlante. 
Vi e da considerate che raltoparlante, con 
il barattolo, formano una cavita risonante. 
e proprio in tal modo si produce il caratte- 
ristico suono della marimba e proprio per 
questa ragione suggeriamo diverse prove 
con varie latte. 
La costante RC del multivibratore astabile 
determina il timbro dello "strumento" e se 
si utilizzano i valori a schema (C = 22 n. R 
= lOOk) la frequenza relativa sara all'incir- 
ca 150 Hz. Se si sostituisce al valore fisso 
resistivo di 100k un trimmer potenziome- 
trico, dal valore analogo, sara possibile re- 
golare il timbro per la massima naturalez- 
za su diverse ottave. 
L'assorbimento dalla pila e molto mode- 
sto, considerato che il "reed" rimanechiu- 
so per brevi periodi di tempo. In altre pa- 
role, la vita della pila dipende in pratica da 
quanto spesso si percuote la marimba. 
Probabilmente, i vicini diranno che un pic- 
colo concerto per ogni nolle, ma breve, e 
piii che sufficiente. H 
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11 mnltigioco 

Trattiamo di un barattolo 
talmente versatile, che permette 
non solo di divertirsi con vari 
giochi, ma d'essere impiegato 
persino come timer per la cottura 
delle uova sode. Tuttocio si 
realizza con una serie di 
interrutlori e quel minimo di 
circuiteria elettronica che serve 
per programmare variamente un 
semplice display dalle luci 
circolanti. II complesso 
comprende anche un piccolo 
settore audio, che genera effetti 
sonori, e che serve per arricchire 
ogni gioco con una dimensione 
in piu. 
Tutto il sistema circuitale 
necessario puo essere 
"compresso" su di una piccola 
basetta stampata che rientra in 
un comune barattolo, secondo il 
tema di questo numero della 
Rivista. 

R. De Boer 

Aggiungendo nove inlerruttori assortili ed 
un potenziometro a un circuilo basilare, si 
otlengono tante variazioni da potergioca- 
re in almeno sei modi diversi: a dadi, a te- 
sta e croce. a due tipi di "scala" (contro un 
avversario, o contro una sorta di circuito 
"computer" compreso) cd a due tipi di tiro 
al piattello. Come si vede nel circuito di fi- 
gura 1, il cuore del complesso e una serie di 
dieci lucine che "scorrono" in fila; I'lCl 
serve come generatore di clock per il con- 
tatore IC2 che divide per dieci e conlrolla 
dieci LED direttamente. II resto del circui- 
to consiste di due flip-flop realizzali trami- 
te N1 ed N2. da un oscillalore che impiega 
N4 eda uno stadio amplificatore per Palto- 
parlantc, T2. 
Per descrivere il funzionamento completo 
del circuito. la miglior cosa e esaminare se- 
paratamente ciascun gioco. 

Dado elettronico 

Per poter giocare a dadi. il commutatore 
rolante, S3, va posto sul 6, S2 deve essere 
chiuso. S4 deve essere posto su "reset" S5 
deve essere lasciato aperto, S8 deve essere 
nella posizione "a", ed il potenziometro 
PI deve essere regolato per ottenere una 
frequenza d'uscita di 20 30 Hz. 
A questo punto, se si chiude brevemente lo 
SI. il dado inizia a rotolare. Dopo un pe- 
riodo previsto di rotolamento regolabile 
tramite P2, il risultato appare in forma 
d'illuminazione di uno dei primi sei LED 
(DIO .. DI5). 

II (unzionamento 

Siccome il commutatore rotante S3 e nella 
posizione 6, il contatore sari sempre reset- 
tato tutte le volte che tale numero e rag- 
giunto (tramite T3 ed S4). Di conseguenza, 
in base al segnaledi clock, riC2conta traO 
e 5- 
Quando si chiude SI. il condensatore C1 si 
carica rapidamente attraverso la Rl. II 
transistor T! inizia a condurre, ed attiva il 
generatore di clock Id. In tal modo il da- 
do inizia a "rotolare" (in effetti, e rappre- 
sentato da sei luci mobili), ad una velocita 
impostata dal valore del PL Quando lo SI 
e lasciato andare, il condensatore C1 inizia 
a scaricarsi gradualmente tramite P2 e R5. 
Come conseguenza, si ha che il T1 inizia 
lentamente ad interdirsi ed il "rotolamen- 
to" del dado si fa piu lento sino a fermarsi. 
11 periodo di tempo complessivoestabililo 
dalla regolazione del P2- II rotolamento 
del dado e reso udibile inviando gli impulsi 
di clock generati dall'ICl airaltoparlante, 
tramite il diodo D26 che serve come inter- 
faccia. 

Testa o croce 

Ora che si e visto come funziona il dado 
elettronico, questo gioco sara molto facile 
da comprendere. II funzionamento e vir- 
tualmenle idenlico. L'unicadifferenza rea- 
le, e che S3, in questo caso e portato sul 
"2". In tal modo, logicamente il contatore 

non puo che far giungere il conteggio a due 
e si possono illuminare solo due LED: 

D10 per "testa" e DI 1 per "croce"; o vice- 
versa come si vuol stabilire. 

Gioco della scala (1) 

Per quest'altro gioco, e necessario regolare 
in modo un po diverse gli interrutlori: S2 
ed S5 vanno post! su "off'. S3 sul "9", S4 
nella posizione "b" (stop) ed S8 nella posi- 
zione "a". II potenziometro PI deve essere 
regolato in modo da ottenere una frequen- 
za di circa I Hz. 
Durante questo gioco, i due panecipanti, 
alternativameme, "salgono" uno, due o 
ire pioli della scala (la scala e rappresenta- 
ta dalla fila di LED). Cio e ottenuto tenen- 
do chiuso SI sino a che i LED indicano il 
numero dei pioli "saliti" dal giocatore (il 
numero relative deve essere dichiarato dal 
giocatore primadi premere SI). IIgiocato- 
re che riesce a far accendere Pultimo LED 
e quelloche vince, ed e proclamato vincito- 
re da una specie di starnazzamento che 
giunge dairaltoparlante. 

II funzionamento 

S'impiega sempre la fila di luci, ma stavol- 
ta. la sequenza d'illuminazione e piii lenta. 
L'inlerruttore SI da inizio al funziona- 
mento deH'oscillatore e provoca I'accen- 
sione in sequenza dei LED. Quando I'usci- 
ta 9 deiriC2 giunge allo stato logico alto, 
s'illumina I'ultimo LED della fila e, trami- 
te S3, il T3 ed S4, il segnale di clock porta 
allo stato alto I'ingresso del contatore. In 
tal modo il conteggio si ferma. Al tempo 
slesso, Poscillatore formato da N4 e abili- 
tato tramite il D28. L'uscita di tale oscilla- 
lore e resa udibile tramite D27 e lo stadio 
finale amplificato T2. L'inlerruttore S9 
serve per resetlare tutto il funzionamento 
del circuito. 

Gioco della scala (2) 

Si tratla vinualmente dello stesso gioco 
descritto in precedenza, ma in questo caso. 
Pavversario non e piii un altro giocatore. 
bensi un settore circuitale che possiamo 
definite "computer". 
Quando e il turno di gioco del "compu- 
ter", S8 sara completamente sulla posizio- 
ne "b" per alcuni secondi, ed in tal modo il 
sistema elettronico esprimera la propria 
"opinione", nel senso che fara la propria 
mossa. Si illumineranno dei LED, da uno 
a tre. per indicate se il "computer" vuol sa- 
lire uno, due o ire scalini. Riportando S8 
nella posizione "a", rinlerruttore SI sara 
impiegato per mettere in pratica la puntata 
del "computer". Subito dopo tocca al gio- 
catore umano. 
Anche se il "computer" non parla, la sua 
circuiteria e studiata in modo tale da ren- 
derlo un avversario ben arduo da battere! 
Si puo essere sicuri di poter vincere (cosi 
come in ogni altro gioco) solo se si ha in 
animo I'idea d'imbrogliare un po il sistema 
elettronico! 

It funzionamento 

I diodi DI .. D9, assieme ad S8, realizzano 
il "computer". Quando S8 e portato su 
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Figura 1. Clrcuilo elellrlco complete del mulli-gioco. In pralica, II sellore piu Importanle e II generalore dl luce "scorreyole" coslltullo dall'ld e dall'IC2. 

"b", si accende uno dei LED, o Dll, o 
D12 o D13 indicando che il computer vuo- 
le salire uno, due, o tre pioli della scala, ri- 
spettivamente. In questa posizione, trami- 
te S8, la "scala" di LED e spenta per evita- 
re ogni possibile confusione. 

Tiro al piattello (1) 

Anche per impiegare questa possibilita di 
gioco, gli interrultori devono essere predi- 
sposti adeguatamenle. Questa volta, SI sa- 
ra portalo su "on", S3 su zero, S5 su "off 
ed S8 nella posizione "a". La velocita del 
gioco pud essere regolata tramite PI come 
si vuole (tra circa 3 Hz e 30 Hz). 
Lo scopo del gioco e "colpire" la luce che 
scorre da sinistra verso deslra sulla fila di 
LED, Quando si accende il seslo LED del- 
la fila (Dl5) si devono premere o S6 o S7 
mollo rapidamente. Se uno dei due pulsan- 
ti e premuto con la giusta corrispondenza 
temporale, si ode un ronzio nell'altopar- 
lante ed il bersaglio rimane stazionario per 
un istante, dopodiche riprende a scorrere. 

II funzlonamento 

Premendo il pulsante S6, o il pulsante S7, 
si da luogo ad un impulso che pero non 
sortisce, alcun effetto pralico, se I'uscita 5 
(terminale 1) dell'IC2 e al livello logico 
basso. Se la conlrario il terminale detto e al 
livello logico alto, Pimpulso puo passare. 
In tal caso, I'uscita di Ml, oppure di N2 (in 
relazione a quale dei due pulsanti e premu- 

to, S6 oppure S7) va allo stalo basso per 
circa un secondo e mezzo o due secondi (il 
tempo e determinate dal sistema C5/R10e 
da C6/R11). Durante questo periodo, il 
generatore di clock e inibito tramite D22 
oppure D23, cosicche il "bersaglio" si fer- 
ma. 
Se I'uscita di NI va allo stato basso, I'usci- 
ta di N3 va a quello alto per circa mezzo se- 
condo (il tempo e determinato da C8/R4). 
Se, al contrario, e I'uscita di N2 che va allo 
stato basso, la durata dell'impulso all'usci- 
ta di N3 e mantenuta eguale per circa un 
secondo tramite C9 ed R18. In ambedue i 
casi, 1'oscillatore (N4) indica il colpo cen- 
trato con un impulso ronzante, piii corto 
se si e premuto S6 e piii lungo se si e premu- 
to S7. 

Tiro al piattello (2) 

Di nuovo, il bersaglio e la luce che si muo- 
ve da sinistra verso deslra sul display, ma 
stavolta il gioco e previsto per due avversa- 
ri. In tal modo ci si diverle molto di piu. 
1 due contendenti hanno a disposizione un 
pulsante per ciascuno, o S6 o S7. II punlo, 
e vedere chi riesce a "tirare" e colpire per 
primo. II risultato e espresso incontestabil- 
mente dalla durata del ronzio, minore o 
maggiore, come e stato detto in preceden- 
za (nota; i pulsanti devono essere rilasciati 
immediatamente, dopo I'azionamenlo, 
perche nel caso conlrario non vi pud essere 
una differenza nettamente awertibile tra 

la lunghezza dei ronzii prodotti dall'azio- 
namento di S6 e di S7). 

II funzlonamento 

II flip-flop N1/N2, toglie ogni dubbio in 
relazione a quale giocatore ha avuto la rea- 
zione piu pronta. Non appena si preme 
uno dei due pulsanti, I'uscita di N1 o di N2 
va allo stalo basso ed inibisce I'altro gate. 
Di conseguenza, I'altro giocatore, che "li- 
ra" per secondo non provoca alcuna varia- 
zione negli stati del circuito. Se tutli e due i 
giocatori sbagliano, "tirando" o troppo 
presto o troppo lardi, la luce-bersaglio 
semplicemente continua a scorrere. 

Temporizzatore per la cottura 
delle uova 

Come e stato detto in precedenza, questo 
multi-gioco puo essere impiegato in alter- 
naliva come timer per la cottura delle 
uova. Per quest'applicazione, gli interrut- 
tori SI ed S5 vanno portati su "on", S2 su 
"off, S4 su "b" (stop), S8 su "a" ed infine, 
S3 e PI saranno regolali come si richiede 
per la funzione. 
Questo temporizzatore molto particolare 
per la cottura delle uova, impiega ancora 
una volta la fila di luci che scorre (il lettore 
si attendeva qualcosa di diverse?), ma sta- 
volta, il funzionamento e super-rallentato; 
la frequenza dei successivi scatti e bassissi- 
ma. Si potrebbe dire che la luce e "stri- 
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Figura 2. Considerato che la baselta slampala ha dimensioni mlnuscole, e che occorrono perd molli inlerrutlori e conlrolli van. si pup seriamenle considerare 
I'lmpiego dl una scalola da sardine, come involucro, al posto del barallolo da birra. 

Elenco del component! 

•Resistenze 
R1,R7,R8= 10k 
R2,R15 = 8k2 
R3.R22 = 100 k 
R4,R6,R17.R18,R24 = 1 M 
R5,R19 = 1 k 
R9 = 1k5 
RIO.Rll = 1M5 
R12 = 150 17 
R13,R14 = 15 k 
R16 = 150k 
R20,R21 .R23 = 12 k 
PI = 470 k polenziometro 
P2 = 470 k trimmer 

Condensalorl: 
C1 = 22 p/16 V 
C2 = 220 p/16 V 
C3 = 4m7/16 V lanlallo 
C4 = 47 n 
C5,C6,C7 = 270 n 

C7 = 150 n 
C8 = 92 n 
C10 = 22n 
C11 = lOn 
C12 = 10 m/16 V tantalio 

Semicondutlorl 
T1,T3 = TUN 
T2 = BC 510 
Dl . . . D9, D20 . . . D28 = DUS 
D10 . . . D19 = LED rossi 
IC1=555 
IC2 = 4017 6 
IC3 = 4093 

Varie: 
S1,S2,S5,S9 = SPST interruttorl unipolar! 
53 = commulalore rolanle 1 via 10 posizloni 
54 = SPOT devlatore 
S6,S7 = pulsanle 
S8 = devlatore a 4 vie 
LS = altoparlanle da 812/0.2 W 

scianle"!! Quando si chiude S5, nel circui- 
to chc delennina la frequenza pane del 
clock, interviene il condensatore C2cheha 
una capacila molto anipia. In base a come 
e regolalo il PI. in lal modo e possibile ol- 
tenere un ritardo, nello scorrimento della 
luce da una posizione alia successiva, che 
varia da un secondo e mezzo ad ottanla,se- 

cond!. Per un tinier che serve a stabilire il 
tempo di cottura delle uova, la segnalazio- 
ne acuslica e vcramente un complemento 
ideale. Se, per esempio, il PI e rcgolato in 
modo tale da ottenere un impulso ogni 
trenta secondi, ed S3 e posto su "6", si ha 
una indicazione acustica di cottura avve- 
nuta che scaturisce dopo 3 minuti (6 x 30 

secondi). In lal modo si pud impostare 
ogni allra temporizzazione ... ragionevol- 
mente, come ben s'intende!! 

La realizzazione 

Non riporliamo alcun disegno costruttivo 
di assemblaggio generale. per questo parti- 
cola re progetto. masiamocerticheiletlori 
non incontreranno comunque degli impe- 
dimenti. 
Al contrario della maggioranzadei proget- 
ti prescntati in questo numero, per I'as- 
scmblaggio serve ben poca csperienza in 
fatto di meccanica. La miglior posizione 
per il montaggio dell'altoparlante e sulla 
base del barattolo. 1 dieci led possonoesse- 
re affacciati lateralmente formando una ft- 
la ben allineata, in modo da poter effettua- 
re la letlura diretta. In alternativa, e sem- 
pre possibile montarli nella pane superiore 
del baratlolo-involucro, sotto ad una fine- 
st ra a forma di disco in perspex. 
Tutti gli interrultori.cosi come il polenzio- 
metro PI cdilcommutaloreS3,devonoes- 
sere bene accessibili daU'esterno. II com- 
plesso elettronico non causa soverchi pro- 
blemi, visto che per I'intero sistema e stato 
progettato un apposito circuito stampato 
(vedi la figura 2). Tale basetta, e gia abba- 
stanza compatta per poter essere collocata 
in un barattolo normale. L'alimentazione 
puo essere ricavata da una normale pila da 
9 V. Anche se lo stampato ha gia dimensio- 
ni assai modeste. volendo, puo essere an- 
cora rimpicciolilo. 
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II barattolo 

mobile 

Anche se questo progetto non ha molte applicazioni pratiche, di tipo 
utilitaristico, e interessante e divertente. II circuito e una specie di 
piccola presa in giro (molto piccola!) nei confront! della serissima e 
spesso sorprendente scienza della cibernetica e della robotica. 
Questo (quasi) cibernetico barattolo rotola avanti e indietro allorche 
si battono le mani. L'unica necessity per ottenere il funzionamento, e 
che il battito di mani deve essere abbastanza forte per essere "udito" 
dal sistema elettronico contenuto nel barattolo. Siccome tutto il 
gruppo motore ed il relativo "cervello" sono nascosti neH'involucro, 
quindi invisibili, gli amici di chi realizza il "robottino", saranno 
alquanto sorpresi dal funzionamento. 

R. Wenzelburger Chi non sarebbc sorprcso dal vedere un 
barattolo che si muove? Lo schema elettri- 
co del sistema che fa rotolare il barattolo 
appare nella figura 1. L'onda sonoragene- 
rata dal battito di mani, e rivelata da un 
microfono a cristailo, il segnale relativo e 
amplificato sino a 10.000 volte dai gates 
concatenati N6, ed Nl .. N3. II guadagno 
del primo stadio amplificatore pud essere 

regolato tramite il PI. La sezione amplifi- 
catrice utilizza tutle gates CMOS -si tratta 
di un'applicazione poco nota - ed in tal 
modo si ha il vantaggio che un solo 1C 
comprende quasi tutto il sistema, mentre 
la tecnologia CMOS assicura che il consu- 
mo sia ridotto al minimo. 
Dopo 1'amplificazione, il segnale e rettifi- 
cato dal DI e sagomato da N7. 
Gli impulsi che risultano servono per quat- 
tro impieghi simultanei: il flip-flop FFI e 
resettato, quindi il transistor T5 giunge al- 
ia conduzione tramite N10. Gli emettitori 
dei T3 e T4. in tal modo sono collegali ef- 
fettivamente alia massa. Unsecondobatti- 
to di mani. non ha piii cffetto in relazione 
al funzionamento dello FF1. a questo pun- 
to. 
L'uscita del flip-flop FF2. al contrario, 
cambia di stato ad ogni comando via batti- 
mano. 
Questo secondo flip-flop determina il sen- 
se di rotazione del motore, M. II cambio 
nel senso di rotazione, eollenuto tramite il 
ponle di transistori che comprende Tl .. 
T4- 
Quando l'uscita Q dello FF2 e allo stato 
logico basso, il transistor T3 conduce, ed il 
transistor T2 risulla interdetto (in am be- 
due i casi, tramite N9). Analogamente. 
quando l'uscita Q di tale flip-flop va allo 
stato logico alto, nello stesso momento si 
ha la commutazione del Tl nella condu- 
zione, e del T4 nell'interdizione (stavoltail 
cambio di stato avviene tramite N8). Cio 
significa che la corrente del motore, circola 
attraverso Tl. T3 e T5. Quando l'uscita 
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Figura 1. II circuito elellrlco del "baratlolo mobile" comprende due detlagli Interessanli: ramplilicatore (analoglco) che Impiega componenll digilali ed il ponte a 
transistori che slabilisce II senso dl rotazione del motore. 
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dello FF2 cambia di stato, passano nella 
conduzione i Iransislori T2 e T4 (nonchc 
T5, logicamente) e la corrente che circola 
nel motore, assume la direzione inversa. 
II multivibratore monoslabile che impiega 
N4 ed N5 riceve a sua volta I'impulso di 
trigger tramite N7. Tale monostabile loglie 
il reset del conlalore, ICl, per la durata di 
circa Ire secondi. Se duranie questo perio- 
do quattro battili di mani raggiungono 
I'ingresso di clock dellTCl, I'uscita Q4 del 
conlalore va allo stato alto, tramite FF1 ed 
NIC. ed il transistor T5 risulta interdetto. 
In allre parole, dopo quattro battiti di ma- 
ni in fila, il barattolo si ferma del tutlo. In- 
fine. il sislema C9/R12, costituisce un "re- 
set deH'alimentazione" che assicura che 
non circoli corrente nel motore non appe- 
na si alimenta il circuito. Analogamente. 
CIO ed R18 resettano il contatore (ICl) 
sempre quando si da tensione all'inizio. 

Struttura meccanica 

II circuito del "barattolo mobile" pub es- 
sere realizzato su due circuili stampati ro- 
tondi che abbiano il medesimo diametro 
del contenitore. E necessario segare il ba- 
rattolo in due parti (si veda I'articolo sul- 
I'apertura dei barattoli). La figura 2 mo- 
stra la realizzazione meccanica. 
La pila da 9V deve essere fissata sul coper- 
chio del barattolo (ad esempio tramite na- 
stro doppio adesivo). II microfono sara 
montato accanto, nell'apertura ricavata 
dallo strappo della levelta ad anello. I due 
circuiti stampati, saranno fissati alle pareti 
del barattolo "inferiore". II motorinoeiel- 
trico (da 6.. 9V) sara bene ancorato nell'al- 
tra meta del barattolo. AH'asse del motore 
sara applicalo un disco pesato. 
Tale disco pesato e I'unico componente un 
pb speciale richiesto, ed e anche il piii noio- 
so da realizzare, sempreche non si abbia 

gia qualcosa di simile risultalo dalla demo- 
lizione di altri apparati elellromeccanici, 
conservalo nella scatola dei pezzi riutiliz- 
zabili. Due parole di spiegazione, su tale 
disco, non saranno di Iroppo. 
Partendo ex-nuovo, il disco sara segato da 
un pezzo di plastica ramata, o di perpex o 
di altro matehale analogo. II diametro del 
disco deve essere inferiore di un centimetro 
rispetto a quello del barattolo. A1 centro si 
pratichera un foro per far penetrare I'albe- 
ro del motore (che deve passarvi a forza ). 
sul pcrimetro esterno del disco si pratiche- 
ranno quattro fori gcometricamcnle oppo- 
sti (si pensi ai punli cardinali di una nor- 
male bussola). 
Quesli fori servono come punli di ancorag- 
gio per quattro pesi, che si vedono nella fi- 
gura). 
Gli ultimi detti, possono essere cosliluiti 
da grossi dadi lenuti fermi da bulloni. L'in- 
tero complesso deve avere un peso di 100 
... 200 grammi e deve essere il piu bilancia- 
to che sia possibile. Per I'equilibratura pub 
essere necessaria un bel pb di pazienza e di 
esperimcnti. In taluni casi, pub essere ne- 
cessario montare dei piccoii contrappesi 
vicini all'orlo o sulla base del barattolo, 
durante Passemblaggio finale. L'interrut- 
tore SI e un modello miniatura montato 
sul fondo. In alternativa si pub .impiegare 
un interruttore al mercuric che alimenli il 
circuito quando si poneorizzontale il com- 
plesso. 
Pub essere una buona idea provare il fun- 
zionamento complete del "barattolo mo- 
bile" prima di riunire assieme le due sezio- 
ni dell'involucro; i due tronconi saranno 
fissati come e stato dello neH'articolo rela- 
tive alia lavorazione dei barattoli. Se il tut- 
to funziona come previsto, si potranno 
meravigliare i conoscenti mostrando loro 
un barattolo di birra che si accosta ad un 
baltito di mani, o se ne va con un altro. 
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II barattolo 

fraeassone 

L. Van Ginderen 

II numerodiapplicazioni possibili peri cir- 
cuili che generano dei rumori e astronomi- 
co. impossibile da elencare. Cib si attaglia 
perfettamente al circuito che ora descrive- 
remo. Anche se non si tratta di uno schema 
assolutamente nuovo, si tratta pur sempre 
di un generatore "di fracasso" che una vol- 
ta azionato e poi spenlo. fa fischiare le 
orecchie per un bel pb. 
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Figura 2. La realizzazione meccanica del "'barattolo semovenle" e mollo semplice. II disco contrappesa- 
to (si veda II testo) deve essere bllanclato con la masslma cura. 

Figura 1. L'ICI genera un segnale acustico che e 
modulato In Irequenza dall'IC2. 

II circuito consiste di alcuni componenti 
che possono dar luogo al suono della sire- 
na "tipo Kojak" o ad altri rumori del gene- 
re. La maggior pane dei compiti sono as- 
solti da due IC del tipo "555" (timers). II 
primo (ICl). genera un segnale audio dalla 
frequenza che pub essere regolata tramite 
il potenziometro PL L'uscita di questo ti- 
mer. che funziona in pratica come multivi- 
bratore astabile, pilota per via diretta Fal- 
toparlante. 
Tuttavia, I'altoparlante non emette solo 
un ululalo dal limbro costante, perche 
1TCI e modulato da un segnale a denti di 
sega. e frequenza bassa, che e generate dal- 
nC2. La frequenza di quest'ultimo segna- 
le pub essere regolata tramite il P2. Come 
risultalo, il complesso genera un segnale 
ondulante che sembra proprio il suono di 
una sirena. come abbiamo premesso, il 
limbro pub essere regolato tramite il PI. ed 
il ritmo della modulazione pub essere ag- 
giustato tramite il P2. II circuito e molto 
compatto, comunque abbastanza per esse- 
re inserito in un barattolo assieme alle pro- 
prie pile ed alPaltoparlante. Si tratta di un 
progettino senza pretese, ma che pub avere 
buon successo se impiegato come avvisa- 
tore acustico per biciclette da bambini, per 
utenti di skateboard e simili. Pub essere 
anche interessante impiegare il dispositive 
come sirena antiscippo. 14 
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R. Wenzelburger 

II nostro genio nel baratlolo e estrema- 
mentc pigro. Preferisce starsene sdraialo, 
dentro al barattolo, in pieno relax, medi- 
tando. Permette solo al padrone di mettere 
diritto il barattolo, e se chiunque altro ci 
prova, con la sua forza magica fa cader di 
lato il contenilore. Ma da dove nascono 
questi "magici poteri"? Beh.diremochein 
pratica il genio non e poi tantostraordina- 
rio. ma corrisponde ad un sistema elettro- 
nico. 
Come funziona, tale circuito? Quando il 

iniziale, la fine dell'impulso tendente al po- 
sitivo che si ha all'uscita di N7 interdice il 
Tl. cosicche il tiristoreesottoposto ad una 
polarizzazione che ne produce I'innesco. 
Di conseguenza. il relais posto in serie al- 
I'anodo del tiristore (o S.C.R.), si attiva. 
ma visto che il C7 si scarica rapidamenle. 
tramile Pavvolgimento del relais, la cor- 
rente che attraversa il Thl cala molto in 
frctla ad un valore al di sotlo di quello mi- 
nimo di tenuta. In tal modo. il tiristore tor- 
na a riposo (s'interdice di nuovo) ed il re- 

II ^enio nel barattolo 

Quando un barattolo da birra 
non ne vuol sapere di starsene 
diritto, vi e molto di che 
congetturare. L'ostinata tendenza, 
pud persino essere attribuita ad 
un "genio" come quello contenuto 
nella lampada di Aladino, ma piu 
piccolo, e sfortunatamente meno 
miracoloso. Nella volonta di 
questo "genietto", vi e la 
preierenza per star sdraiato, ed il 
padrone non pub chiamarlo fuori 
per ordini diversi, a meno che non 
sia il costruttore di questo 
ingegnoso sistema elettronico. 

barattolo e posto in orizzontale. coricato, 
Pinterruttore al mercurio SI e apcrto. In 
tal modofvedi lafigura I). I'ingresso del si- 
stema ad anello formato da N3 ed N4 va ad 
un livello logico basso, e I'ingresso di N3 e 
mantenuto al livello a sua volta basso, tra- 
mite N4 ed R4. 
Se S! e chiuso, ponendo il barattolo dirit- 
to, verticale, I'uscita di NI passa al livello 
alto. Talc cambio di stalo non influenza il 
sistema ad anello, visto che DI e D2 risul- 
tano inversamente polarizzali. Ambedue 
gPingressi di N5. di conseguenza, sono allo 
stalo allo e la relativa uscila e bassa. In 
queste condizioni, il multivibralore mono- 
stabile formato da N6 ed N7 ricevc il trig- 
ger, e pona nella conduzione il transistor 
Tl. La lunghezza dell'impulso dalo dal 
monostabile. che pud essere regolato tra- 
mitc il PI, pud andare da 1 a3secondi.du- 
rante questo tempo, il condensatore C7 si 
carica tramite il Tl e la R7. Se a questo 
punto il monostabile ritorna nello stalo 

lais si apre. La ripetuta attivazione del re- 
lais. nel modo che abbiamo descrilto, cau- 
sa il movimento di un grosso pendolo che 
sposta il baricentro del baratlolo, ed a un 
certo punto il contenitore si ribalta in oriz- 
zontale: ecco qua; il genio ha colpito anco- 
ra! 
Sesi vuole far stare riltoil barattolo, senza 
che cada di fianco e sufficiente toccare il 
sensore S2. 
Cosi facendo, I'uscita di N3 scendeal livel- 
lo basso, ed il multivibralore non pud esse- 
re messo in funzione. II barattolo se ne sta 
perfettamente dritto, e sembra proprio che 
obbedisca ad un ordine. 

Come s'inscatola il genio 

Con riferimento all'articolo sull'apertura 
dei barattoli s'impiega un affilato coltello 
per (ogliere la lamiera di fondo del barat- 
lolo a circa I cm dall'orlo. Alienzione alle 
clila! 
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Flgura 1. II cervello artlliclale del "genio". 
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Figura 2. Per ben eseguire la realizzazione meccanica del barattolo "intelligente" serve un minimo di abi- 
lity manuale. II pendolo. a riposo, deve rlmanere in verticale. 

Non e il caso di far assaporare il sangue al 
genio, che poi poirebbe prenderci I'abitu- 
dine! 
La lamiera asportata, una volta inirodotto 
tutlo il complesso nel barattolo, sara nuo- 
vamente incollata al suo posto. Per essere 
certi che il baricentro sia il piii alto possibi- 
le (in allre parole che il barattolo cada fa- 
cilmente), la pila e bene che sia montata 
sotto il coperchio (con un tratto di nastro 
doppio adesivo. per esempio). Taledispo- 
sizione si scorge nella figura 2. 
II pendolo e mollo facile da realizzare. Si 
incollera o si rivettera aH'armatura mobile 
di un relais di recupero da 6V dalla buona 
potenza. un albero metallico, quindi alia 
cima deH'albero si fissera una sorta di mar- 
telletto di piombo. II pezzo di piombo che 
serve, pub essere acquistato da un qualun- 
que lattoniere; in alternativa si possono 
impiegare dei pesi da pesca. II peso del 
niarlelletlo dipende dalle dimensioni del 
baraltolo e deve essere stabilito in seguito 
ad una serie di prove. 
Logicamenle, il baricentro e anche in- 
fluenzato dai vari componenti che sono 
montaii sullo stampato (si veda la figura 
3). II condensatore C7, in particolare, e ab- 
bastanza ingombrante per trovare delle 
difficoltb di collocazione, sulla basetta, ed 
allora, in tal caso, lo si potra collocare nei 
pressi della pila. L'inteiTuttore a sfiora- 
mento S2, deve essere ben concepito. Uno 
dei sistemi per realizzarlo, e segare in due il 
barattolo, ed impiegare le due parti come 
sensori, visto che saranno isolate tramile 
10 spezzone di lubo plastico o il nastro ade- 
sivo che le riunisce (vedi la figura 2). Per i 
collegamenti, basteranno due punti di sal- 
datura airinterno. 
11 genio. e comunque un po mascalzoncel- 
lo, perche pub provocare ladistruzionedel 
sistema elettronico. con diverse violente 
cadute. Per evitare i maggiori rischi. pub 
essere una buona idea infilare sul baraltolo 

un paio di guarnizioni in gomma, che am- 
mortizzino le cadute piu rovinose. Per 
spiegare la loro presenza.si pub sempre di- 
re che si vogliono evitare dei colpi in testa 
allo spiritello contenuto nel baraltolo. E 
da notare che questocircuito funziona scn- 
za interruttore generale. La corrente di ri- 

poso del circuito e estremamente bassa. Vi 
e perb da considerare. che tale corrente di- 
pende da quella di perdita del T1, quindi, il 
transistore detto, deve essere un BC558 di 
prima scelta. acquistato presso un fornilo- 
re affidabile. In altre parole, come T1 non 
si deve impiegare un TUN! 

Elenco dei componenti 

Resislenze: 
R1 = 10k 
R2=6M8 
R3 = 1 M 
R4 =100 k 
R5 = 22 k 
R6 = 470 k 
R7 = 4k7 
R8 = 390 n 
R9 = 100 k 
Pi = 1 M trimmer 

Condensatori: 
C1 =100p 
C2.C3 = 100 n 
C4 = 3m3/10 V tanlalio 
C5 = 10m/10 V tanlalio 
C6 = 220 n 
C7 = 4700 M/10 V 

Semiconduttori; 
T1 = BC 558B 
DI . , . D3= DUS 
IC1 .IC2 = 4011 
Th = liristor (SCR) da 60V/2A 

g/ 

Sb. 
Sn, 

n 

mi 

* & 
* * 

n 

k 
HJJ 

8 
I 

E IS E 

Varie: 
Rel = relais da 6V Figura 3. Circuito stampato, lalo rame e lato parti, del "cervello arliticiale" 
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Cornamusa 

A. Kramer 

Uno strumento 

a fiato, elettronico 

Ecco qui I'equivalente elettronico 
dello strumento nazionale degli 
scozzesi: la cornamusa. 
Naturalmente, lo strumento e 
modificato in vari modi; impiega 
un contenitore leggero, 
simpatico a vedersi, facilmente 
portatile, null'altro che il classico 
baratlolo. Vi e un particolare che 
e rimasto immutato; si tratta del 
boccaglio nel quale si soffia. Gli 
scozzesi hanno sviluppato dei 
polmoni potentissimi, per 
suonare questo tipo di 
strumento, ed un buon fiato 
serve anche per la nostra 
elaborazione, per moderna che 
sia. 

Chiunque abbia provato a sotTiare nel boc- 
caglio di una cornamusa sa quali incredibi- 
li difficolta s'incontrano per produrre 
qualche suono che sia pure vagamenteac- 
cettabile. La cornamusa che descriviamo 
ha pretese alquanlo inferiori, ma per suo- 
narla occorrono pur sempre dei buoni pol- 
moni. Nel boccaglio e sistemata una resi- 
stenza NTC, che si scalda quando lo stru- 
mento e in azione. e raffreddata dal soffio, 
ed in lal modo crea un tipico "effetto- 
cornamusa". 

Lo schema elettrico 

La figura 1 mostrailcircuito elettrico della 
cornamusa elettronica. La prima pane del 
circuito, forma un VCO e non e, in effetti 
nulla di piu di un oscillatore convenziona- 
le, che utilizza il T1 come resistenza con- 
trollata dalla tensione. La tensione di con- 
trollo per il VCO e ricavata tramite un par- 
titore di tensione, il rapporto del quale e 
delerminato dal livello logico degli inveni- 
tori Nl .. N2. L'elevata impedenza d'in- 
gresso degli invertitori CMOS rende 
possibile impiegare dei comrolli a sfiora- 
mento. Se si tocca con il pollice la massa 
generale. e con un dito si tocca un conlat- 
to, la resistenza della pelle risulta inferiore 
alfimpedenza d'ingresso deirinvener, ed 
in tal modo I'uscitadel dettocambia di sta- 
lo. L'impedenza d'uscita e praticamente in 
parallelo alia R10, ed in tal modo la tensio- 
ne presente al punto di riunione del diviso- 
re R10/P1 + R14 aumenta e la frequenza 
del VCO cambia. 
E possibile combinare anche la manovra 

delle dita su piu tasti. per ottenere una 
buona variela di timbri ed effetti sonori. 
Volendo, si_possono scegliere dei valori di- 
versi per R9, Rl I .. RI3, vislo che le resi- 
stenze dette influenzano le note individua- 
li. Volendo effettuare una speciale "accor- 
datura", I'unico metodo che si puo sugge- 
rire e quello della seriedi tentativi. II PI re- 
gola il timbro complessivo. La resistenza 
NTC, posta in serie con la RI7. e montata 
nel boccaglio, e ledueformano unaltrodi- 
visore di tensione. La tensione che appare 
ai capi della NTC, e comparata tramite 
i'IC2 ad un valore fisso (regolabile tramite 
il P2). Quando non si soffia nello strumen- 
to. la tensione alfuscita deUTC2 decade, 
portando il collettore del T2 a zero. In lal 
modo, si blocca I'uscita deH'oscillatore. e 
com'e logico, I'altoparlanie non produce 
piu alcun suono. 
Quando si soffia. tutiavia. il valore della 
NTC varia. e la tensione presente al punto 
di unione tra RI7 ed R18 cala. Quando il 
valore diviene piii piccolo di quello presen- 
te all'ingresso non invertente deH'amplifi- 
catore operazionale, la tensione d'uscita di 
quest'ultimo sale verso i 9V. Come risulla- 
to, I'uscita deH'oscillatore giunge all'allo- 
parlante. Non appena lo strumento si raf- 
fredda. la tensione ai capi della NTC cala 
di nuovo, attenuando il suono. La sensibi- 
lita del circuito, volendo. puo esscre varia- 
ta tramite R22. 

L'involucro 

La figura 2 mostra il montaggio del circui- 
to nel baratlolo. II coperchio va segato via 
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Figura 1. Schema elettrico della cornamusa elettronica. 
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e si devono pralicare diversi fori sul fondo 
per far fuoriuscire i suoni generati dall'al- 
loparlante. Su di un lalo del baraltolo so- 
no posli i contalti a sfioramenlo, e dalla 
pane opposia e montato il comaito per il 
pollice. 1 sensori possono essere coslituili 
da punline da disegno. infiiate in gommini 
o simili. 
II circuito stanipato deH'apparecchio, lalo 
rame e lato parti, appare nella figura 3, Le 
misure sono sludiate in modo laic da con- 
senlire Pintroduzione nel baraltolo, esat- 
lamente. 
L'inlerrultore va montato nel coperchio 
tolto in precedenza, assieme ad una presa 
per un Jack standard. AI relative jack s'in- 
collera un pezzo di tubo plastico, dopo 
aver connesso agli attacchi la resistenza 
NTC. La figura 2 mostra i particolari del 
boccaglio realizzato in tal modo. 
E finalmente, vediamo come si suona lo 
strumento! 
Ovviamenle prima lo si accende con l'in- 
lerrultore generale. poi si piazzano le dila 
sui sensori ed il pollice sul conlattodi mas- 
sa. Sisoffiaquindi a pieni polmoni nel boc- 
caglio sino a che scaturisce un suono, che 
sara modulabile con i sensori. 
Sc dopo un po non accade nulla. sara bene 
ricordarsi che la sensibilita al soffio pub es- 
sere regolata tramiteil P2. Un ultimo con- 
siglio: per favore. non recatevi ad un con- 
corso per suonatori di cornamusa con que- 
sto strumento! u 
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Figura 2. II disegno moslra la reallzzazione pratlca dello strumento. e I'aspetto linale. I 
destra. e il boccaglio visto "in trasparenza". 

parlicolaresulla 

Elenco dei componenli 

Resistenze; 
R1,R3,R5,R7 = 10 M 
R2.R4.R6.R8.R15.R22 = 1 M 
R9 = 22 k 
R10 = 6k8 
R11.R12= 18k 
R13 = 8k2 
R14 = 2k2 
R16 = 15k 
R17 = 1k5 
R18 = 47 k 
R19 = 1k5 NTC 
R20,R21 = 4k7 
R23 = 3k3 
R24 = 5k6 
R25 = 820 £7 
PI ,P2 = 5 k trimmer 

Condensatori 
C1 = lOOn 
02 = 1 a/16 V 
C3 = 4M7/16 V 
04 = 100 a/16 V 

Semicondulton: 
T1,T2,T3= BC 547B 
D1 . . . D8= 1N4148 
D9 = diodo zener 5V6, 400 mW 
1C1 =■ 4049 
IC2 = 741 

Varie: 
SI = interruttore unipolare 
LS = alloparlante da 8 (2/0,2 W 
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Figura 3. Circuito stampato. lalo rame e lato parti, per lo schema di figura 1. 



3-52 — elektor marzo 1981 sempllce lelecomando ullrasonico 

Semplice telecomando 

ultrasonieo 

I sistemi per telecomando, hanno 
guadagnato un loro posto nella 
nostra vita di tutti i giorni, perche 
sono confortevoli e pratici da 
impiegare. Probabilmente, il piii 
conosciuto ed il piu diffusamente 
impiegato e il telecomando per 
televisore, ma logicamente, vi 
sono inhumerevoli allre 
possibilita di utilizzo. Elektor ha 
gia trattato il lema varie volte, in 
passato, ma le soluzioni pratiche 
sono infinite e la Redazione e 
lleta di presentare un'altra 
variazione sul tema, che sara 
particolarmente utile ai malati ed 
agli impediti fisicamente. 

F. Kasparec 

I trasmettitori per telecomando sono quasi 
sempre "adornali" da un gran numero di 
pulsanti ed interruttori, ed in tal modo, 
una certa percentuale d'errori di aziona- 
mento puo essere difficilmente evitata. 
L'alternativa che presenliamo. impiega un 
solo pulsanle. cosicche Tazionamenio non 
polrebbe essere piii sicuro e la facilita 
d'impiego estrema. Tuttocio che serve, e 
stabilire la giusta programmazione con il 
ricevitore corrispondente, e premere il bol- 
toncino. 

Si e scelto il funzionamento ullrasonico 
per due buone ragioni: 
1. II ministero delle Poste e Telecomuni- 

cazioni non vede di buon occhio i ra- 
diocomandi che funzionano a frequen- 
za elevaia. ed anzi. per I'impiego di tali 
sistemi serve un'apposita licenza. 

2. I sistemi assorbono una considerevole 
potenza o in alternativa abbisognano 
di elaborati sistemi ottici. 

II trasmettitore 

La figura I mostra il trasmettitore ultima- 
to. II contenitore e un semplice barattolo 
da birra o da bevande gassate analcooli- 
che, e reca lescritte "Source I.. Source IV" 
(come dire , Comando I .. Comando IV) 
stampigliate in senso longitudinale.che in- 
dicano lefunzioni possibili. Naturalmente, 
le indicazioni possono essere adeguateagli 
impieghi che si pensa di realizzare; ad 
esempio, possono essere trasformate in: 
(accensione del) lampadario. televisione, 
radioricevitore, riscaldatore. Se il trasmet- 
titore serve solo per il controllo di quattro 
sorgenti d'illuminazione. e possibile incor- 
porare nelle lampade il ben noto rcgolato- 
re automatico IC modello S 566B. Volen- 
do, il pulsante puo essere etichettato 
"PREMERE", e cio per le indicazioni. 
L'interno del trasmettitore per telecoman- 
do c assai "inzeppato". Oltre al pannello 
che sostiene tuite le parti del telecomando 
vero e proprio, vi e un codificatore ottico 
che sceglie tra i quattro comandi chedevo- 
no essere inviati. e naturalmente il trasdut- 
tore. 
L'intero circuito appare nella figura 2. 
II codificatore e formato da due accoppia- 
tori fotoelettrici (Dl/Tl e D2/T2)edal di- 
sco di controllo (vedi la figura 3). Nel siste- 
ma. s'impiegano due LED che fungono da 
sorgenti di luce, e come rivelatori, possono 

/ 
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>. 

/ 

Figura 1. Tullo II slslema Irasmlllenle puo essere introdolto In unnormale barattolo (anchese non rima- 
ne troppo spaziol). Le parti devono essere (Issale con la masslma cura, ad eccezlone, com e logico. del 
disco codificatore che deve essere libero di ruolare sul proprio asse. 
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Figura 2. Schema elellrico del semplice Irasmetlilore per lelecomando. Due lolorivelalori, assieme ad un disco codllicalore. selezionano il canale che deveesse- 
re impiegalo. 

servire due fotoiransistori qualunque. 
Potrebbc essere una buona idea quella 
d'impiegare dei folotransisiori "fatti in ca- 
sa", visto die i LED ed i sensori sono mol- 
10 accoslati. Tali "folotransisiori" si ol- 
tengono semplicenienteasponando la par- 
te superiore dell'involucro metallico di 
transistori di piccola potenza al silicio n-p- 
n; in lal modo la luce pud influire sulle 
giunzioni. 
11 disco codificalore e montato aH'interno 
del barallolo in modo da poter ruotare li- 
beramente tra i due accoppiatori fotoelei- 
trici, la posizione relativa determina quale 
dei fototransistor e eccilalo, o imerdelto.e 
se ambedue devono essere eccitati o inier- 
delli. 
L'informazione a due-bil ottcnuta, edeci- 
frata dalsusseguenle demultiplexer. Delto 
consiste dcgli invertilori N I .. N4 c dei ga- 
les N5 .. N8. 
L'informazione decodificata a due-bil at- 
traversa di seguito gli interruttori MOS SI 
.. S4, dei quali SI corrisponde alia posizio- 
ne A del disco codificalore. S2 alia posizio- 
ne B e via di seguito. 
La frequenza del multivibralore astabile 
realizzalo tramite IC4. c determinala dal 
condensatore C3 e dal valore di rcsistenza 
che appare tra i terminali 2e 3. In pralica, 
tale valore di resistenza dipende da quale 
degli interruttori. da SI a S4 e chiuso. Se, 
per esempio, si chiude SI, il valore combi- 
nato del PI e della R4 determina la fre- 
quenza di oscillazione. Siccome i valori 
slabiliti per i trimmer PI .. P4sono lutti di- 
versi. vi sono quattro valori differenti per 
la frequenza di modulazionedisponibili al- 
1'uscita dell'AMV (terminale II). 
II segnale all'uscita e portato all'jngresso 
di modulazione del circuito che impiega il 
timer 555 (1C5) tramite un fillro passa- 
basso. Tale timer e a sua volta collegato 
come multivibralore astabile. 

La frequenza ricavata dal secondo oscilla- 
tore e quindi modulata dal segnale che 
giunge dal primo. 11 segnale d'uscita risul- 
lante (che e modulato in frequenza) reperi- 
bile al terminale 3 dell'ICS. e portato al 
trasdultore ultrasonico tramite il T3 e I'av- 
volgimenlo L2. 
L'inlerrutiore generale dell'apparecchio 
(S5) ha due funzioni. Prima di tutto, natu- 
ralmente applica I'alimentazione al circui- 
to, ma al tempo stessoprovoca Pemissione 
del comando che serve. In tal modo. ga- 
rantiscc che I'apparecchio assorba corren- 
te solo quando si aziona il ricevitore lonta- 
no. Per quel che si riferisce al ricevitore, e 
possibile impiegare un qualunque circuito 
standard. In riferimcnto all'uso che s'in- 
tende metlere in pratica, e possibile modi- 
ficare i diversi seltori sussidiari del siste- 
ma. 

Alcuni altri dettagli 

II disco codificalore pud essere ritagliato 
da una soltile lastrina di perspexcon unse- 
ghetto da traforo. II diametro non sara 
maggiore di 5 centimetri. La pianta opaca 
alia luce, che si scorge in nero nella figura 
3. puo essere ricavata applicando alia su- 
perficie plastica del nastro autoadesivo op- 
portunamente intagliato. 
II disco codificalore deve essere montato 
tra iduefotorivelatori, in modo tale che sia 
ben libero di ruotare, e che provveda all'in- 
formazione a due-bil richiesta. Anche se il 
disco deve essere liberissimo di muoversi, 
non lo deve essere lanlo da poter ruotare se 
si gira il barattolo sul suo asse orizzontale. 
Per esser certi che cio non avvenga, il foro 
praticato in margine al disco deve servire 
per il montaggiodi un contrappeso. 11 peso 
manterra il disco in una sola posizione. 

3 

81062-3 

Figura 3. Dalo che le informazloni che si devono 
ricavare costituiscono una indicazione logica a 
due-bit. il disco codilicatore sari piuttosto sem- 
plice. 

mentre si ruota il barattolo, anzi dovra es- 
sere talc da far mantcnere la posizione fis- 
sata anche se il barattolo e girato molto 
bruscamcnte. Un contrappeso ulilizzabile 
pud essere realizzalo impiegando un bloc- 
chetto di stagno o piombo fissato con una 
vitc, un dado e alcune rondelle. Se si ruota 
il barattolo. in tali condizioni, il peso non 
deve mai giungere a toccare il circuito 
stampato! Quest'uliimo ed anche le pile, 
comunque, non devono essere fissali mec- 
canicamente con spiaggetle e simili, nel ba- 
rattolo. E molto meglio riempire il conte- 
nitore di pezzi di gomma spugna o di altri 
materiali analoghi. che possono essorbire 
cventuali urti. II disegno costrutlivo di fi- 
gura 1 pud dare una rispostaadaltre inter- 
rogazioni relative all'assemblaggio gene- 
rale del trasmeltilore. 
Per finire, una nolicina relativa alle scrilte 
esterne sul barallolo. Logicamcnte, e della 
massima importanza che ciascuna indica- 
zione corrisponda al comando precisato. 
Una volta che il trasmeltilore sia comple- 
to. ed il ricevitore pronto all'uso, e possibi- 
le eseguire il collaudo generale; si consideri 
la funzione che s'intende ottenere e si pre- 
ma il pulsanle. h 
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Olivo Miotto 

I "bongo" formano il cuore delle sezioni 
ritmiche impiegate dai complessi musicali 
che eseguono musica jazz, sudamericana, 
afro-cubana. Si Irattadiunaseriedilambu- 
relli (in genere quattro, oppure sei), dalle 
diverse dimensioni, che generano timbri 
piii o meno cupi: vi e infatli il "bongoalto", 
il "tom-tom", il "basso" e via di seguito. 
Per via elettronica. earcinoto.si puo imita- 
re alia perfezione il suono di qualunque 
strumento musicale, a fiato, a corda, a 
percussione, e presentiamo un complesso 
che ricostruisce in modo mollo fedele il 
rulliosuggcstivo prodotto da un complesso 
dei tamburelli detti. Naluralmentefpoteva 
mai non essere cosi?) i bongosonosostituiti 
da baratloli di birra vuoti che contengono 
ciascuno un generatore di segnale ma che, 
curioso a dirsi, vanno "suonati" in modo 
pressoche ... naturale. come dire, passan- 
dovi sopra le dita. anche se non si tratta di 
vera e propria percussione. 

deve essere elevato, non si devono impiega- 
re dei TUN!). Lapolarizzazioncperlabase 
del transistor e ricavata tramite la R1 che 
giunge dal collettore. a valle della RS.quin- 
di al tempo stesso genera unacontroreazio- 
ne in CC, che mantiene fisso il punto di 
lavoro dello stadio in relazione ai muta- 
menti della temperatura ambientale, ed 
una controreazione in CA che migliora la 
qualita del segnale. L'innesco che produce 
il suono, e ottenuto tramite il primo "T" 
formato da R2. R3. Cx, e dal secondo "T" 
che impiega C1, C2. R4 e PI. I duesistemi, 
che possono essere rassimilati a due flltri, 
uno passa-alto, e I'altro passa-basso colle- 
gali in parallelo, vanno direttamente dal- 
I'uscita all'ingresso deU'elemento attivo, e 
generano il giusto sfasamento che da luogo 
all'innesco. Come abbiamo visto, il segnale 
deve iniziare ad una notevole ampiezza, poi 
smorzarsi progressivamente sino all'azze- 
ramento. Un oscillatore a "doppio T". una 

Bongo elettronici 

La fantasia dei lettori che hanno 
partecipato al concorso dei 
"clrcuiti inscatolati", in molti casi 
si e dlretta verso gli strumenti 
musicali elettronici, come il lettore 
noter^ sfogllando questo numero. 
Tra i diversi sistemi che generano 
rltmi e melodie, presentiamo 
anche questo multiplo "bongo", 
che anche se non e del tutto 
originate, come circuiteria, e 
contraddlstinto da una curiosa e 
divertente esecuzione pratica. 

Elenco del componenll 

Resistenze; 

R1 rr 1,2 M 
R2, R3,R5, = 56k 
R4 = 10k 
R6 = 22 k 
R7 = 22k 
PI = 10 k trimmer polenziometrico lineare 

Condensalori: 

C1,C2=10n 
C3 = 39 n 
Cx = 10... 100 nF; vedi II testo 
C4 = 100 n 
C5 = 30p/16V 

Semiconduttori: 

T1 = BC108 

Varie: 

Bracciale (vedi la figura 5). 
Interruttore unipolare 
Pila da 9 V con relalivo cappuccio 
Due prese a jack per uscita e bracciale. 

Circuito elettrico 

II circuito elettrico appare nella figura 1. e 
come si vede, non si tratta altro che di un 
classico oscillatore del tipo "a doppio T". 
La naluralezza del suono ricavato, si deve 
proprio al tipo di funzionamento; difatli un 
tamburello suona perche in seguito alia 
leggera percussione manuale, la pelle tesa 
che lo chiude alia sommila oscilla elastica- 
mente compiendo diversi cicli alto-basso, 
chedivengono man manopiiilimitalisinoa 
cessare del tutto. II funzionamento dell'o- 
scillalore prescelto e analogo; produce un 
segnale a forma di sinusoide che si smorza 
gradualmente. L'elemento attivo, in cia- 
scun oscillatore, e un comune transistordel 
tipo BC108 (poiche il guadagno offerto 

volta innescato. continua a funzionare sino 
a che non si toglie I'alimentazione, e questo 
non e il tipo di funzionamento che serve. 
Per limitare la durata delsuono.ed ottenere 
lo smorzamento, s'impiega allora il trim- 
mer PI, che limita il guadagno e non per- 
mette all'in nesco di autosostenersi. 1 n prati- 
ca, regolando il valore di tale controllo, si 
ha un "sustain" piii o meno pronunciato, 
come dire una vibrazione che dura piii o 
meno a lungo. Ora, e da notare che il Cx 
determina il timbro del segnale che si rica- 
va. II valore relative puo andareda 10 nF a 
100 nF, e con la maggiore capacila si ha un 
timbro via via piu cupo. Poiche in genere i 
bongo che danno il suono piu profondo 
rimangono in attivita per piii tempo, pro- 
prio a causa della massa fisica e del maggior 
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Figura 1. circuito elettrico dl una coppla dl "generatore dl bongo" da Inlrodurre nel varl baratloli. 
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diamelro della pelle che si percuote, per la 
massima analogia, 11 circuito del tamburo 
che deve erogare il timbro piii profondo, 
oltre ad avere il massimo valore per 11 Cx. 
sara anche regolato per un "sustain" piu 
ampio. 
Per iniziare il ciclo di lavoro. e necessario 
unire tramite una resistenza ancheelevata i 
punti (I) e (2) del circuito. 
L'originalita del dispositive consiste ap- 
punto nel fatlo che tale unione avviene 
attraverso la resistenza della pelle della ma- 
no del suonatore; il punto (1) fa capo ad un 
braccialetto metallico serrato sul polso. 
mentre il punto (2) e a massa sul barattplo. 
Con il "locco", si avvia quindi foscillazio- 
ne. che dura sino a che non avviene I'aulo- 
spegnimento. 
II segnale e portalo all'uscita tramite R6 e 
C4. L'amplifkalore cheseguira deve essere 
molto fedele, e naturalmente, deve avere 
una eccellente risposta ai bassi. In merito 
alia potenza.consigliamola miglioremode- 
razione, per non incorrere nelle iredei vici- 
ni, che non e dettogradiscano dei prolunga- 
ti "concerti" di bongo, peggio ancora nelle 
ore serali e notturne! 

La realizzazione pratica 

Nella figura 2,si osserva una realizzazione 
pratica indicaliva non vincolanle, pero ra- 
zionale. Visto che la disposizione dei com- 
ponenti su ciascuna basetta non ecritica, il 

tipo di montaggio preferito non ha grande 
importanza. Naturalmente, ciascuna ba- 
setta dovra avere delle dimensioni abba- 
stanza conlenute per poter rientrare nel 
barattolo cui e destinata. 
Per il prototipo si e utilizzala una serie di 
basette "breadboard" gia foratee ramate, 
Dalo pero che i circuit! sono ripetitivi, 
conviene impiegare degli stampati, ed in 
base alia figura 1 si detcrmineranno le piste 
relative. Impiegando quattro "bongo" 
(nulla impedisce di portareilnumerocom- 
plessi vo a sei). preparate le basette. si proce- 
dera nel modoseguente. 
a) Le unita, rivisteesicuramentefunziona- 
li, saranno montate nei barattoli per mezzo 
di squadrelle metalliche, le quali oltre a 
servire da sostegno, porranno a massa sul 
barattolo il terminale (2). II fondo del ba- 
rattolo non deve essere assolutamente ma- 
nomesso, in quanto, essendo liscio fungera 
da "touch plate". AI contrario, la pane 
superiore sara tolta con un apriscatole.eda 
questa parle si infilera il complesso eleltro- 
nico. Prima di inserire le basette nei barat- 
toli, i punti lerminali X. Y e MASSA do- 
vranno essere munili di conduttori per il 
raccordo generale; tali connessioni, spor- 
geranno o dalla pane ex-superiore di ogni 
barattolo (che sara montalo capovolto) o 
da dei fori praticati lateralmcnte(vcdi Par- 
ticolo sull'apertura dei barattoli). 
b) A questo punto.il barallolos'intendegia 
collaudato. e regolato in base a quanto 
detto sopra in merito al Cx ed al PI. 

c) Tutti i barattoli "bongo" saranno ora 
montati su di un supporlo in legno (vedi la 
figura 2 o in altro materiale isolante, tipo 
plastica, dato che non vi deveesserecontat- 
to reciproco. Sul pannello fronlale, come si 
vede nella figura 2, saranno fissati: I'inter- 
rultore generale, la boccola dove va colle- 
galo lo spinotto del bracciale ed il jack di 
uscita complessivo, per tutti i "bongo". 
Sempre come si vede nella figura 2. la pila e 
gli altri (pochi) componenti passivi di disac- 
coppiamento saranno montati nei pressi. 
Effettuate tutte le interconnessioni tra i 
barattoli, le boccoleel'alimentazionegene- 
rale, il complesso potra essere soltoposto a 
collaudo. II risultato dovrebbe essere otti- 
mo, se si sono seguile le noslre istruzioni a 
proposito del Cx edella regolazione del PI. 
L'useita degli oscillatori. essendo di 0.5V 
da picco a picco, all'iniziodelPinnesco. puo 
essere porlata all'ingresso "AUX" di un 
qualunque amplificatore HI-FI anche ab- 
bastanza "sordo". 
Calzato il bracciale, toccando allernativa- 
mente il fondo dei barattoli, si dovra udire 
quel "Tip-tip-top-top-ti-li-ti-top" cheeti- 
pico per il ritmo cheaccompagna la Samba. 
Con un minimodi pratica, si potra scandire 
ogni tipo di "battuta" e prodursi negliasso- 
lo tipo "Mandrake Som". 
Questo articolo e anche particolarmente 
consigliato ai nostri lettori musicofili che 
facciano parte delle forze dell'ordine, visto 
che loro gia posseggono degli eccellenti 
"braccialetti" per i polsi. H 
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Figura 2. Prospello del complesso montalo e pronto all'uso. 
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Questo gioco deriva da un ciassico che e 
molto usato nei paesi nordici. Si effettua 
tra due avversari che hanno a disposizione 
dei secchielli d'acqua e delle palle. 
I secchielli (uno per ciascun giocatore) so- 
no sospesi in niodo lale che quando sono 
colpiii dalle palle si ribaltino lasciando de- 
fluire un po d'acqua. II primo giocatore 
che si Irova col proprio secchiello vuoto ha 
perso. Un vecchio, semplice gioco un po 
umido, specie se come si usa talvolta. cia- 
scun giocatore e costretto a rimaneresotto 
al proprio secchiello. L'autore ha rivisto 
questo tipo di contesa escludendo I'umidi- 
ta ed introducendo al suo poslo I'elettroni- 
ca. In questo caso, i secchielli sono sosti- 

con un peso, e quest'ultimo rappresenta il 
contatlo. 
L'altro contatlo dell'interruttore e forma- 
te dalla parete interna del barattolo. Nello 
schema si vede il barattolo munito di que- 
sta specie di pendolo disegnato in alto asi- 
nistra. Tutte le volte che il barattolo esbat- 
tuto giu. il peso tocca la superficie interna, 
ed allora. I'oscillatore costituito da N4. R3 
e C3 e messo in funzione. Lo squittio previ- 
sto e amplificato dal T1 e reso possibile 
tramite I'altoparlante. 
Quando il barattolo e al suo poslo, fermo. 
il condensatore elettrolitico C1 si carica 
tramite il PI ed il D3. Dopo che si sono ve- 
rificate alcune cadute. la lensione ai capi 

II seeehiello d'acqua 

R. de Boer 

tuiti da congegni concepili per emettere dei 
rumori strillanti. 
Quando un contcnilore e abbattuto, inve- 
ce di spandere acqua. inizia ad emettere dei 
suoni laceranti. Dopoesserestati rovescia- 
li piii volte, cosi come il secchiello o il vaso 
del gioco ciassico si vuotano. i barattoli del 
noslro gioco iniziano ad emettere dei suoni 
inlermittenti per indicare la fine della con- 
tesa. 

II circuito 

Ogni barattolo comprende lutto il necessa- 
rio al funzionamento, vale a dire la circui- 
teria eleltronica, la pila da 9V, I'altopar- 
lante e gli accessori. il complessoelettroni- 
co va montato su di un piccolo circuito 
stampalo, e di seguito spieghiamo come 
funziona. 
II barattolo contiene un interruttore che si 
chiude se il barattolo cade. II detto, consi- 
ste in un pezzodi filo metallicoche termina 

del C1 diviene abbastanza elevata al che 
I'oscillalore realizzato tramite N3 (dalla 
frequenza di circa 3 Hz) e messo in azione 
tramite N1/N2. 
Non appena il barattolo e rimesso al suo 
poslo, I'oscillatore N4 (che ha "strillato" 
per tutto il tempo di caduta) e modulate a 
3 Hz ed in tal modo si ha il segnale che il 
concorrente ha perso, equivalente allo sta- 
te di "barattolo vuoto". II numero di ca- 
dute del barattolo che servono per far fini- 
re il gioco puo essere regolato tramite PI. 
SI deve essere premuto all'inizio di ciascu- 
na fase di gioco per scaricare completa- 
mente il C1. Dato che il pulsante haquesta 
funzione, e meglio che sia montato alia 
sommila del barattolo. altrimenti potreb- 
be essere premuto accidentalmente duran- 
le la caduta. Se si pensa che un barattolo 
sia un bersaglio troppo piccolo, o se si pre- 
ferisce giocare da lontano, e sempre possi- 
bile monlare un secondo barattolo al di 
sotto di quello che contiene lutto il sistema 
eletlronico. 

* vedi leslo 

N1 ... N4 = IC1 =4093 

DUS '" 
N1 N2 

^D^\zy 

2x 
DUS 
I 

+4 

81 _ A ci 

N3 02 

330k 
4u7 

9 V 
"© 

a 

LS 
80 

N4 

C3 

R3 
I 820k I 

DUS 

BC 517 

Figura 1. Circuito che va poslo all'lnlemo del barattolo. in riterimenlo all'articolo che Iralta la lavorazione dei barattoli, ci si deve accertare che quello scello per la 
funzione non abbia I'lnlerno plastlficalo, qulndl Isolalo. 
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La difesa del barattolo e divisa in due parti 
principali: quella di prima linea e quella 
fondamentale. 
La difesa di prima linea e sempre in azione. 
e consiste in una luce lampeggianle. Que- 
sta, ollre a servire per il rintraccio del "lali- 
smano" durante la nolle, ha il vanlaggio di 
segnalare agli aliri esseri umani che il ba- 
rattolo non e uno scarto qualunque, ma i 
di qualcuno, svolge qualche funzione ed e 

quindi ben proletto. II settore lampeggian- 
le, utilizza un IC del lipo IM 3909 per far 
baluginare un LED momato alia sommila 
del barattolo (figura I). Tale IC e ben noto. 
specialmente per le poche parti accessorie 
che richiede. Nel nostro caso, il valore del 
condensatore di lemporizzazione CI pud 
essere mutato per ottenere la cadenza di 
lampeggio che si desidera. 
La scconda parte del sistema di prolezione 

quindi di persuadere il baraltolo che si 
tratta di un tipo d'intervento necessario 
per preservare la sua salute. Per logliere il 
fondo, preghiamo di far riferimento all'ar- 
ticolo sulla lavorazione dei barattoli, ma 
dedicando una specialissima attenzione al- 
Panestetico. 
L'anestelizzazione, pud essere in pratica 
condotta impiegando varie forme di liqui- 
di medicamentosi. uno dei quali e il 

La difesa del proprio barattolo 

A moltissimi place avere un 
cucciolo, che puo essere di ogni 
razza, dimensione e specie, come 
ad esempio dimostrano i 
"cuccioli-di-sasso" che alcuni 
americani si tirano dietro 
seguendo una moda 
assoiutamente folle. 
Analogamente, vi pud essere 
qualcuno che trova simpatico e 
divertente un barattolo. Questo 
articolo e dedicate a coloro che 
oltre a tenere come portafortuna 
o altro un barattolo, lo vogliono 
proteggere dagli attentati degli 
estranei. Adottando la circuiteria 
suggerita, il barattolo-amuleto, 
sara completamente protetto da 
ogni rischio che gli possa 
capitare, e piii che mai difeso dal 
suo avversario naturale: il solito 
ragazzino. 

T. Stokes 

ICl 
LM 3909 

530u 
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Figura 1. La prima parte del clrcuito implega TIC 
IM3909, lampeggiatore LEO. 

e un allarme. Se qualcuno sposta il barat- 
tolo o lo "disturba" in qualsiasi modo. 
I'interruttore al mercurio "MS" atliva il 
monostabile formato da NI ed N2. In lal 
modo si ha I'innesco dell'oscillatore cosli- 
tuito da N3/N4, e si produce unsegnale la- 
mentoso continuo che dura dieci secondi 
prima di lacitarsi. Tale lemporizzazione e 
stabilita dai valori dei C2 ed R3, mentre la 
frequenza deH'oscillazione dipende da R4 
e C3. 1 valori di questi componenti posso- 
no logicamenle essere modificati persegui- 
re le preferenze individuali, visto anche che 
il fracasso generate e piu che sufficienle 
per proteggere anche il piii insidiato dei 
barattoli. Per il funzionamento del com- 
plesso, serve la tensione di 4,5 V che puo es- 
sere ricavata ramite tre pile a torcia colle- 
gate in serie. Per una maggior durata, si 
possono impiegare delle pile alcaline. Sic- 
come la corrente di riposo e molto bassa, 
un interrultore generale non e necessario e 
le pile possono essere diretlamente colle- 
gate ai settori circuilali impiegando dei 
conduttori abbaslanza corti. 

La realizzazione 

Per inserire il sistema eleltronico di prole- 
zione, e necessario togliere la parte inferio- 
re del barattolo. Capiamo che si tratta di 
un'operazione dolorosa, e consigliamo 

brandy, ad esempio. che ha anche il van- 
taggio di non andare perso. 
Due o ire sorsi, non si sa seanestetizzeran- 
no il barattolo a dovere, anche see sperabi- 
le, ma non vi edubbiocheservirannoperil 
padrone del barattolo. anche se taluni lel- 
tori possono preferirne un paio in piii. II 
circuito puo essere assemblato su plastica 
forata o simili, e fissato all'interno del 
baraltolo-portafortuna con qualche tas- 
sello autoadesivo. Nessuna delle parti im- 
piegate e critica, ed e senza dubbio reperi- 
bile anche dal rivendilore all'angolo. Se 
s'impiega un altoparlante da 80 D. si otter- 
ra la massima uscita, ma in pratica si puo 
impiegare un diffusore qualunque che pos- 
sa essere inserito nel barattolo. La resisten- 
za complessiva deH'altoparlante e della R6 
deve essere aU'incirca di 100 Q. Ci si deve 
rammentare di pralicare alcuni fori sulla 
sommita del barattolo, prima di montare 
Paltoparlante. Per chi inclina al preziosis- 
simo , vale il suggerimenlo di montare due 
circuiti nel barattolo; uno nella pane supe- 
riore. ed un altro in quella inferiore. 
Adesso, parlando seriamenle, diremo che il 
barattolo completo ma privo della luce 
lampeggianle, puo servire come allarme 
antifurto. se e appoggialo sulla soglia della 
camera da letto. Logicamenle. pero, ha 
tanti aliri impieghi che il leltore trovera 
utilissimi ... 
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Figura 2. II circuito d'allarme pub impiegare un qualunque interrultore ad ampolla di mercurio. Lo si deve 
ammortizzare In modo tale nel barattolo, che non sia soggelto a guasli meccanici. 
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Lo gnomo giardiniere 

Per I'appassionato di 
giardinaggio, un indicatore 
deH'umidita del terreno munito di 
un display LED e senza dubbio 
un buon ausilio. E semplice da 
realizzare ed economico e pud 
essere impiegato ovunque, 
anche, ad esempio nella serra. 

W. Holdinghausen 
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= resisienza del suolo 

Figura 1. Lo gnomo elellronico giardiniere e in pralica un misuralore dell umidila del suolo che utilizza 
alcuni LED che iniziano a lampeggiare quando e necessario dar di mano all annalfialoio. 

A quanto pare i nanetti innaffialori che un 
tempo si curavano dei giardini con tanta 
solerzia secondo le I a vole, sono andati 
scomparendo, o non si curano piii delle 
culture moderne. Forse sono andati in 
pensione negli anni settanla. chissa. In 
ogni niodo presentiamo qui un succcdaneo 
di tali "collaboratori" peraltro mai ceni 
che non trascura un centimetro di terreno 
(una volta infilato nel puno giusto). 
L'impiego di barattoli a scopo estetico, 
non e certo un'idea nuova. Eanzi lalmente 
vecchia, che ha portato alia fama (ed alia 
ricehezza) Andy Warhol durante gli anni 
sessanla. Per gli scppi che si propone il di- 
spositive qui illustrato, un barattolo rap- 
presenta Pideale. 
Prima di lutto e impermeabiie. e poi lo si 
puo otlenere pieno della bibita che piace di 
piii. Per elevarlo al ruolo di gnomo del 
giardino, basla vuotarlo. il che non rap- 
presenta poi un grande sforzo. 
II nostro "gnomo" contiene un circuito 
elellronico (era da sospeltare!) che e pro- 
geltaio per manifestare il lenore di umidita 
contenuto nel terreno, oalmeno nello stra- 
to superficiale del terreno. che e il piii sog- 
gello all'evaporazione. Le indicazioni per 
I'appassionato di giardinaggio sono date 
da dei LED che manifestano se e necessa- 
ria una buona innaffiata o se si deve atten- 
dere ancora. Se il barattolo e verniciato a 
colori vivaci, pud servire da spaventapas- 
seri. mentre lo s'impiega. Offre un servizio 
ancor migliore se lo si munisce di un moni- 
tore acustico, magari uno dei tanti che ap- 
paiono in questo stesso numero della Rivi- 
sta. Un successivo progresso, sarebbe rea- 
lizzare uno gnomo che misuri Pumidita, 
scacci gli uccelli e magari serva per pesca- 
re. ma a questo non abbiamo ancora pen- 
sato. 

Lo schema eletlrico 

Per la misura deU'umidiia. lo gnomo im- 
piega degli interruttori analogic! che for- 
mano il cuorc del circuito. 
In pratica. il suolo interposto tra iduesen- 
sori, rappresenla una resisienza che chia- 
meremo "RE" e che ha un valore che di- 
pende dal contenuto di umidita. II poten- 
ziomctro PL assieme al valore "RE" rea- 
lizza un divisore di potcnziale. che ha il 
punto di riunione connesso all'entrata di 
conlrollo dell'interruttore "ESI". 
Se il terreno si dissecca. il valore di "RE" 
sale, ed in tal modo sale anche la tensione 
di controllo diretta allo "ESI". Quando 
questa raggiunge un livello che sia all'in- 
circa due lerzi della tensione d'alimenta- 
zione, "ESI" si chiude. c resta chiuso per 
tramite di DI. Al tempo stesso, ES2cd ES3 
si chiudono a loro volta. producendo I'illu- 
minazione dei diodi LED D2 .. D4. 
II condensatore Cl, frattanto si carica tra- 
mite ES2 ed R2 sino a raggiungere il valore 
di circa 6V. Quando tale livello e raggiun- 
to, ES4 commuta a riposo Pingresso di 
conlrollo di ES2 ed ES3 sino a che il con- 
densatore non si e completamente scarica- 
to tramite R2. R3 e D2. In tal modo i LED 
si accendono e si spengono con una caden- 
za di circa tre secondi. Se in seguito a tale 
indicazione si annaffia il giardino il conte- 
nuto di umidita aumenta, cosicche il valo- 
re della "RE" diminuisce, interdicendo 
"ESI". 
La soglia del minimo di umidita che puo 
essere accettata, la s'imposta tramite il 
trimmer PL II livello corretto dipendedal 
tipo del suolo, dalla distanza tra i due pro- 
bes, dal tipo di coltivazione e da come pro- 
cede la crescita delle piante. La miglior re- 
golazione non puo essere ricavata all ro che 
compiendo esperimentisuccessivi. L'inter- 
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Figura 2. II disegno mostra I'aspetlo dello gno- 
mo giardiniere aggiornalo. Sulla laccla spunta- 
no I tre LEO indlcatori ed il pulsanle. 

rullore SI e Pinterruttore generate, che 
mostra se e necessario far ricorso all'an- 
naffiatoio. 
E straordinario pensare che la tecnica (tra- 
mite Elektor) mette al riparo le piante dal- 
la possibilita di seccarsi tramite la misura 
di qualche Ohm! 
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Alimentatori ad alta tensione 
da banco 

Gli alimentatori modelli 214 e 215 della 
Bcrtan sono studiati per applicazioni da 
laboratorio, Gomprendcnti lubi fotomolti- 
plicatori a polarita positiva o negaiiva. ri- 
velatori nucleari. lasers, trasduilori agli ul- 
trasuoni. amplificatori di deflessione e al- 
lii impieghi general purpose. 
II modello 214 ha un'uscila flollante e pub 
esserc usalo come sorgente positiva o ne- 
gativa con un'uscita da 0 a 1000V con 15 
mA. 11 modello 215 e dotato di un commu- 
tatore di polarita con indicatori della pola- 
ritb a LED eoffre un'uscita variabileda Oa 
± 3000 V con 5 mA. I controlli di Icnsioni 
digitali consentono una risoluzione digita- 
le di 200 mV. la rcgolazioneeil ripple sono 
0.001% e il coelTicientedi temperatura c50 
ppm/0C. 

' — 3»Ba 

■Jl i 
* 

Enlrambi i modelli sono completamenle 
allo stato solido, sono costruiti eon schcde 
plug-in e hannb i circuiti ad alta tensione 
incapsulati. Le unita sono protette contro 
gli archi e contro i conocircuili e si ripristi- 
nano aUtomaticamente. 
Le dimensioni di questi alimentatori da 
banco sono 127x194x184 mm. 

EUnd 
Via Torino 30 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/9041319 

Contatore unlversale a basso 
costo 

La Hewlett-Packard ha presentato il con- 
tatore HP 53I6A, tra le cui caralteristiche 
vi e la possibilita di programmazione tra- 
mile I'interfaccia universale HP-IB (IEEE- 
488) e la tecnica di misura "reciprocal ta- 
king". 
Lo strumento i in grado di effettuare misu- 
re di frequenze, burst e rapporti di fre- 
quenza, intervalli di tempo e totalizzazio- 
ni. con un terzo canale opzionale e anche 

in grado di coprire la trequenza fino ad I 
GHz. 
II numero elevato di funzioni e la program- 
mabilita lo rendono ideale in quelle appli- 
cazioni come la progellazione, la produ- 
zione. Pacquisizione di dali nella ricerca 
scientifica, nei processi industriali e do- 
vunque sia necessario contenerc i costi. 
L'HP 5316.A lavora in reciprocal taking 
fino a 10 MHz riuscendo cosi a visualizza- 
re 8 cifre su tulto il campo di frequenza 
misurato. Cio e particolarmente vantag- 
gioso alle basse t'requenze poiche permette 
di otlenere sia un'alta risoluzione che un 
maggior numero di misure per unita di 
tempo. II contatore dispone di controllo 
del trigger e della sensibilita per ogni cana- 
le e la visualizzazione della misura eeffet- 
tuala su un display di facile leltura ad 8 
LED piii csponente, mentre la selezione 
del lipo di misura e otlenuta tramile pul- 
santi. II 53I6A puo funzionare sia come 
"talker" che come "listner" ed anche il 
livello del "trigger" su enlrambi i canali e 
programtnabile. 

Hewleii-Packard 
Via G. di Vinorio 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/903691 

FET di potenza 

La Texas Instruments ha annunciate una 
serie di FED i cui componenti sono identi- 
ficati come TIPF10I/TIPF102/TIPFI03. 
1 ire tipi altualmente disponibili, offerti in 
package plastico TO220AB. hanno una 
tensione source-drain (Vns) ed una corren- 
le continua di drain (Id) rispettivamentedi 
40V —3A; 50V —2.5A; 80V —2A. 
La resistenza massima nello stato di con- 
duzionc tra drain e source (Ri>s<..iii), con 
una tensione gate-source (Vos) di I0V ed 
una corrente di drain (Id) di 0.5A, e rispel- 
livamentc di 1.1; 1.5 e 20£J. Questa serie, 
realizzata in tecnologia VMOS, ha i van- 
taggi lipici dei FET di potenza: elevata 
impedenza di ingresso con polarizzazione 
semplice. commutazione veloce (T..n 10 ns 
e Ton 15 ns), assenza di fenomeni di break- 
down secondario, e facilita di parallelizza- 
zione. 
Tipiche applicazioni sono driver in stadi di 
potenza con transistor bipolari, alimenta- 
tori con regolazione di tipo switching ed 
interfaccia di potenza, tensione e corrente 
per CMOS. 

Texas Instruments 
Div. Semiconduttori 
02015 Cittaducale Rieii 

Interruttorl a pulsante con LED 

La C & K Components presenta una serie 
di interrutiori a pulsante, con indicazione 
luminosa a LED. disponibile nei colori 
verde. rosso, giallo. ambra. 
L'intensita luminosa va da 8 mcd per il 
rosso, a 3 mcd per il giallo, a 2.5 mcd per 
ambra e verde, con corrente eguale per 
tutti di 20 m.A a 2.1 V. 
I modelli SPDT previsti si dividono in 
"momentary" ed "alternate action". 
I momentary 8121. 8125, U8II prevedono 
come opzione I'attuaiore J85. mentre I'at- 
tuatore J86 e previsto in opzione per il 
momentary 8168 e I'alternate 8161. 
II subassemblaggio sigillato a caldo rac- 
chiudc i contatti elettrici; in particolare 
I'interfaccia della pane rotativa e racchiu- 
sa in una struttura O-ring. 

# A 

Questo modello puo essere saldato ad on- 
da ad un circuito stampato senza partico- 
lare altenzione o speciali accorgimenti. 
Tra le caralteristiche lecniche c'e il carico 
statico massimo di 1A a 28 Vccche diventa 
100 mA a 28 Vcc in commutazione. La 
resistenza dei contatti ha un valore lipico 
iniziale di 100 mQ. con resistenza di isola- 
mento di 100 MO, 

C & K Components 
Via Frappoli 21 
20100 Milano 
Tel: 02/719371 

WUmMS*: 

Sensore di pressione al silicio 

La Siemens presenta un sensore di pressio- 
ne, siglato KPY... 17, la cui parteprincipa- 
le e formata da due piastrine di silicio unite 
a formare una cella monocristallina omo- 
genea. L'elemento ha una sensibilita mini- 
ma di 20 mV/bar V. Tra breve saranno 
disponibili modelli per pressioni barome- 
triche (0-^2 bar) e per pressioni medie (0-^ 
10 bar) in custodie di forme diverse. Sono 
previsti anche sensori per pressioni piii ele- 
vate (0^-200 bar). 
La cella monocristallina che misura la 
pressione e formata da due piastrine di 
silicio e di queste una e a strato sottile. 
Quando la cella e soggetta a pressione, 
subisce una deformazione meccanica che 
un circuito semiconduttore a ponte con- 
verte in dati elettrici. La deriva dello zero 
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del ponle raggiunge al raassimo 0.02%/K. 
Lo scostamento della proporzionaiila line- 
are Ira pressione e tensione elettrica non 
supera lo 0,3%- Le celle di misura della 
pressione hanno inollre una tripla prote- 
zionc contro sovraccarico. 
I nuovi sensori di pressione, nella versione 
principale, sono contenuli in una custodia 
simile alia TO 8, di cui sono disponibili 
delle varianti adaite alle diverse applica- 
zioni. Tra i principal! settori ad essere inte- 
ressati a questo irasdutiore, vi i quello 
dell'industria automobilistica (depressio- 
ne del carburatore, pressione dell'olio del 
motore e nel sistema dei freni), dell'indu- 
slria chimica (produzione di maierie pla- 
stiche, estrusori automatic!) e della tecnica 
dei process! (pressioni di liquidi in lubi e 
contenitori), Alire ed importanti applica- 
zioni riguardano il campo medico. 

Siemens Elelira 
Via F. Filzi 29 
20100 Mil a no 
Tel: 02/6992 

Misuratore dl llvello selettivo 

II Selective Level Meter SPM-30 della 
Wandel & Goltermann, funzionante nel 
range di temperatura da 200 Hz a 1620 
kHz, puo essere sintonizzato a passi di I 
Hz e la frequenza sintonizzata viene visua- 
lizzata su un display a 7 cifre. 
L'SPM-30 e portatile e conliene sia un mi- 
suratore di livello a larga banda che un 
misuratore selettivo (larghezze di banda 
da 200 Hz a 1620 kHz o 1,74 e 25 Hz 
rispettivamente) e, su richiesta, puo incor- 
porate anche un Tracking Generator PSE- 
30. 

Gli ingressi e le uscite bilanciate e non 
bilanciate con le impedenze normalmente 
impiegate permettono di effettuare misure 
nelle bande AF e CF, inoltre le batterie 
interne ricaricabili ne consentono Pimpie- 
go sul campo. 

A esse 
C.so Lodi 47 
20100 Milano 
Tel: 02/546474! 

Interruttori accoppiati otticamente 
a canale doppio 

La TRW Opton ha progettato due as- 
sembly formati da interruttori accoppiati 
otticamente a canale doppio fianco a fian- 
co, destinati al sensing di posizione con 
alta risoluzione. Gli interruttori a canale 
doppio consentono la funzione aggiunta di 
sensing della direzione di spostamento ed 
accelerazione, oltre al sensing di movimen- 
to o posizione. ed essendo reallineati e di- 
sposti in un assembly, non esistono proble- 
mi di allineamento meccanico critico ri- 
spetto all'impiego di due interruttori a ca- 
nale singolo. 

I dispositivi OPB822S ed OPB822SD sono 
formati ciascuno da una coppia di LED 
alParseniuro di gallio, che emettono nel 
vicino infrarosso, accoppiati ad una specie 
di fototransistor al silicic, montati oriz- 
zonlalmente in un contenitore plastico di 
polysulfone nero, a tenuta di polvere ed a 
basso costo. Con LED drive pari a 20 mA, 
la correnle d'uscita minima e 250 pA e 100 
pA, nelle version! "S" ed "SD" rispettiva- 
mente, e I'altraversamento del canale adia- 
cente e al massimo 20 pA e 10 pA rispetti- 
vamente. 

De Mico S.p.A. 
Via Vinorio Venelo 8 
20060 Cassina De' Pecchi 
Tel: 02/9520551-651 

wmm\m * 

Allmentatore switching open 
frame da 90 W 

L'Alimentatore, prodotto dalla Astec, ha 
un circuito slampato di dimension! 
188x 157 mm, monlalo su un telaio metalli- 
co per resistere agli stress meccanici. 
L'alimentatore e progettato per operare 
con temperature da 0 a 50 "C ed e raffred- 
dato per convenzione. 
I primi ire tipi della gamma disponibili 

a 

sono rAC8353. +5V/3A: — I2V/0,I7A; 
+24V/3A. rAC9351. +5V/8A; —5V/0. 
5A; +I2V/1A; —12V/0.5A. rAC9353. 
+5V/6A; —5V/0.5A; +I2V/1.5A; — 
12V/I,5A: +24V/1.2A. 
Caratteristiche comuni di questa gamma 
sono: doppia tensionedi ingresso 90-125V. 
180-270V, regolazione di linea ±0.5%, re- 
golazione del carico ±2%, ripple massimo 
in uscita 1%, disturb! EMI riflessi in linea 
inferiori a 3mV. 

ADREP 
Via Palma I 
20100 Milano 
Tel: 02/4044046 

9 

Transistorl plastic! switchmode 
a 850 V 

La Motorola ha presentato quattro dispo- 
sitivi a rapida commutazione che vengono 
ad ampliare la gamma della serie MJE13000. 
Le classificazioni di tensioni di 400V 
(VCEO) e 850V (VCEV) ne consentono 
I'impiego negli alimenlatori switchmode 
del tipo flyback. 
Tutti i tipi si caratterizzano per commuta- 
zione induttiva e per Safe Operating Area 
in polarizzazione inversa a 100 °C e sono 
passivati in vetro per garantire alti livelli di 
stabilita e affidabilita. 
I tipi disponibili sono rMJE13003A da 
1.5A in contenitore TO-126. rMJEI3005A 
da 4A in TO-220. rMJ13007A da 8A in 
TO-220 e I'MJE13009A da 12A in TO-220. 

Motorola 
Via Giro Menoni II 
20129 Milano 
Tel: 02/7382841 
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OSCILLOSCOPl DELL ULTIMA GENERAZIONE 
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L. 492.000* 
+ IVA 15% e SONDE 

•PER CAMBIO CON MARCO TEDESCO 
= L. 470 1 3*! 

HM 312-8 

OSCILLOSCOPIO DOPPIA TRACCIA 
5" - 20 MHz - 5 mV 

•ALTRI MODELLI HAMEG 
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HM 302-3 
3" -10 MHz - 5 mV 
Monotraccia, 
con prova componenti 
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HM 412-4 
5" - 20 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 

HM S12-8 
5" - 50 MHz - 5 mV 
Doppia traccia 
Ritardo deflessione 
Linea di ritardo 

V L*« 

M- 

1 » 

v . — ■ ^ 

• i 

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

Rappresentante in esclusiva per I'ltalia 

] 
TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE 
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A dascuno il suo 

computer 

Anche voi avete blsogno del computer 
personale 
Tutti hanno sentito parlare di 
microelettronica e di microprocessori, 
Molti ne conoscono i vantaggi ma 
vorrebbero saperne di piii. Molti 
amerebbero sapere tutto. Qui si svela che 
ZX80 e I'apparecchio piii importante del 
nostro tempo Cio che molti anni fa era 
costosamente consentito solo ai grandi 
organismi, ora e alia portata di tutti: del 
professionista, della piccola azienda, del 
nucleo familiare, persino della persona 
singola. 
Lo ZX80 della Sinclair offre servizi di gran 
lunga superiori al suo prezzo. Pesa solo 
350 grammi. £ applicabile a qualunque 
televisore. Pud essere collegato a un 
registratore di cassette per la 
memorizzazione permanente di istruzioni e 
dati, S un piccolo apparecchio che puo 
mettere ordine in tutte le vostre cose e 
aiutarvi piu di una schiera di segretari. 

II primo computer personale veramente 
pratlco 
ZX80 anticipa i tempi. Le sue qualita 
colgono di sorpresa anche i tecnici, poiche 
il raggiungimento delle caratterisliche che 
lo dislinguono sarebbero dovute apparire 
fra mollo tempo £ conveniente, facile da 
regolare, da far funzionare e da riporre 
dopo I'uso. Soddisfa I'utente piu preparato. 

Esempio di microelettronica avanzata 
La semplicita circuitale e il primo pregio 
dello ZX80, la potenza e il secondo pregio 
Insieme, ne lanno I'apparecchio unico nel 
suo genere. 

Alcune applicazioni 
A casa memorizza i compleanni. i numeri 
telefonici, le ricette di cucina, le spese e il 
bilancio familiare, e altre mllle applicazioni 
di cui si pub presentare la necessita. 

Per aziende 
Piccole gestioni di magazzino, archivio 
clienti e fornitori eccetera 

Per professionisti 
Calcoli matematici e trigonometrici, 
elaborazione di formule. archivio 

Per il tempo llbero 
Lo ZX80 gioca alle carte, risolve le parole 
incrociate, fa qualsiasi gioco gli venga 
messo in memoria. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MICRO 
LINGUAGGIO 
MEMORIA 
TASTIERA 
VISUAL 1ZZAZIONE 
GRAFICA 
MEMORIA DI MASSA 

BUS 

SISTEMA OPERATIVO 
ALIMENTAZIONE 

Z80A 
BASIC 

• 1 K RAM ESPANSIBILE A 16 K 
KEYPLATE CON SUPERFICIE STAMPATA 
SU QUALUNQUE TELEVISORE 
24 LINEE A 32 CARATTERI 
SU QUALUNQUE REGISTRATORE 
MAGNETICO 
CONNETTORE CON 44 LINEE, 
37 PER CPU 0V., 5V , 9V,. 
CLOCK 
4K ROM 
220V. 50H2 CON 
ALIMENT ATORE 
ESTERNO 
(OPZIONALE) 

o 

LISTING PREZZI IVA INCLUSA 

— COMPUTER ZX80 TC/0080-00 L. 325.000 
— COMPUTER ZX80 Kit TC/0081-00 L. 275.000 
— MODULO PER ESPANSIONE DI 

MEMORIA FINO A 3K RAM TC/0083-00 L. 45.000 
- COPPIE DI CIRCU1TI 1NTEGRATI 

(2114/N3L) PER OGNI K DI MEMORIA TC/0082-00 L. 19.500 
— ALIMENTATORE TC/0085-00 L. 14.500 
— MANUALE PROGRAMMI, ORIGINALE 

IN INGLESE TC/0084-00 L. 15.000 
- LIBRO "IMPARIAMO A PROGRAMMARE 

CON LO ZX/80" TL/1450-01 L. 4.500 
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Connettore a pettine; 
CPU: OV: 5V: 9V: segnale 
clock; indicatore di 
memoria esterna in uso; 
due masse. 

Modulatore TV UHF 

RAM chips 
Connettori per 
registratore a cassette, 

\alimenta2i0ne. 

Microprocessore Z80A, 
versione perfezionata del 
tamoso microprocessore 
Z80 

SUPER ROM (4K bytes), 
contenente: interprete 
BASIC, caratteri, sistema 
operative e monitor. 

Tastiera sensitiva Sinclair 
Clock 

in 



GOERZ 
METRAWATT 

METRAWATT ITALIAN A sm 

20158 Ml LAND - ViaTegliO 9 - Tel. 6072351 - Telex 332479 METRAI 

METRAVO" 1D/1H 1 mul,lme,ri. 
economic) in 

esecuzione tecnica 

professionale con indicazione 

digitate od analogica 

In esecuzione digitals 
od analogica: 

□ Boccole di collega- 
mento e cavetti speciali 
di misura, protetti contro 
contatti accidental! 

O Possibility di usare 
cavetti di misura dotati 
di usuali spine a banana 

□ Ampia gamma di 
portate, predisponibili 
mediante commutatore 
di portata di sicura 
affidabilita 

□ Protezione contro i 
sovraccarichi per lo 
strumento 1D: su tutte 
le portate fino a 250 V~: 
per lo strumento 1H; 
protezione dell'equi- 
paggio di misura 

□ Portate per corrente 
alternata 

□ Portate per tensione 
alternata con elevato 
valore di risoluzione 

□ Costruzione razio- 
nale per agevolare 
eventual! riparazioni 

□ Gli strumenti corris- 
pondono alle norme 
DIN 40050, 43780, 
57410 6 57411 
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Amplrficatore stereo 

di potenza 

UK 537 

Completo lo serie HI-FI 
"microline' della quale e 
I'elemenfo di potenza. I 18 W per 
canale forniscono on oftimo 
volume musicale per piccoli e 
medi ambienti. II minimo 
ingombro della serie 'microline' 
consente I'impiego 'giovane' 

dove si abbiano scarse 
disponibilita di spozio. 
Impiega circuiti integrati di 
potenza autoprotetti contra il 
sovraccarico ed il cortocircuito, 
per la massima sicurezza di 
esercizio. 

Potenza di uscita musicale: 36 W 
Potenza di uscita per canale (1% disforsione): 18 W 
Impedenzo di uscita.- 4-^8 Q 
Risposto di frequenzo a -3 dB: 25^-40.000 Hz 
Impedenza ingresso: 100 KQ 
Alimenfazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

• "V 
CP 5-11- 

R a 

Preamplificatore 

stereo 

UK 531 

■'* f* 'f 'f 
3 9 

Preomplificotore di alta fedelta, 
fa parte della serie 'microline' 
che comprende un intero impianto 
HI-FI di ingombro ridottissimo ma 
di resa eccellente. Regolazione 

Alimenfazione: 220 V c.a. 50-60 Hz 
Guadagno: 9 dB 
Regolazione toni-. ± 15 dB 
Rapporto S/N*. 70 dB 
Tensione uscita: 250 mV 10,5 V max) 
Sensibilifa ingresso phono: 3 mV/47 kQ 
Sensibilifo ingresso Tuner: 100 mV/45 kQ 
Sensibilitb ingresso TAPE: 100 mV/45 kQ 
Disforsione phono: 0,3% 
Disforsione tuner e tape: 0,1% 
Uscita tape; 10 mV 

dei toni alti e bassi, ingressi per 
giradischi, radiosintonizzatore, 
registrotore a nastro od a 
cassette, con possibilitd di 
registrazione. 

CO 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

G.B.C. 
italiana 

Divisione libri tecnici 
LIBRI di INFORMATICA 

18.000 
18.000 

4.500 
19.000 
19.000 
19.000 
15.000 
15.000 

18.000 
4.000 
9.500 
3.500 

14.000 
7.500 

TL/0010-01 Bugbook I L. 
TL/0020-01 Bugbook II L. 
TL/0021-00 Bugbook lla L. 
TL/0030-01 Bugbook III L. 
TL/0050-01 Bugbook V L. 
TL/0060-01 Bugbook VI L. 
TL/0070-01 Bugbook VII L. 
TL/0100-01 Nanobook Vol. I Programmazione L. 
TL/0098-01 Nanobook Vol. Ill Interfacciamento 

Z80 
TL/1210-03 MEA 3 Cos'e un /uP 
TL/1230-01 SC/MP - /iP e le loro applicazioni 
TL/1280-01 Lessico dei microprocessori 
TL/1290-01 Introduzione Personal Computer 

Business Computing 
TL/1300-03 L'Hardware dei Computer 
TL/1305-03 II progetto dei microcomputer; 

Hardware 
TL/1320-01 Introduzione al /iC Vol. 0 II libro 

del principiante 
TL/1321-01 Introduzione al /iC Vol. I I concetti 

fondamentali L, 
TL/1330-01 Practical ^P Hewlett-Packard L 
TL/1350-03 Principi e tecniche di elaborazione 

dati L.15.000 
TL/1360-01 DBug programma interprete 

per I'SOSO L. 
TL/1365-01 Tecniche d'interfacciamento dei ^P L. 
TL/1375-01 I /jP Dai chip ai sistemi L. 
TL/1380-01 Elementi di trasmissione dati L. 
TL/1385-01 TEA Editor Assembler per 8080/8085L. 
TL/1390-01 Usare il microprocessore L. 
TL/1400-02 Costruiamo un microelaboratore L. 
TL/1410-03 32 Programmi per il PET L. 

L.13.500 

L.14.000 

16.000 
35.000 

6.000 
22.000 
22.000 

9.000 
16.000 
13.000 
4.000 

10.000 

4.500 
1.850 

L.15.300 

L. 6.650 
L.18.300 
L.15.300 
L. 2.050 
L. 2.700 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 7.000 

TL/1450-01 Impariamo il BASIC con lo ZX80 L. 
TL/4380-00 Guide to programming L. 
TL/4630-00 M 6800 Microprocessor Application 

Manual 
TL/4640-00 M6800 Programming Reference 

Manual 
TL/4665-00 Microcomputer Data Library (3 libri) 
TL/4710-00 Microcomputer 68000 (3 libri) 
TL/5850-00 F8 Guide to programming 
TL/5855-00 Z80 Microcomputer System 
TL/5860-00 Z80 CPU Instruction set 
TL/5865-00 Microcomputer CL Z80 
TL/6255-00 8080 Guida alia programmazione 
TL/6260-00 Sikit 8080 manuale di montaggio 

e d'impiego L. 3.000 
TL/6270-00 Linguaggio assembler L.10.000 
TL/6275-00 Microcomputer modulare SMP 80 L.10.000 
TL/6280-00 Programma monitor SMP 80 L. 4.000 
TL/6285-00 Biblioteca programmi Vol. 1 L. 5.000 
TL/6290-00 Biblioteca programmi Vol. 2 L. 5.000 
TL/6300-00 SAB 8080 Microcomputer User's 

Manual L.12.0Q0 
TL/6305-00 SAB 8085 Microcomputer User's 

Manual L.12.000 
TL/6310-00 8048 Microcomputer User's Manual L.12.000 
TL/6315-00 SAB 8041 Microcomputer User's 

Manual L12.000 
TL/6320-00 SAB 8048/8041 Assembly Language L.12.000 
TL/6325-00 SAB 8080/8085 Assembly Language L.12.000 
TL/6330-00 SAB 8080/8085 Floating Point L.12.000 
TL/7030-00 BASIC Primer L.12.d00 
TL/7035-00 Fundamental of Digital Computers L.13.500 
TL/7040-00 The chip video cook-book L. 8.100 
TL/7065-00 Using the 6800 Microprocessor L. 9.400 

NOTE; Utlllzzate per le vostre ordinazloni I'apposita cartolina inserita in questa rivista. 
(I prezzi sono comprensivl di IVA). 



DEDICATO AG LI HOBBYSTI AUTOCOSTRUTTORI. 
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CONTENITORI FORATI E SERIGRAFATI PER REALIZZARE IN MODO PROFESSION ALE 
I PROGETTI PRESENTATI DALLE RIVISTE SPECIALIZZATE 

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

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

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

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

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

— Preamplificatore, doppio volume, bass, middle treble, selettore 5 in- 
gress!, interruttore mono/stereo, muting tone-flat, presa microfono 

— Finale: per montaggio di amplificatori fino a 100 Watt con sistemazio- 
ne dei dissipatoti in vetticale esterna, presa per cuffia, interruttore 
Phones/speakers, fondo scala WU, finestre per strumenti di grand! di- 
mensioni. 

— Luci psichedeliche: foto pet pot. sensibilita, bassi, medi, acuti con fori 
pet spie LED 

— Distributore alimentazione: per raggruppare 6 gtuppi di apparecchi, 
eliminando cosi grovigli di cavi antiestetici e pericolose font! di ru- 
more. 

T 

L. 47.000.- 

L. 37.000. 

35.000 - 

L, 35.000 - 

L 35.000 - 

L. 32.000 - 

L. 
L. 
L. 

32.000 - 
25.000. 
30.000 - 

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

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

VOI CHE VI DILETTATE DI ELETTRONICA 

chartpak 

& 
*4 * V. ' 

• -o •- • • 

urn Vif i -• 

c/ sssz 
m 

. e 
f- c 

•4 
Sm£ 

* C 

r.M •• : ■ c 

tt c 
■ 

?SsS 

sappiate che col nuovo Direct Etching 
Kit. contenente otto fogli trasferibili, 

una idonea lama ed un brunitoio, 
potete voi stessi tracciare ed 

incidere i vostri circuiti stampati. 
Costa solo sterline 3.80 da inviare a 

Chartpak (D.E.K.), 
Station Road, Didcot, 

Oxon OX11 7NB. 

chartpak 

1 Please send me Direct Etching Kit(s) 
at £3.80 each. I enclose my cheque/P.O. for 
£  

NAME   

ADDRESS 

A - 

I i 
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MICRO LINE 

Valore di questa cartolina presso tutti i punti GBC 

9 R 

G.B.C. 
itahana 

Divisione Computer 

Casella Postale 10488 

20100 Milano 

non affrancare 
Francatura a carico 
del destinatano da 
addebitarsi sul con- 
to di credito n 2771 
presso I'ufficio po- 
stale di Cinisello 
Balsamo 

non affrancare 
Francatura a carico 
del destinatano da 
addebitarsi sul con- 
lo di credito n 2771 
presso luflicio po- 
stale di Cinisello 
Balsamo 

G.B.C. 
itahana 

Divisione Libri 

Casella Postale 10488 

20100 Milano EK 



UK 537 
UK 537W 

UK 531 
UK 531W 

& & 
UK 543 ^ 
UK 543 W 

W - montalo 

ATTENZIONE 

LINEA MICRO HI-FI 

Sintonizzatore FM-UK 543 W 
Preamplificatore UK 531 W 
Amplificatore 18 + 18 W - UK 537 W 

Valore: 
Montati L. 187.500 
In Kit L, 157.000 

Prezzi special! scontati di L. 10.000 

Montati 177 500 
Kit In 147 000 

iva inclusa 

30 glugno 1981 

APPROFITTATE 
Validita fino al; 

ATTENZIONE 

II personal computer sir-cdaii-zxao e disponibile presso tutti 
i punti GBC, oppure puo essere ordinato per mezzo di questa 
cartolina, per pagamento contro assegno o anticipate. 

□ Sinclair-zxbd-TC/0080-00 L. 325.000 □ Manuals - TL/1450-01 L. 4.500 in italiano 
□ Alimenlatore - TC/0085-00 L. 14.500 iva inclusa 

Nome Cognome 

Indtrizzo 
rUT 

Cap. Citta 

Codice Fiscale (indispensabile oer le aziende) 
i i i r i i i i i i i r~T 

Data , . Firma. 

Inviatemi i seguenti volumi. 
Paghero al postino I'importo indicato + L. 1.000 per con 

ru 

ru 

Nome Cognome 
| I 1 I 1~ L 1 1 I I— 
Indirizzo 

TL/ 

E 

ributc lisso spese di spedizione 
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Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 
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Data Firma 
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...con i minitester NYCE 

Minitester «NYCE» 

TS/2562-00 

Minitester «NYCE» 

TS/2564-00 

4.000 Q/V 
Ampia scala nera 
Movimenlo antiurto su rubini 

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

error! di parallasse 
• Movimento antiurto su rubini 

Speatiche lecmche Specihche lecmche 

Porlale 
fenstoni c c 0-5-25-250-500 V 
Tension! c a 0-10-50-500 I 000V 
Correnti c c 0-250wA-250 mA 
Resistance 0-600kO 

(centro scala 7KOI 

Precisione 
Tensiom c c ■ 40b f ondo scaia 
Tensiom c a 50a Fondo scala 
Correnh c c • 4% Fondo scala 
Resislence • 4°# Fondo scala 

Sensibillla Tensiom c c 4KO V 
Correnti c a 4KO V 

Allmeniazione Pila da i 5 V stiio 
Dtmensioni 90*60*27 

Ponaie 
Tensiom cc 0-15-'50-500-1 000 V 
Tension c -t 0 15-150-500-'000 V 
Corronii c 0 1 *50 mA 
Rosislen^t 0-100KO 

tcentra scaUi 2 5KC! 

Precisione 
Tension'cc • 40ti Fondo scala 
Tensionica • 5&o Fondo scala 
Correnti c c • 4(,o Fondo SCflla 
Resrsien.'e • 40o Fondo scala 

Sensibillla rensicnicc tKO V 
Correnti c a IKO V 

Alimenlazlone Pila da ' 5 V snin 
Dimension! 90*63*33 
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DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA TEST & MEASURING INSTRUMENTS 
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