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SPECIALE 

RICETRASMETTITOR1 

Ricetrasmettitore 
Mod. Major WT-440 
40 canall nella banda CB 27 MHz, 5 W 
Frequenza di lavoro: 26,965 4- 27,405 
MHz 
Sintetizzatore digitals PLL 
Lettura digitals dsl canals 
Controllo Squslch 
Controllo automatico di guadagno 
(AGC) 
Limitatore automatico dsl rumors 
(ANL) 
Incorpora un filtro 455 kHz 
Alimsntazione: 12,6 4-15 Vc.c. 
Dimsnsioni; 240 x 80 x 65 
ZR/4523-95 

Ricetrasmettitore "ELBEX" 
Mod. 120 CH 
120 canali in PLL: 40 bassi, 40 msdi 

s 40 alti in AM 
Frequenza di lavoro: 26,515 4- 27,855 
MHz 
Indicators dei canali a display 
Strumento S-RF 
Volume, squelch, PA-CB, Noise 
Blanker, locale - distante. 
GENERATORE D'ECO E NOTA 
ACUST1CA PER FU-IE TRASMISSIONE 

Ricetrasmettitore portatile FM "IBM" 
Mod. T800 
Ricetrasmettitore portatile FM in sistema 
PLL 
Frequenze di lavoro: 144 4- 148 MHz 

sintetizzato in PLL 
800 canali in FM, spaziati di 5 kHz 
Controllo volume, squelch, interruttore 
0/+ 5 kHz 
Impostazione delle frequenze tramite 
"contraves" 
Press: BNC per antenna, esapolare per 

microfono e altoparlante esterno 
Potenze RF/TX: 1/5 W a commutazione 
Deviazione ± 5 kHz 
Opera su ripetitori a ± 600 kHz, 
Ricevitore supereterodina a doppia 
conversions 
Alimentazione: batterie ricaricabili 12 V - 
Viene fornito con apposito carica- 
batterie 
Dimensioni: 65 x 165 x 45 
ZR/7390-00 

ilj 

Kl0, 

m 
CP 

Ricetrasmettitore "ELBEX" ~ 
Mod. CB 4082 
40 canali in PLL, AM - LSB - USB 
Frequenza di lavoro: 26,965 4- 27,405 MHz 
Strumento S/RF 
Volume, squelch, PA-CB, NB e ANL 
Press: microfono, altoparlante PA-CB 
esterno, alimentazione e antenna 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversions 
Sensibilita: SSB 0,3 pV per 10 dB (S + N)/N 

AM 1 pV per 10 dB (S + N)/N 
Potenza uscita BF: 3 W 
SEZIONE TRASM1TTENTE 
Potenza uscita RF: 4 W in AM 

12 W p.e.p, in SSB 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. 
Dimensioni: 190 x 60 x 240 
ZR/5036-00 

il. | 

A 

Press; Microfono, altoparlante PA-CB 
estemo, alimentazione e antenna. 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversions 
Sensibility 0,5 pV per 10 dB 
(S + N)/N 
Potenza d'uscita BF: 3 W 
SEZIONE TRASM1TTENTE 
Potenza regolabile: 0,5 4-10 W 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. (negative a 
massa) 
Dimensioni: 180 x 53 x 200 
ZR/5033-30 

Ricetrasmettitore "ELBEX" 
Mod. 40 
40 canali in PLL, AM con indicators a 
display 
Strumento S/RF 
Volume squelch, PA-CB, RF Gain, 
NB e ANL, 
Press: microfono, altoparlante CB-PA 
esterno, alimentazione e antenna 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversions 
Sensibility 0,7 pV per 10 dB (S + N)/N 
Potenza uscita BF: 3 W 
SEZIONE TRASMITTENTE 
Potenza uscita RF: 4'W 
Alimentazione: 13,8 Vc.c. 
Dimensioni: 160 x 60 x 200 
ZR/5034-00 
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Cosa 6 un TUN? 
Coia i un 10n7 
Cosa 6 I'EPS? 
Cosa 4 II servizio QT7 
Perche II lorlo di Eleklor? 

Tlpl dl semlcondultorl 
Esistono spesso nolevoll affinita fra 
le caralteristiche di molti transistor 
di denominazione diversa. 
E' per quesla raglone che Eleklor 
presenta nuove abbrevlazioni pet I 
semicondutlorl comuni; 
• TUP' o 'TUN' (Transistor 

Universale rispetlivamenle del 
lipo PNP o NPN) rappresenlano 
tutti transistor bassa Irequanza 
al sillcio avenli le caratteristiche 
sequenli: 

Uceo, max 
Ic, max 
hie, min 
Plot, max 
fT, min 

20 V 
100 mA 
100 
100 mW 
100 MHz 

Ecco alcune verslonl tipiche 
TUN: le famiglie dei BC 107, BC 108, 
8C 109; 2N3856A, 2N3859,2N3860, 
2N3904, 2N3947, 2N4t24 Era I tipl 
TUP si possono cilare: le famiglie dei 
BC 177, BC 178, la famiglia del BC 
179 a eccezione dei BC 159 e BC 
179; 2N2412. 2N3251, 2N3906, 
2N4126, 2N4291. 
• 'DUG' e 'DUS' (Diodo Universale 

rispetlivamenle al Silicio e al 
Germanio) rappresenlano lulti i 
diodi avenli le caratteristiche 
seguenti; 

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

Ecco alcune version! tipiche 'DUS': 
BA 127, BA 271, BA 128, BA 221, 
BA 222, BA 317, BA 318, BAX 13, 
BAY 61, 1N914, 1N4148. 
E alcune version! 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. dl 
caratteristiche pressoche 
simllare, ma di quality migliore 
I'uno dall'altro. In generale, In 
una stessa famiglia, ogni lipo 
puo essere utilizzalo 
indifferentemenle al posto di un 
altro. 

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

indifferentemenle qA 741, LM 
741 MCS 41. MIC 741, RM 741, 
SN 72741 pro 

Valore delle reslstenze e consenaalorl 
Fornendo il valore del component!, 
le vlrgole e i mulllpli dl zero 
saranno, per quanlo possibile, 
omessi. Le vlrgole sono sostiluite 
da una delle abbrevlazioni seguenti, 
tutte ulillzzale in campo 
Intern azionale. 
p (pico) = lO'" 
n (nano-) - 10"S 

q (micro-) = lO"* 
m (mill-) = io"a 

k (kilo-) = 103 

M (mega-) = 10" 
G (giga-) = 10" 
Alcunl esempl: 
Valori delle reslstenze 
2k7 = 2,7 kO = 2700 C 
470 = 470 C 
Salvo indicazlone contraria, le 
reslstenze ulilizzate negli schemi 
sono di 1/4 wall, al carbone, di 
lolleranza 5% max. 
Valori di condensatori: 4 p7 = 
4,7 pF = 0,0000000000047 F 
10n = 0.01 qF 
10 B F 
Le lensionl in conlinua dei 
condensatori divers! dagli 
elettrolitici si suppone che slano di 
almeno 60V; una buona regola e 
quella di scegliere un valore dl 
tenslone doppio di quello della 
lenslone di alimenlazione. 
Punti dl mlsura 
Salvo indicazlone contraria, le 
tension! indicate devono essere 
misurate con un voltmetro di 
resislenza interna 20 kC/V. 
Tenslone d'allmenlazlone 
I circuili sono calcolali per 220 V. 
sinusoidal!, 50 Hz. 
Servlzl al lettorl 
• EPS Numerose realizzazioni di 

Elektor sono corredate di un 
modello di circuito stampato. 
Nella maggioranza dei casi, 
quest! clrcuiti slampali possono 
essere fornill forati, pronti a 
essere montall. Ogni mese 
Eleklor pubblica I'elenco dei 
circuili slampali disponibili 
sollo la sigla EPS (dall'inglese 
Eleklor Print Service, servizio di 
circuili slampati di Eleklor). 

Domande Tecniche 
• I letlori possono porre delle 

domande tecniche relative agli 
arlicoli su Eleklor. a loro scelta 
per iscritto o per telefono. In 
quest'ultimo caso, d possibile 
lelefonare il lunedi dalle ore 
14.00 alle 16.30. Le letlere 
contenenli domande tecniche 
devono essere indlrizzale alia 
Sezione DT; per ricevere la 
risposta b necessario unire una 
busla affrancata con I'indirizzo 
del richiedente, Le lettere 
spedlle da un paese dlverso 
dall'ltalia devono essere 
accompagnate da un coupon- 
risposta inlernazionale. 

• II torto dl Eleklor 
Ogni modifica importante, 
aggiunla, correzione e/o 
miglioria a progetti di Elektor 
viene annunciata sulla rubrica '11 
torto di Elektor'. 
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Per imparare fattivamente I'elettronica digitale occorre unire 
teoria e sperimentazione pratica. II DIGIT 1 porta il lettore ad 
impadronirsi dei concetti fondamentali senza ricorrere a for- 
mule noiose ed astratte ma con spiegazioni chiare e semplici. 
Esperimenti pratici utilizzanti una originale piastrasperimen- 
tale a circuito stampato, fornito a richiesta, consentono un'in- 
troduzione passo-passo alia teoria di base e alle applicazioni 
dell'elettronica digitale. 
E perd solo realizzando praticamente delle applicazioni, che il 
lettore puo dirsi veramente padrone delle tecniche digitali. 
Questo e lo scopo del DIGIT 2, che costituisce il naturale 
prosiego del volume precedente, al fine di quell'unita didatti- 
ca di cui si 6 parlato. 
I circuiti pratici presentati nel DIGIT 2 sono oltre 50, tutti 
interessantissimi che spaziano dal frequenzimetro al genera- 
tore di onde sinusoidali-triangolari-rettangolari, fino all'im- 
pianto semaforico o alia pistola luminosa. 
Una serie di pratiche e divertenti realizzazioni, insomma, per 
arricchire il proprio laboratorio, la propria casa o semplice- 
mente per divertirsi, ma soprattutto per imparare veramente 
I'elettronica digitale. 

Cod. 6011 Cod. 2000 

Se non trovi II DIGIT 2 in edicola perche usaurlto, oppure 
non hal ancora acquistato II DIGIT 1, utllizza questo tagllando d'ordlne. 

Tagllando d'ordlne da invlare a; JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello B. 

Nome Cognome 
I I I 

Indirizzo 

Cap. Citta 

disp Codice Fiscal* (in ensabile per le aziende) 

I 

□ Inviatemi una copia del libro Digit 1 a L. 6.000 (Abb. L. 5.400) 

□ Inviatemi una copia del libro Digit 1 
completo di piastra per esperimenti a L. 14.000 (Abb. L, 12,600) 

□ Inviatemi una copia del libro Digit 2 a L. 7.000 (Abb. L, 6.300) 

□ Allege assegno n" di L, 
□ Pagherd al postino I'importo di L.  

 (in questo caso la spedizione 6 g ratuita) 
+ L. 1.500 per spese di spedizione 
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Alimentazlone e auto 
4 Regolatore di tensione da 2 

Ampere 
10 llluminazione automatica 

per biciclette 
21 Regolatore di tensione 

per automobile 
25 Caricabatterie PWM 
45 —12V da +5V 
48 Caricabatterie al Nichelcadmio 
50 Fanalino posteriore di sicurezza 
79 Semplice alimentatore 

simmetrico 
85 Alimentatore stabilizzato 10 ... 

350V 
90 Alimentatore a tensione variabile 

0-50 V/ 0-2A 
101 Tachimetro a stato solido 

Audio e musica 
6 Preamplificatore stereo 

dinamico 
14 Amplificatore a V-FET 
16 Preamplificatore per pick-up 

a bobina mobile 
30 Fusibile per altoparlanti 
56 Circuito a campionamento 

e tenuta per sintelizzatori 
60 Generatore di effefti sonori 
63 Tremolo a circuito integrate 
67 STAMP (Super Tiny AMPIifier = 

amplificatore superminuscolo) 
84 Protezione per altoparlante 
89 Un pianoforte migliore 
94 Due ottave in piu per il 

pianoforte 

HF e Games 
7 Filtro a quarzo da 4,4 MHz 
8 Convertitore 
15 Controllo automatico di 

frequenza con il diodo di 
sintonia 

35 Enigma 
49 Accoppiatore oltico ad alta 

frequenza 
52 Oscillatore ad alta frequenza 

variabile 
57 Gioco dei mattoni 
66 II bandito senza braccia 
68 Attacco missilistico 
71 Filtro CW selettivo 
81 Luci che corrono 
86 Ricevitore super-attivo ad 87-180 

MHz 

Idee di progetto 
3 Conversione di frequenza con 

I'XR 2240 
11 Rapporlo controllato in tensione 
28 Caricabatterie Ni-Cd intelligente 
32 Guadagno unitario positive 

e negative 
34 Tensione a denti di sega 

sincrona alia frequenza di rete 
36 Avvisatore universale 
44 Fusibile elettronico 
46 Trasmettitore di temperatura 
55 Trigger a soglie regolabili 
59 Un divisore dispari 
69 Generatore di armoniche 

controllato in tensione 
80 Convertitore RMS - c.c. 
82 Rivelatore di caduta di tensione 
98 Controllo di continuity 
100 Monitor digitale del battito 

cardiaco 

103 Generatore di energia 
economica 

Idee per la casa 
1 Trasmettitore a raggi infrarossi 
2 Ricevitore a raggi infrarossi 
5 Sensibell 
19 llluminazione da giardino 
27 Rivelatore d'acqua 
31 Allenatore domestico a basso 

consumo 
33 Allarme di umidity 
47 Regolatore di luce controllato 

a distanza 
51 Anlifurto perfezionato 
70 Interruttore di bussata 
78 Indicatore di posta 
96 llluminazione per vetrina 

Microprocessor! 

13 Adattatore di interfaccia 
per cassette 

23 FSK sincrono 
29 Visualizzazione su oscilloscopio 

per I'eleklerminal 
72 Prova RAM 
75 Tastiera esadecimale 
76 Piccolo alimentatore 

a cummutazione per pP 
83 Interfaccia RS 232 
88 Decodificatore per display 

esadecimale 
91 Demodulatore FSK PLL 
95 Programmatore per PROM 

Strumentazione 
9 Semplice prova-operazionali 
12 Esposimetro e temporizzatore 

per camera oscura 
18 Fotometro a buon mercato 
22 Generatore sinusoidale digitale 
26 Oscillatore modulate per 

Tallineamento dei ricevitori 
40 Semplice voltmetro analogico 
43 Barometrp a semiconduttore 
58 Semplice-misuratore L/C 
62 Display universale 
65 Ohommetro acustico 
77 Generatore a durata d'impulso 

variabile 
87 Generatore sinusoidale 

al quarzo 
92 Frequenzimetro audio 
99 Commutatore di portata 

automatico 

Varie 
17 Anemometro 
20 Cascode ibrido 
24 Fasometro 
37 Rivelatore di fonte d'impulso 

ad OR esclusivo 
38 Reazione biologica e resistenza 

cutanea 
39 Indicatore di linea RS 232 
41 Semplice circuito di prova 

per 555 
42 Filtro a variabile di stato 
53 VCO di precisione 
54 Amplificatore ULP 
61 Monitor energetico 
64 Lente di ingrandimento 

elettronica 
73 Filtro bassabasso 
74 Secondi a buon mercato 
93 Controllo a distanza con 

eliminazione degli impulsi spurii 

97 Energia dai fulmini 
102 Segnalibri 

Mercato pag, 7-98 
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Menslle ascoclato aM'USPI 
Unlone Stampa 
Perlodlca Itallana 
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^GB-servizio circuiti stampati 

glugno 1979 

EPS 9453 
EPS 9453F 
EPS 9465 
EPS 78041 
EPS 1Z34 
EPS 9743 
EPS 4523/9831 
EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 9765 

gencralore dt lun/iom 
semplico L 
pannello per genernlore di 
luneioni femphce L 
alimentatore slaDth/zalo a 
circutlo lotegralo L 
lachimelro per la biciclelta L 
ndutiore dmamiCO del 
rumore L 
comando auiomaltco per il 
cambio deile dispositive L 
le lotogralie di Kiriian L 
simulatore di fischio a vapore L 
smiehzzaiore di vaponera L 
imettoro di segnali L 

4 000 
2 800 

2 500 
7 400 
3 650 
3 400 
2 450 

gennaio 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

lebbralo 1980 
EPS 99/4 
EPS 79038 

•uz/-bo* wariabile 
lasbera ASCII 
pocket bagatelle igioco 
di deslruvza) 
conlannnuli chioccianie 
eiekieiminai 
siniorna a lasii 

nvelaloie a prossimiia 
i eslonsione delie pagme 
neU'eiektorminal 

EPS 79088-1-2-3 il digilarad 
EPS 79514 gate dipper 

L 4 200 
L 16 000 
L 4 500 
L 6 300 
L 17 000 
L 8 900 

L 6500 
L 14 900 

L 10 900 

■ettembre I960 
EPS 79513 VSWR meler L 1 500 
EPS 80027 gonoraiore di colore L 3.400 
EPS 79033 quizmaster L 3 000 
sistcma d'allarme ceniralizzato 
EPS 9950 i slazione master L 4 000 
EPS M50-7 slazione slave L 3 600 
EPS99MI-3 slazione d'allarme L 2 000 
EPS 9945 consonant 
EPS 9945-F pannello Ironlalo consonant L t6 000 

consonant 

EPS 80067 digisplay L. 4 500 
EPS 80045 lermometro digitate L 6 200 
EPS 79035 milhvollmetro CA 

e generators di segnali L 2 800 
EPS 9954 preconsonant L 4 300 

(ugllo/agotlo 1979 EPS 78003 
EPS 79077 

tampeggiaiore di potenza 
ssmpiici etletli sonori 

L 
L 

4 500 
4 500 novembre 1980 

EPS MBit auslereo alimentatore . EPS 70087 chassis di media Irequenza L 5 500 EPS 80068-1/2 il vocoder di elektor-bus 
• HB12 amplilicator© HI-FI da 3W L 7 900 EPS 79082 decoditicatore stereo L 5 800 board L 15 850 
EPS HB13 auslereo preamplilicatore L 8 300 EPS 79095 elekdoorbeil L 11000 EPS 80068-3 il vocoder di elektor-filtn L 5 450 
EPS HD4 nlenmento di Irequenza EPS 80068-4 il vocoder di elekior- 

umversale L 5 500 marzo I960 modulo I/O L. 5 500 
EPS 9525 mdicatore di picco a LED L 4 300 EPS 80068-5 il vocoder di elektor- EPS 77005 distorsiomeiro L 5 900 EPS 79019 generalore smusoidale L 4 900 alimenlatore L 4 500 
EPS 77059 alimentatore 0-10V L 4 200 EPS 9913 1'2 umia di nverbero digitate L 15 000 EPS 80022 amplificatore d'antenna L 1 500 
EPS 77101 amplificatore per autoradio EPS 79040 modulatore ad aneiio L 6,300 EPS 80060 chorosynl L 25 500 da 4W L 3 300 EPS 9753 bigiia eletlromca L 7 400 EPS 9956'9955 doppio regolalote di 
EPS 9398 j 9399 preampiilicalore preco L 10 500 EPS 80021-ia/2a smioma digitate L 16 900 dissolvenza per proiellori L 5 100 EPS HB14 auslereo preamplificalore 

lono L 4 400 
EPS 80016 disturbalore eteliromco L 3 900 

■etlembre 1979 
EPS 9797 timer Iqganimico per camera 

oscura 
EPS 9860 PPM voitmetro di picco AC 

su scaia togantmica 
EPS 9817-1.2 voitmetro LED con UAA 180 
EPS 9970 oscillographics 
EPS 9952 saldalore a temperaiura 

controilala 
EPS 9827 campi magnetici in medicma 
EPS 9927 mmi-lrequenzimeiro 

EPS 9344-1 t 2 mini tamburo 
EPS 9344-3 generatce di rilrm IC 
EPS 9948 generalore smusoidale a 

'requenze hsse 
EPS 9491 scgnalalore per parcnimetn 

aprllc 1980 dicembre 1980 

EPS 79650 convert il ore per onde corte L 4 500 EPS 9423 antenna FM mtegrala 
L 5 800 EPS 79039 per interm L 3 500 

i pannello monosoiektor L 19 000 EPS 9368 reit capacitrvo L 3 600 
L 4 900 EPS 79070 sieniore L 8 500 EPS 9329 sonda logica versatile L 3 600 
L 5 900 EPS 79071 assistemor L 6 000 EPS 9369 mini-ricevitore ad onde 
L 5 500 EPS 80023 topamp L 3 500 

EPS 9192 
medie 
sostiluto logico 

L 1 850 

L 4 900 magglo 1980 del potenziomelro a carbone L 8 750 
L 3 600 EPS 80065 dupdcaiore di Irequenza L 2 150 
L 6 900 EPS 79024 n'caricatore alfidabite L, 5000 EPS 80019 ireno a vapore L 2150 

6 000 
3 500 

EPS 80031 loppreamp L 9 400 
EPS 80054 vo'ele una voce ' sirana 7 

<modula1ore ad anellol L 4 500 
EPS 79093 limGr/controller programmab L 6 400 
EPS 80009 sewar lefletn sonori con 

nverbero analogic©) L 6 900 
EPS 79026 mterrullore a bammano L 4 500 glugno 1980 
novembre 1979 EPS 80018-2 antenna alliva 

EPS 80018-1 per l aulomobile L 6 000 
EPS 9401 equm L 7 800 EPS 80084 accensione a Iransistor L 9 000 
EPS 79005 mdicatore digiiale umversale L. 5 500 EPS 60086 lemponzzalore intelligenie' 
EPS 9751 sirene L 4 500 per tergicnstallo L 7 500 
EPS 9755-1-2 lermometro L 9 800 EPS 80096 misuratore di consume 
EPS 9325 it digibell L 7 500 del carbutanie L 15 000 
EPS 79075 microcomputer basic L 18 500 EPS 80097 lermiamo i ladtd (annfurlo) L 4 000 

EPS 80101 mdicatore della lensione 
dtcembre 1979 delia battena L. 4 000 

EPS 80102 un probe ad aslma L 4 000 
EPS 9987-1 - 2 ampiiticatore telelomco L 7 900 EPS 80109 protezione per la baltena L 4 500 
EPS 79006 gioco prova lor/a L 5 700 EPS 7043b sussidio da campeggio L 4.000 

gennalo 1981 
EPS 81002 

EPS 80050 
EPS 801:2-1/2 
EPS 9915 
Piano eletlronlco 
EPS 9914 
EPS 9979 
EPS 9981 

dissolvenza programmabile 
per diaposilive L 13 900 
mierlaccia cassette 
per microcomputer basic L 11 800 
estensiom mterfaccta cassette L 3 600 
generator© di note umversale L 14 000 
modulo per ottava 
alimenlazlone 
'llln. preamplilicatore 

L 6 300 
L 4 000 
L 11.000 

lebbralo 1981 
EPS 9968-1 

EPS 79073-1-2 

EPS 9906 
EPS 9885 
EPS 9967 
EPS 80024 

cosiruzione del computer 
per TV Games |main board) 
coslru/ione del compute' 
per TV Games (power sup- 
ply c kevboardl 
alimentatore per micro- 
computer basic 
scheda con 4k di RAM 
modulatore TV UHF VHF 
bus board 

TV-Scopio (amplificatore 
d'ingressol 

L 38 000 lugllo/agoslo 1980 EPS 9968 - 
2/3/4/5/F TV-Scopio versione base L 22 500 

EPS 78065 ndutiore di luce sense L 4500 EPS 79053 loto-oracolo L 5 800 
L 17 500 EPS 79517 

EPS 79505 
canca baliena aulon^aticc 
ammuiolitore per 

L. 4900 EPS 9840 
EPS 9499-2 

temponzzalore per sviiuppo 
folo 
portaiummosa a raggl 

L 7.500 
L 9 900 disc-jockoy L 6000 mfrarossi (alimenialorei L 8,000 
L 35 000 EPS 79114 'requenzimet'O per EPS 9862-1/2 poria lummosa a raggi 
L 4 500 sinietizzaiori L 5300 infrarossi (Irasmettilore 
L 12 900 EPS 79509 servo ampiilicaiore L 3200 'ncevilore) L 7 200 

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

Nome 

Cognome_ 

Via 

Invialemi il seguente materiale, pagherb al poslino I'importo Indicate 
. spese di spedizione 

Termini di consegna: 
EPS 60 gg dalla data di rlcevimenlo dell'ordine 
ESS 90 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 

Cilta _ 

Firma 

Data _ 

CAP_ EPS 

EPS 

EPS 

Codice fiscale (indispensabile per le aziende) EPS 

EPS 

EPS 

| EPS 

EPS 

I ESS 

ESS 

ESS 

ESS 
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marzo 1981 
EPS 81047 lermomelro da bagno 
EPS 81051 xilofono 
EPS 81049 cancabatterlB NiCd 
EPS 81043-1/2 M misuralore 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81048 
aprlle 1981 

EPS 80085 
EPS 80089-1 
EPS 80089-2/3 
EPS 9911 
EPS 9873 

magglo 1981 
EPS 9874 
EPS 80069 
EPS 80077 
EPS 81124 
giugno 1981 
EPS 9897-1 
EPS 9897-2 
EPS 9932 
EPS 80502 
EPS 80128 

il mulligioco 
il gonlo nel baratlolo 
cornamusa 

amph'lcatofo PWM 
Junior computer 
(basetla pnnclpale) 
Junior conipulei 
(basetla display e alim ) 
preampliricaloro pick-up 
modulaloro di colore 

eleklornado 
Slslema intercom 
Prova transision 
Intelekt 

equallzzalore. sezione di 
filtro 
equallzzalore, conlrollo 
del toni 
anallzzalore audio 
scalola muslcale 
tracciacurve per transistor! 

TV-Scopio versione ampliala: 
EPS 9969-1 basetta memone 
EPS 9969-2 circulto trigger 
EPS 9969-3 base tempi ingresso 
lugllo/agoslo 1981 
EPS 80071 
EPS 80145 
EPS 80505 
EPS 80506 
EPS 80515-1'2 EPS 80516 
EPS 60532 
EPS 80543 
EPS 80556 

2 200 
2 600 
3 000 
4 500 
3.900 
2200 
2 850 

HAMEG - GLI OSCILLOSCOPI 

L I 800 
L 17 300 
L 6 500 
L 7 500 
L 4 800 

L 5 700 
L 4.400 
L 6 200 
L 11 000 

L. 2.500 
L. 2.500 
L 6.300 
L. 5.650 
L. 1.600 

L. 8 100 
L 3.200 
L 3,200 

monitor digitate del baltito 
cardiaco 
monitor digitaie del batlilo 
cardiac (display board) 
amplificalore a V-FET 
nceviloro super allivo 
illuminazlone per vntnna 
alimeniatore a lensiom? 
vanabile 0-50V 0-2A 
preamplilicatoro stereo 
flinarTtico 
ampiitioatore stamp 
programmalore per PROM 

2 900 
5 300 
4 900 
8 300 

L I 900 
L t 800 
L 9 2O0 

■f 

tO r,\ 

HM 307 
3" - 10 MHz - 5 mV 
Monotraccia 
con prova 
componenti 

HM 312 
5" - 20 MHz - 5 mV 
doppia traccia 

HM 412 
5" - 20 MHz - 5 mV 
doppia traccia 
ritardo deflessione 

- servizio software 

/jP TV Games 
1 - Mastermind 
2 - Codebreaker 
3 - Reversi 
4 - Amazone 
5 - Space shootout 
6 - Four in a row 
7 - Four In a row 

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

3 - Jackpot 
9 - Surround 
A - Shapes 
B - Piano 
C - PVI Programming 
D - Disassembler 
E - Test patterns 
F - Lotto 

ESS 006 

ESS 007 (su naslro) L. 7 000 
0— - •- —- 

1 o oi T * e» -1 

HM 512 
5" - 50 MHz - 5 mV 
doppia traccia 
ritardo deflessione- 
linea di ritardo 

(St, disco) L 5 500 

INTERMATIQMAL ■.P.I. 

Tulll I circuill stampall e I dischi software, sono in vendila presso I 
mlgliori rivendllori (indlcali altroye In questa rivisla) e possono es- 
sere richlesli alia noslra Redazlone ulillzzando il coupon qui sollo. 

TELAV INTERNATIONAL S.r.l. - Via Leonardo da Vinci. 43 
20090 TRE2ZANO S.N - Tel. 02/4455741 - 5 llnee 

: TELAV INTERNATIONAL S.r.l. - Via Salaria. 1319 - 00138 ROMA 
Tel 06/6917068-6919312 

VENETO ELPAV - Via Bragni, 19 - 35100 CADONEGHE (PO) - Tel. 049/701177 
EM. ROMAGNA ELETTRONICA DUE - Via Zago, 2 - 40128 BOLOGNA - Tel 061/376007 
PIEMONTE TELMA - P.za Chirom. 12 - 10145 TORINO - Tel. 011/740984 
PUGLIE DEEP SOUND - Vlale della Liberia, 40 - 74015 MARTINA FRANCA (TA) 

Tel. 080/723188 
MARCHE JOHNVOX - P ie dei Cappucclnl, 2 - 62019 RECANATI - Tel 071/980574 
CAMPANIA POLICHETT1 - Corso A. Luccl. 102 - 80100 NAPOLI - Tel. 081/266888 
SARDEGNA TE.MO.SA. - Via Rockleller, 16 - 07100 SASSARI - Tel, 079/210070 

anche a MELZO 
in Via A. Villa, 33 

G .B i* 1 C. 

a 
itahana 

c'e 
Ditta: C.E.MEL. 

TAGL1ANDO VALIDO PER 

ncevere documenlazione dei Mod.  

EK 7-81 

ncevere dimostrazione dei Mod. _ 
Cognome/Nome  

Ditta o Enle  

Via  . N._ . TEL. _ 

CAP.  CITTA. 
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Teknel 
Via Raffaello, 10 
36070 Castelgomberto 
Tel.: 0445/90132 

S.G.E. 
dl Splnalo Glanrenzo 
Via C. Colombo, 6 
33077 Sacile 
Tel.; 0434/71988 

Teletecno 
dl Adeodall Donatella 
Vicolo Rlzzardo, 26 
25100 Brescia 
Tel.: 030/54125 

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

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

Fototecnica 
Via X Giornate, 4 
25100 Brescia 
Tel : 030/48518 

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

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

Pinto 
C.so Principe Eugemo 15 bis 
10122 Torino 
Tel : 011/541564 

FOREL Elettronlca 
Via Italia 50 
60015 FALCONARA (AN) 
Tel, 071/9171039 

7400 400 74LS273 1800 
74LS00 400 74390 1600 
7402 400 74393 1600 
74LS02 400 4000 450 
7404 400 4001 450 
74LS04 400 4011 450 
7405 400 4012 450 
74LS05 400 4013 600 
7410 400 4015 1050 
7413 600 4016 600 
7414 900 4017 1150 
74LS14 900 4023 450 
74LS20 400 4027 750 
7427 400 4029 1350 
7430 400 4040 1200 
7432 400 4042 1000 
7442 1000 4049 650 
74LS42 1000 4050 650 
7445 1050 4069 450 
7446 1200 4081 450 
7448 1100 4093 BOO 
7473 550 4511 1350 
7474 550 4514 2900 
74LS74 550 4518 1200 
7486 550 4520 1200 
74LS86 550 4528 1600 
7490 800 CA 3161 1600 
7493 800 CA 3162 6500 
74121 700 LM 301 650 
74123 800 LM 311 900 
74LS125 700 LM390N 2200 
74132 1000 LM391N 1600 
74LS132 1000 LM555N 600 
74LSI 38 900 LM556N 1050 
74LS139 900 LM723H 1050 
74148 1400 LM3900 1000 
74151 950 TBA810 1400 
74153 950 TBA820 1200 
74LS153 950 TDA2002 1600 
74154 1400 TL081 900 
74157 900 TL082 1300 
74160 950 TL084 2200 
74161 950 UAA170 3200 
74164 1100 UAA180 3200 
74165 1100 XR2203 1900 
74166 1100 XR2206 7000 
74LS166 1100 XR2207 6300 
14174 950 MM2114 
74LS174 950 N3 (300 nsec) 
74190 1100 6600 
74192 1100 E 2708 
74193 1100 Eprom 7000 
74221 1200 8080 A 8500 
74LS241 2000 2 80 11000 
74S241 2500 MM5303 
74LS244 2000 AY-5-1013 9000 
Spedizioni in contrassegno. I prezzi riponali 
sono neltl, non comprensivl di IVA. Spese di 
spedizione a carico dell'acquirente. Ordine 
minimo L.10.000. 

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

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

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

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

Dltta Tosl Stetano Elettronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Pontedera 
Tel.: 0587/212164 

Elettronlca Albert! 
Componenll Elellronlci - 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 

Centre Elettronico 
di E. di Bari 
C.so Manfredi, 112 
71043 Manfredonia 

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 

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

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

Elettrolecnica Sud srl 
Via Settimio Mobilio 27 
84100 Salerno 
Tel.: 089/239576-9 

Teleradioprodotti 
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. 
di Maslrantuono & Balducci 
Via Covignano 23/25 
47037 Rimini 
Tel.: 0541/775534 

REEM 
Via di Villa Bonelli. 47 
00149 Roma 
Tel . 06/5264992 

Farlsato Elettronlca dl S. Soslc 
Via Pioga, 142/B 
35011 Campodarsego (PD) 
Tel.: 049/759288 

Delta Elettronlca 
Via California, 9 
20144 Mllano 
Tel 02/436244 

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

Grlvar Elettronlca 
Via Traversagna, 2/A 
41058 Vlgnola 
Tel.: 059/775013 

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

Costruzlonl Eleltronlche 
Induslrlall 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna Lucca 
Tel.: 0583/55857 

Cenlro Elettronico 
Via A, Specchi 54 
96100 Siracusa 
Tel: 0931/41130 
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Isl.T/V 

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

trovat&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 impalto 
da 80 a 136 colonne 

DISTRIBUISCE ANCHE LA 
RIVISTA ELEKTOR. 

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 

GMW(\ 

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, minulerie varie e 
altoparlanti per hobbisti 
Antenne per impianti TV e 
componenti elettronici per industrie, 
artigiani, riparalori e installatori 

Tel (059) 77.50.13 

GRIK^R 
Via Traversagna, 2/A 

i ■ ■ ■ ■ sei un rivenditore di materiale elettronico 

puoi.... ■ distribuire i componenti dei montaggi 

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

  

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. 

Ditta  

Via n Tel.: 

Cltta C.A.P 

Siamo interessati a ricevere ulleriori informazioni sulla possibllita di diventare rivenditon di Eleklor. 

V 
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Presso la sede GBC - V.le Malleolll 66 
20092 Cinisello B. - Tel. 02/6181801 
6 reperibile la 

TASTIERA PER IL 
COMPUTER TV GAMES: 
lastini 
cappucci 

codlce GL 0900/00 
codice GL 0902/00 

Alia Cross Point polele acquistare la 
TASTIERA ASCII. 

Key switch lipo JP 5045 
Key switch lipo JP 5025' 
' richiedete cappuccio normale 
e doppio con Innesto ad "X" 

CROSS POINT - Via Mlgllorelti 2 
20161 Milano - Tel. 02/6461061 

Alia I.C.C. polrele trovare I seguenti 
componenli: 

MM 5303 
AV5 - 1013 
96364 
RO - 3 - 2513 

I.C.C. - Via Palma, 9 - 20100 Milano 
Tel.; 02/4045747 

Tel. 011/535957-541564 
C.so Principe Eugenio 15 bis 

10100 Torino 

Distributore del circuit! stampati e dei component! 

elettronici di ELEKTOR 

— PER L'INDUSTRIA — 

Distributori National, ITT, 
Philips, Fairchild. 

Vasto assortimento 
integrati TTL, C-MOS, 
memorie, connettori, 
accessori per 
Wire-Wrapping, strumenti 
da laboratorio, tubi 
industriali, accessori per 
microcomputer. 

— PER L'HOBBISTA — 

Altoparlanti HI-FI RCF, 
Philips, Peerless. 
Contenitori metallici, rack, 
componenti elettronici 
vari, accessori per kit, 
antifurt.i auto, nastri 
professionali BASF, 
valvole. 

ELEKTOR HA CAMBIATO DIRETTORE- 

V 

Sig. B. V. Der Horst 

V 

Sig. Paul Holmes 

Elektor, Edizione Internazionale, ha un nuovo direttore dal maggio 1981. II Signer Bob Van Der Horst, 
fondatore della rivista e direttore per 20 anni, ha deciso di ritirarsi dal primo posto, pur rimanendo membro del 
Consiglio dei Direttori. Questo organo ha nominato, come successore, il Signor Paul Holmes. 
Elektor e la rivista dell'elettronica avanzata per chi ne fa uso professionale e per chi se ne diletta; con questa 
caratteristica, e una delle prime del mondo. Nell'arco di 20 anni il Signor Van DerHorsthavistocrescerelasua 
creatura fino alle dimensioni internazionali con edizioni in inglese, olandese, tedesco, francese, italiano e 
spagnolo, totalizzando la circolazione mensile di oltre 350.000 copie. 
II nuovo direttore Signor Holmes, 37 anni, e in redazione dal 1972 ed e stato finora il capo dei progettisti. Fu 
anche preparatore dell'edizione inglese, reggendola a lungo come direttore aggiunto. 
Negli ultimi anni divenne il braccio destro e sostituto del Signor Van Der Horst nella direzione generale del 
gruppo. Ora si trova a capo di un eccezionale, quasi unico staff di redattori. 
Piu di venti esperti in elettronica di alta qualificazione elaborano tutti i progetti e gli articoli per Elektor. Si 
valgono di raffinata strumentazione, di ampie relazioni internazionali, e sono abilissimi nel tradurre in circuiti 
pratici ogni nuovo traguardo dell'elettronica. Al Signor Van Der Horst la piii calorosa riconoscenza eal Signor 
Paul Holmes gli auguri piii cordiali del Direttore Responsabile e della Redazione italiana. 

jttt- 







La guida pratica^^ 

per progettare 

e calcolare da soli 

i circuit! elettronici 

Cod.2200 
L. 8.400 (Abb. L. 7.560) 

Questo corso costituisce la guida 
attraverso i meandri 

della moderna tecni- 
ca circuitale dei 

semicondut- 
tori. A diffe- 

renza delle trat- 
tazioni sinora 

apparse in questo 
settore, la materia 
viene trattata con 
molta semplicita. 

Con un minimo di gri- 
gia teoria e di arida 

matematica, viene for- 
nita al le'ttore la possibi- 
lita di progettare circuit! 

a semiconduttore. 
Per mezzo di chiare nozioni 

pratiche, gia alia fine della 
prima parte il lettore e in gra- 

do di progettare e calcolare da 
se dei semplici stadi amplifi- 

cat'ori. Vengono considerate le 
tecniche circuitali tipiche della 

moderna tecnologia dei circuiti integrati fra le quali: I'accoppiamento in corrente continua, 
I'indipendenza delle funzioni circuitali-della variazione delle caratteristiche nei singoli esem- 
plari, come pure I'uso di componenti attivi in sostituzione di induttanze, capacita e resistenze. 
Chiaramente si deve fare un cenno sulla teoria dei semiconduttori. Si parlera, percio, anche 
delle proprieta fondamentali dei piu importanti componenti. 
II corso, inoltre, esamina i problem! di fondo che sorgono nel progetto di circuiti piu complicati. 
Dato che le complesse funzioni di tali circuiti si ottengono in pratica combinando tra loro i 
circuiti fondamentali, viene mantenuta la semplicita della tecnica di progetto e di calcolo. 

X 

r res? 

PER ORDINARE QUESTO LIBRO UTILIZZATE L'APPOSITO TAGLIANDO INSERITO IN FONDO A QUESTA 
RIVISTA. 
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LIBRI IN 

Le Radiocomunicazioni 

Ci6 che I tecnici, gli insegnanti, i professio- 
nistl, i radloamatori, gll sludenti, I radioope- 
rotorl debbono sapere sullo propagazione 
e ricezione delle onde em, sulle interferen- 
ze real! od Immaginarie. sui radiodistuibl e 
lofp eliminazione, suite comunicazionl 
extra-terrestri. 
Oltre 100 figure, tabelle varie e dl propaga- 
zione, 
L 7.500 (Abb L 6.750) Cod. 7001 

Alia ricerca del tesori 

II primo monuale edito in Italia che tratta la 
prospezione elettronlca. II libra, in oltre 110 
pagine ampiamenfe illustrate spiega tutti i 
misteri di quesfo hobby affascinante. Dai 
criteri di scelta dei rivelatori, agli apptocci 
necessari per effettuare le ricerche, dal 
mercato dei rivelatori di seconda mano 
alia manutenzione del detector fino alle 
norme del codice che il prospettore deve 
conoscere. li libra analizza anche ricerche 
parficolari come quelle sulie spiaggie, nei 
fiumi, nei vecchi stabili, in miniere ecc. 
L 6.000 (Abb L 5.400) Cod. 8001 

300 
circaiti 

300 Circuiti 

II libra raggruppa 300 articoli In cui vengo- 
no presentati schemi elettrici complefi e 
facilmente realizzabili, oltre a ideeoriginall 
di progetfazione circuifale. Le circa 270 
pagine dl 300 Circuiti vi ripropongono una 
moltifudine di progetti dal piu semplice al 
piu sofisticoto con particolare riferimentoa 
circuiti per applicazioni domesfiche, audio, 
di misura. giochi elettronici, radio, modellis- 
mo, auto e hobby. 
L 12.500 (Abb L, 11,250) Cod. 6009 

Transistor cross-reference 
guide 

II volume taccoglie circa 5,000 tip! diversi di 
fransistori prodotli dalle principali cose 
europee, americane (Motorola. Philips, 
General Electric. R.C.A,. Texas Instruments, 
Westinghouse, AEG-Telefunken) e fornisce 
di essi I'indicazione di un eventuate pro- 
dotto equlvalente giapponese (Toshiba, 
Nec, Hitachi, Mitsubishi, Matsushita, Fujitsu. 
Sony. Sanyo) Di ogni transisfore inoltre, 
vengono forniti i principali parametri elet- 
trici e mecconici. 
L 8.000 (Abb, L 7 200) Cod. 6007 

Manuale di sostituzione 
dei transistori giapponesi 

Manuale di intercambiabilitd fra transistori 
delle seguenti Case giapponesi: Sony, San- 
yo, Toshiba, Nec. Hitachi. Fujitsu, Matsushi- 
ta, Mitshubishi. II libra ne raccoglie circa 
3.000 
L. 5,000 (Abb L. 4.500) Cod. 6005 

i 

KK&I 

'"•w, 

Tabelle equivalenze 
semiconduttori e tubi 

elettronici professionali 
Un libra che riempie le lacune delle pubbli- 
cazioni precedent! suH'argomento. Sono 
elencati i modelli equivalenti Siemens per 
quanta riguatda: 
— Transistori europei, americani e giap- 

ponesi 
— Diodi europei, americani e giapponesi 
— Diodi controllati (SCR-thyristors) 
— LED 
— Circuiti inlegratl logici, analogici e line- 

ari pet radio-TV 
— Circuiti integrati MOS 
— Tubi elettronici professionali e vidicons. 
L, 5 000 (Abb, L. 4.600) Cod. 6006 
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VETRINA 

Selezione di progetti 
eleftronici 

Una selezione di interessanti progetti pub- 
blicati sulla rivista "Elektor". Ci6 che costi- 
tuisce il "trait d'union" fra le varie tealizza- 
zioni proposte e la varietd d'applicazlone, 
I'affidabilitd di funzionamenlo. la facilitd di 
realizzazione, nonche I'elevato contenuto 
didaftico. 
L 9000 (Abb L 8 100) Cod. 6008 

m 

Uj 
O 

cc 

TV SERVICE 
100 riparazioni TV illustrate 

e commentate 

| Dalle miglidia di riparazioni chesieffettuo- 
1 no in un moderno laboratorio TV, sono assai 
Ipoche quelle che si discostano dalla nor- 
1 male "routine" e sono dawero gratificanti 
per il fecnico appassionato. Cento di que- 
sfe "perle" sono state raccolte in questo 

| libro e proposte all'aftenzione di chiunque 
svolga per hobby o per mesliere il Seivizio 
di Assistenza TV 
L 10,000 (Abb. L. 9000) Cod. 7000 

TTLIC 

AlOTOMOt A 

TTL IC 
cross reference manual 

II prontuario fotnisce le equivolenze. le ca- 
ratterisfiche elettriche e mecconiche di 
pressoche tutti gli integratl TTL sinora prodot- 
fi dalle principal) case mondiali. 
I dispositivi Texas, Fairchild, Motorola, Natio- 
nal, Philips, Signetics, Siemens, Fujtsu, Ftita- 
chi, Mitsubishi, Nee, Toshiba. Avanced Micro 
Deviced, sono confrontati trq loroall'interno 
di ogni famiglia proposta. 
Per facililare la ricerca o la sostituzione del 
dispositivo In esame. e possibile anche, do- 
po aver appreso ad integrarne la nomen- 
clatura degli IC. consultare il manuale a 
seconda deile funzioni svolte nei circuili op- 
plicotivi. 
Rappresenta, quindi, un indispensabile stru- 
mento di lavoro per tutti coloro che lavora- 
no con i TTL. 
L. 20.000 (Abb. L 18.000 Cod. 6010 

Accetsorl KletCronKl per AutovclcoK 

I*:- 

Its I 

Accessor! elettronici 
per autoveicoli 

In questo volume sono traftati progetti di 
accessor! elettronici per autoveicoli quali: 
I'amplificatore per autoradio, I'anfifurto, 
I'accensione elettronica, il plurilampeg- 
giatore di sosfa, il temporizzatore per tergi- 
cristallo ed oltri ancora. 
L 6,000 (Abb. L 5.400) Cod. 8003 

Le luci psichedeliche 

Questo volume propone numerosi progetti 
per cosfruire apparecchi psichedelici di 
ogni tipo. 
Tutti gli apparecchi descrifti sono stati pro- 
vati e collaudati e sono corredoti da am- 
pie desctizioni, schemi elettrici e di mon- 
taggio, 
Questo libro. tralta anche teoria e realizza- 
zioni di generoloti psichedelici sino a 6 kW 
di potenza, flash elettronici. luci rotanfi etc. 
L. 4 500 (Abb L. 4,000) Cod. 8002 

uiun 
PSiCHEDELICHt 

Appunti di elettronica Vol. 1 

II libro e costituito do una raccolta di fogll 
ognuno dei quail tratfa un singolo argo- 
mento, 
Una particolare ed elegante confezione, 
studiata appositamente per rispondere alle 
precise finalitd dell'opera, fa si che tutti I 
fogli possono essere asporfati e consultati 
separatamenfe. 
Esposizione generale-Elettricitd-Parametri 
principali-Fenomeni altemati sinusoidali- 
Oscillazioni-Analisi delle oscillazioni-Tensione 
costante e corrente continua-Tensione va- 
riabile unidirezionale-Corrente varlabile uni- 
direzionale-Tensione altemata-Corrente al- 
temata-Resistenza staf ica e resistenza diffe- 
renziale. 
L 8.000 (Abb. 7.200) Cod. 2300 

IMPORTANTE 
Per ordinare questi libri utilizzare I'apposito tagliando 
d'ordine libri JCE, inserito in fondo a questa rivista. 
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2 

Ogni trasmettitore ha bisogno di un ricevi- 
tore, e quello che andiamo a descrivere e la 
controparle del trasmettitore precedente. 
Anche queslo e dclla massima semplicita 
grazie al VFET. La luce infrarossa che 
arriva al fotodiodo aU'infrarosso (in que- 
slo caso un tipo BPW34, ma vanno bene 
anche altri lipi) provocher^ una variazione 
della tensione ai capi di Rl. Questo avr^ 
naturalmente effetto sul gale del VFET, e 
quindi la corrente di drain flultuera in mo- 
do analogo alia modulazione della luce 
infrarossa ricevuta. La modulazione pud 
essere udita con una cuffia. 
Tanta semplicita ha naturalmente qualche 
svantaggio. Per esempio se nel raggio di 
ricezione ci sarS una lampadina accesa, si 
udira un ronzio nella cuffia. In ambiente 
non disturbalo £ perd possibile una buona 
ricezione nel raggio di alcuni metri. La 
portata pub essere aumentata con I'aiuto 
di lenti o di altri concentratori ottici. Con 

Trasmettitore a raggi infrarossi 

Si tratta di un circuito semplicissimo. che e 
veramente destinato agli hobbysti che de- 
siderano fare esperimenti con i raggi infra- 
rossi, con i VFET, o con entrambi, che fa 
lo slesso. 
Lo schema mostra un trasmettitore ad in- 
frarossi nella sua forma piii semplice e piii 
elemenlare. La semplicitb si ottiene impie- 
gando un VFET, dato che i FET, al con- 
trario degli altri transistori bipolar!, mo- 
strano un rapporto tra tensione di entrata 
e tensione di uscila pressochb lineare, e 
sufficiente applicare al gate un segnale di 
bassa frequenza ed inserire un LED aU'in- 
frarosso nel conduttoredi drain. L'intensi- 
tik della luce infrarossa prodotta dal LED 
variera quindi proporzionalmente alia ten- 
sione del segnale a bassa frequenza appli- 
calo ai suoi capi, e quindi, eccovi il tra- 
smettitore. 
Per aumentare la durata di vita del LED 
aU'infrarosso, si e aggiunto un transistor 
per otlenere una limitazione di corrente e 
quindi ridurre la corrente massima di 
drain del FET a circa 60 mA. Se la corrente 
dovesse aumentare, la tensione ai capi di 

5 10V 

LD 241 
ID 242 S.S 

VM-IKAF 
vrJbbAF 

18 BO V.V/ 
47n 

BD 552 

PI CZS rS H2 
TUN 1 |?5K 

■ 80528 1 

VNlibAF 
VN46AF 

R2 diverrebbe talmenle alta da portare in 
conduzione T2 e quindi corlocircuilare a 
massa il gate del FET. 
II segnale di modulazione in bassa fre- 
quenza da applicare all'ingresso, deveave- 
re una tensione di circa 250 mVcir, quando 
si voglia ottenere la piena potenza di uscila 
dal trasmettitore. II polenziomelro PI e 
regolato con I'ingresso in corlocircuito, in 
modo da misurare ai capi di R2 una tensio- 

ne di 0,3 V (corrente di drain di 30 mA). 
Non ci sono prescrizioni circa il tipo di 
VFET e di LED da impiegare. Questo e il 
motivo per il quale nello schema ne sono 
indicati di versi tipi. Nel caso di insufficien- 
le "potenza trasmessa", si possono colle- 
gare in serie parecchi diodi LED, a secon- 
da della necessity. 

(applicazioni ITT) 

Ricevitore a raggi infrarossi 

5 ... 10 v 
© 

BPW 34 
Ci ' i' 

-n 4n7 VN46AF >lkli BD552 

80578 

VN46AF 

BD 552 

alcuni LED aU'infrarosso ed un fotodio- 
do, questo sistema trasmittente/ricevente 
potrb essere costruito con la massima faci- 
lity. Funziona veramente ed e ideale per gli 
esperimenti. 
Ancora una cosa... Per un corretto funzio- 
namento, si deve regolare PI in modo che, 

quando il fotodiodo e completamente 
schermato dalla luce, al drain del FET 
venga misurato un valoredi tensione esat- 
tamenle pari a meta della tensione di ali- 
mentazione. 

(Applicazioni ITT) 

3 

Conversione di frequenza 

con I'XR 2240 

La conversione di frequenza pub essere 
eseguita con la massima facilita adottando 
questo integrato. Per esempio usando un 
integrato per orologi di tipo americano, si 

pub verificare la necessity di convertire un 
segnale a frequenza 50 Hz in uno che abbia 
la frequenza di 60 Hz. La formula per la 
determinazione della frequenza di uscita 

deirXR2240 e la seguente: 
m 

fo=  . fm , dove sono; 
N + 1 
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fo = Frequenza di uscita 
in = Rapporio [ra la frequenza di ingresso 
e la frequenza della base dei tempi. Questo 
rapporto vienc delerminato dalla posizio- 
nc del potenziometro, ede un numero intc- 
ro tra I e 10. 
N = Un numero intero tra I e 255,chepu6 
essere selezionato collcgando uno o piu 
piedini I... 8. 
fin = La frequenza d'ingresso. 
Con m = 6 ed N = 4, la frequenza di uscita 
sarS di 60 Hz per una frequenza d'ingresso 
di 50 Hz. Analogamenle, con m = 5 ed N = 
5, avremo una frequenza d'uscita di 50 Hz 
per una frequenza d'ingresso di 60 Hz. 
L'XR2240 contiene un flip-flop di control- 
lo FF. un generatore di base dei tempi TB 
ed un contatore binario ad 8 bit. II periodo 
T del segnale prodotlo dal generatore di 
base dei tempi viene determinato dal pro- 
dotto RC dei componenti collegati al pie- 
dino 13. Ai piedini 1... 8 sono quindi a 
disposizione segnali con periodi di T. 2T. 
4T, 8T, 16T,32T.64T e, rispettivamente, 
I28T. 
Se. per esempio, si collegano alia resisiten- 
za di carico esterno (R4) da 3,3 k n ledue 
uscite T e 4T (piedini I e 3), il segnale 
generato avra un periodo di T + 4T= 5T. 
In questo modo si ottiene il fatlore "N" 
die si vede nella formula. 
Un segnale d'ingresso a commutazione po- 
siliva al piedino 12 fara partire il generato- 
re della base dei tempi e resettera il conta- 
tore binario. II contatore funzioneril quin- 
di fino all'apparizione del successive im- 
pulso d'ingresso a commutazione posiliva. 
Nel circuito della figura la frequenza chesi 

4 

Tra i circuiti pubblicati in passaloda Elek- 
tor (e da altre riviste), ce ne sono parecchi 
di regolatori di lensione a circuito inlegra- 
to, Viene subito a mente la serie di regola- 
tori di tensione 78xx. Che bisogno e'e di 
un'allra serie? L'inlegrato qui descritto ha 
la possibilita di fornire un'uscila di ben 2 
A, mentre i tipi piii vecchi arrivano al mas- 
simo ad 1... 1,5 A; Ed inoltre. anche se 
provvisti della limitazione di corrente, 
questa nei vecchi tipi non era variabile. 
Tutte questeconsiderazioni, insiemeal fat- 
to che 1X200 non ha ancora fatto la sua 
comparsa sulle pagine di Elektor, ci ha 
convinti a dedicargli questo articolo. 
Fabbricato dalla SGS - ATES, 1X200 e un 
dispositive a 5 piedini. e puo erogare una 
tensione regolala Ira 3 e 25 V al massimo di 
2 A, se prowisto di un adeguato dissipato- 
re termico. L'integrato dispone di una pro- 
tezione termica interna che lo rende prati- 
camenle indistruttibile. Nei circuito che 
appare in figura, i due potenziometri PI e 
P2 controllano rispettivamente il valore 
della limitazione di corrente e della tensio- 
ne di uscita. I condensatori CI e C2servo- 
no ad eliminate i disturb! e Pondulazione 
residua. 

Ub pi > R2 
4R7 
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^?n2 " MOp S( S60p 
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vuole all'uscila e di 60 Hzperuna frequen- 
za d'ingresso di 50 Hz. Quindi la frequenza 
del generatore della base dei tempi deve 
essere sistemata alia sesta armonica di 50 
Hz, ossia a 300 Hz (m=6). Questo si ottie- 
ne mcdiante il potenziometro. Se e collega- 
ta all'uscita dal piedino 3 (4T), il risultato e 
N = 4. 
II circuito funzionera in maniera soddisfa- 

cenle con la tensione di alimentazione che 
pu6 variare tra 4 e 15 V. Con una tensione 
di alimentazione di 9V la corrente assorbi- 
ta sara di circa 8 mA. II segnale di sincro- 
nizzazione (d'ingresso) deve essere un'on- 
da quadra con ampiezza minima di 3V. La 
massima frequenza del generatore della 
base dei tempi e stabilita ad un valore di 
100 kHz (C2 = 6n8, R=P1 + R2 = Ik. 

Regolatore di tensione da 2 ampere 

32 V 
IC1 
L 200 

10K 

I 

2 20" Tan! IP 35V 

80541 1 

La tensione di uscita si puo calcolare con la 
seguente formula: 

P2 
Vou,= 2,85(1+  ) 

Rl 

Mentre la massima corrente disponibile si 
pud calcolare con; 

0,45 
1 out =  

PI 
Questo significa che PI deveavereun valo- 
re molto basso (0,22 £2 per 2 A di uscita!). 
Nella maggior parte delle applicazioni ri- 
sultera piu comodo usare una resistenza 
fissa di adatto valore. 
La massima tensione ammissibile all'in- 
gresso e di 32 V. 
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A1 ... A3 = IC1.IC2,IC3 = 741 DIP 
N1 . . , N4= IC4 = 4011 

Vi ricordate la vecchia campana da porto- 
ne azionata da una corda o da una catena? 
Aveva parecchi vantaggi sui suoi moderni 
concorrenti elettronici, vantaggi che a 
quell'epoca non erano probabilmente del 
tutto apprezzati. Essa poteva fornire molte 
utili informazioni sul tipo di visitatore che 
stava alia porta. II modo come egli suona- 
va - forte, morbido, lungo, breve, a ripeti- 
zione, insistentemente, eccetera, dava un 
mucchio di indicazioni sul suo carattere e 
sul suo stato d'animo. Tutto questo e an- 
dato naturalmente perdulo con le magnifi- 
che version! elettroniche di oggidi, 
Vi sono due modi di conservare i vantaggi 
dei vecchi tipi di campanello. Uno e qucllo 
di dare un'occhiata inlorno fino a trovarne 
uno originale in qualche negozio di anti- 
chita. Dopolutto in questo modo si ridur- 
rebbe a zero il consume di elettricita. Se 
poi si vuole reslare fedeli all'elettronica. 
occorre costruire un "sensibell". 
II componenle piu importante e un ele- 
mento piezoelettrico ricavato da un tra- 
sduttore ultrasonico, Applicando ad esso 
una tensione, subisce una deformazione 
meccanica; se lo si deforma meccanica- 
raente, produce una tensione. Usando un 

elemento di questo tipo come pulsante del 
campanello, si ottengono due picchi di ten- 
sione: uno alia pressione ed uno al rilascio. 
L'ampiezza dei picchi di tensione corri- 
sponde alia forza esercitata nella pressio- 
ne. L'intervallo Ira i due picchi dipende dal 
tempo chesi mantienepremuto il pulsante. 
Una soluzione semplice consiste nel co- 
struire un campanello a ding-dong nel 
quale il volume e l'intervallo tra il "ding" 
ed il "dong" possano essere determinati da 
chi aziona il campanello stesso. Dallo 
schema si vede come viene ottenuto lo sco- 
po. II segnale che ha origine nel cristallo 
piezoelettrico viene amplificato da Al. 
Poiche I'elemento piezoelettrico ha un'ele- 
vata impedenza, e meglio montare AI di- 
retlamente nel pulsante del campanello. 
L'uscita a bassa impedenza deH'amplifica- 
lore, nonche i fili deH'alimentazione, van- 
no collegati al resto dell'apparecchialura 
mediante un cavo a quattro conduttori. 
L'uscita di AI viene invertita da A2 in 
modo da avere degli impulsi posilivi sia 
all'inizio che alia fine del segnale prove- 
niente dal campanello. Dopo essere passa- 
ti atlraverso T1 e T2, questi segnali vengo- 
no usati per sagomare gli inviluppi che 

moduleranno l'ampiezza di due oscillato- 
ri, Questi producono rispettivamente il 
"ding" ed il "dong", e sono basati sudi un 
unico integrato 4011. La frequenza dei due 
oscillatori pud essere variata mediante PI 
e P2. II circuito e completato da un sempli- 
ce amplificatore d'uscita (T3/T4). 
Ora un suggerimento: e meglio alimentare 
I'amplificatore a bassa frequenza separa- 
tamente, prelevando la tensione, per esem- 
pio, dal trasformatore da campanelli pre- 
esislente e raddrizzandola. In questo mo- 
do 1'alimentazione doppia da 15 V non 
dovra fornire che pochi mA. Se, dopo I'in- 
stallazione del disposilivo, il campanello 
suona facendo "dong-ding" anziche "ding- 
dong" I'inconveniente puo essere ovviato 
invertendo le connessioni all'elemento pie- 
zoelettrico. In ogni caso quesfultimo deve 
essere tolto dal suo conlenitore originale 
con la massima precauzione prima di po- 
tergli saldare i fili di connessione. 
L'elemento puo essere protelto dagli agen- 
ti atmosferici mediante un rivestimento in 
resina epossidica o comunque mediante un 
collante a due componenti. 

IV. Van Dreumel 
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Elenco componentl 

(luttl per 2 Iranne IC1, R7, C8 e C10) 

Resistenze: 
R1 = 47 k (strato metallico) 
R2.R6 = 100 k 
R3 = 1 k 
R4= 10k 
R5 = 1 M 
R7 = 1 n 

Condensatori: 
01 = 1 m/6 V tantalio 
02 = 10 m/6 V tantalio 
03 = 2n7 
04 = 470 p 
05 = 100 p 
06.07= 1n5 
08,09= 100n 
010= 0,47 p/35 V tantalio 

Semicondultori: 
101 = LM387 

Preamplificatore stereo dinamico 

E ormai passato del tempo da quando d 
stato pubblicato su Elektor il primo pre- 
amplificatore stereo dinamico "integra- 
lo". Esso estato progettato intorno ad uno 
dei primi amplificatori operazionali doppi 
a basso rumore, il 739. Da quel tempo il 
numero di integrati prodotti da varie ditte 
e cresciuto in modo da aumentare forte- 
mente la disponibilita di lipi adatti al no- 
stro scopo. Tra questi ce ne sono parecchi 
di caratteristiche eccellenti, tanto da confi- 
nare negli scaffali I'ormai vecchio 739. fe 
quindi venuto il momento di trattare un 
nuovo preamplificatore dinamico a circui- 
to integrato. La scelta e caduta sull'LM 
387 della National. Si tratta di un compo- 
nente facilmente reperibile, ad otto piedi- 
ni, che contiene due amplificatori opera- 
zionali a bassissimo rumore. Lo schema 
dimostra quanto semplice 61'uso di queslo 
componente per costruire un preamplifi- 
catore dinamico di alta qualita. 
L'impedenza d'entrala ha il valore stan- 
dard di 47k e viene determinata quasi 
esclusivamente dal valore di Rl. Si puo 
cambiare il valore di RI (che deve essere a 
strato metallico), in modo da adattarsi a 
cartucce con diversa impedenza di uscita, 
in modo da oltenere una curva di riprodu- 
zione pialta nel campo di frequenze che va 
da 22k a 100k. Lo stesso vale per la capaci- 
ta di uscita della cartuccia. In media si pu6 
ritenere che sia tale da richiedere per C5 un 
valore di 100 p, mentremoltitipidi cartuc- 
ce (compresa TOrtofon) richiedono una 
capacity un poco maggiore. Mediante il 
collegamento di condensatori in parallelo 
ed in serie (rispettivamente C3/C4 e 
C6/C7) si ottengono nel circuito di com- 
pensazione della frequenza le costanti di 
tempo prescritte dalle norme RIAA. Se si 
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usano componenti a grande tolleranza, s 
pu6 approssimare la curva RIAA a meno 
di I dB. Ilguadagnoefissaloa 100(40dB). 
La tensione di uscita e sufficiente per la 
maggior parte dei preamplificalori di con- 
trollo. L'impedenza d'ingresso dell'ampli- 
ficatore di controllo che segue questo cir- 
cuito, deve essere di almeno 100 k £2. 
Se l'impedenza e molto superiore, caso in- 
vero molto raro, C9 dovra essere aumenla- 
to per impedire I'attenuazione dei toni bas- 
si. II massimo rapporto segnale/rumore 
dipende dalla qualita dei componenti usa- 
ti, ma sara comunque migliore di 80 dB per 
una tensione d'ingresso di 10 mV. 
Se noi duplichiamo lo schema, ad eccezio- 
ne dei componenti di disaccoppiamento 

(C8, CIO, R7), possiamo costruire un pre- 
amplificatore dinamico stereo. Dato il ri- 
doltissimo ingombro dell'integrato e lo 
scarso numero di componenti estemi, il 
circuito stampato potra essere di piccole 
dimensioni, in modo da poterlo collocare 
all'interno della maggior parte dei pream- 
plificalori di controllo. 
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Filtro a quarzo da 4,4 MHz 

LI: vedl testo 
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XI . . , X5 = 4433.618 kHz (QUARZO PAL) 

Uno dei maggiori problemi con cui si ha a 
che fare costruendo un ricevilore per co- 
municazioni radio, riguarda il modo di 
ottenere I'elevata selettivita richiesta. Se si 
vuol mantenere una spaziatura tra i canali 
di 9... 10 kHz (come avviene per le irasmis- 
sioni commerciali AM) occorre un filtro di 
caratteristiche eccellenti. Un vantaggio di 
questo tipo di filtro e che si possono usare 
cristalli relativamenle a buon prezzo. Si 
tratta dei cosiddetti cristalli PAL che, es- 
sendo usati in tutli i televisori sistema 
PAL, possono essere spesso acquistati ad 
un prezzo molto contenuto. II solo svan- 
taggio possibile & che la frequenza interme- 
dia per la quale dovr^ essere progetlato 
fapparecchio, sara alquanto insolila, ossia 
4,433618 MHz, 
Questo pero e spesso un valore eccellente 
per la media frequenza. 
Lo schema mostra che si tratta di un "filtro 

8 
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a scala" formato da 5 cristalli in tutto. In 
termini generali questa configurazione da- 
rk origine ad un filtro passabasso, in altre 
parole, con caratteristica di trasferimento 
asimmetrica. La fotografia mostra che, al 

Convertitore 

contrario. la banda passanle risulta quasi 
simmetrica. grazie ad alcuni accorgimenti 
circuitali. La larghezza di banda a 6 dB e di 
5,2 kHz ed i punti a -60 dB si trovano a 12,4 
kHz. 
Di tuttc le bobine che si trovano nello 
schema, solo LI deve essere avvolta a ma- 
no. E formata da 15 spire di filo di rame 
smaltato avvolto in doppio su di un nucleo 
toroidale AMIDON T50-2. II tempo che si 
risparmia non dovendo avvolgere le bobi- 
ne L2...L9, che si possono acquistare giii 
fatte, si puo utilmente impiegare per una 
piii accurata costruzione del filtro, Questo 
criterio e ancora piii valido in quanto sono 
coinvolti circuiti ad alta frequenza. In que- 
sto caso particolare, per esempio, e molto 
imporlante la separazione tra le varie se- 
zioni di filtro mediante schermatura me- 
tallica. E pure consigliabile collegare alia 
massa tutti i contenitori metallici dei quarzi. 

II multivibratore astabile - monostabile a 
bassa potenza 4047 e un eccellente nucleo 
sul quale costruire un semplice convertito- 
re che puo erogare una tensione di 245 V 
alternati a partireda un ingresso di 12 Vin 
corrente continua. Naturalmente, per que- 
sta applicazione, I'integrato e collcgato co- 
me multivibratore astabile. I segnali sim- 
metrici ad onda quadra disponibili alle 
uscite Q e Q vengono amplificate da una 
coppia di transistori Darlington (T1 eT2) 
e quindi applicati alfavvolgimento secon- 
dario di un trasformatore a bassa tensione 
(2 x 10V, 60 VA). L'uscita a 245 V c.a. e 
quindi a disposizione ai capi del primario 
del trasformatore. La frequenza della ten- 
sione di uscita puo essere variata tra 50 e 
400 Hz regolando il potenziometro semi- 
fisso PL 

M. Cafaxe 
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9 Semplice prova-operazionali 

II circuito e simile, in linea di principio a 
quello di prova per i 555 descritti alirove in 
questa rivista, e pud essere montato nello 
slesso contenitore. L'operazionale da pro- 
vare viene collegato come tin semplice 
oscillatore ad onda quadra. 
Quando il pulsante SI e chiuso, I'ingresso 
non invertente deirampiificatore opera- 
zionale viene manlenulo ad una tensione 
di riferimento. Dato che l'operazionale 
funziona da comparatore, il suo livello di 
uscila cambiera stato logico producendo 
di conseguenza una tensione di riferimento 
di segno opposto. La corrente di carica per 
Cl passer^ quindi in direzione opposta 
fino a raggiungere la nuova tensione di 
riferimento, e I'intero ciclo continuera a 
ripetersi. 
Quando I'uscita e a livello alto, il transistor 
Tl sara in conduzione ed il LED DI sara 
acceso, A1 contrario, quando I'uscita e a 
livello basso, sara T2 a condurre ed il LED 
D2 ad essere acceso. I transistori sono stati 

741 

3- i UN 
X 

-E 
vislo dall'allo rup 

Ml 

9 V 

9 V 

inseriti per poler provare ancheamplifica- 
tori operazionali che abbiano la stessa pie- 
dinatura ma bassa corrente di uscila, infe- 

riore a quella del 741. 
II circuito richiede un'alimentazione posi- 
liva da due batterie a 9 V. 
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Questo semplice circuito (Figura I) mi- 
gliora di molto la sicurezza dei ciclisti che 
circolano di sera. La luce rimane accesa 
quando il ciclista si ferma ai semafori, in 
quanto riceve corrente da una batteria. 
Quando il ciclista e in movimento con i 
fanalini accesi (alimentali dalla dinamo 
della bicicletla) la batteria, che consiste in 
quattro celle al Nichel-Cadmio collegate in 
parallelo, viene caricata tramite DI ed Rl, 
menlre viene anche eccilato il rele. Quan- 
do la bicicletla si arresta, il rele cade colle- 
gando la lampadina alia batteria. 
La sola cosa che naturalmente occorre ri- 
cordare e di spegnere le luci alia fine della 
corsa, ma anche questo si puo oltenere per 
via eleltronica. La Figura 2 fornisce la ne- 
cessaria estensionc del circuito. 

II fatto di aver dimenticato accese le luci 
non sara piu un problema con questa ver- 
sione "di lusso", che spegne automatica- 
mente le luci dopo circa 3 minuti. II circui- 
to e naturalmente un pochino piucompli- 
cato del modello standard. 
La carica della batteria con il veicolo in 
movimento avviene nello slesso modo vi- 
sto nel caso precedente, quando le luci 
sono accese. Quando la bicicletla si ferma 
ad un semaforo, la dimano non eroga piii 
tensione. L'ingresso di avviamento di ICI 
(piedino 2) riceve in questo caso un impul- 
se negative ed il rele viene eccitato. Ora le 
luci sono alimentate dalla batteria (attra- 
verso i contatli del rele) fino a quando la 
tensione al piedino 6 ha raggiunto il livello 
della tensione di riferimento interna. 

Quindi il rele cade nuovamente e le luci, 
nonche I'intero circuito, vengono staccati 
dalla batteria. II tempo viene predisposto 
mediante R2 e C2 a circa 3 minuti. Che lo 
crediate o no, questo tempo e superiore a 
quello che impiegano le luci del semaforo a 
cambiare colore. 
Se la versione lusso viene usata su biciclet- 
la con dinamo montata sul mozzo della 
ruota, con intcrrultore di accensione delle 
luci, potrebbe essere utile montare un in- 
terruttore tra la dinamo e l'ingresso del 
circuito. Quest'ullimo non assorbe una 
potenza eccessiva, ma il continuo ticchct- 
lio del rele che si apre e si chiude potrebbe 
disturbare! 



6-20 — etektor lugllo/agosto 1981 

~n l Rapporto impulso-pausa 

I controllato in tensione 

Ub 
© 

J/IH 

0O-CE>-^ 
lOOh Jirm (10) 

A 2 

(9) 

A1,A2 = IC1 = 1/2 LM 324 

11 principio che sta alia base di questo cir- 
cuito consiste nel fatto che la tensione me- 
dia di un'onda quadra e proporzionale al 
suo rapporto impulso-pausa. II circuito e 
formato semplicemente da un integrate 
(Al) e da un trigger di Schmitt (A2) che. 
collegati tra loro, formano un oscillatore 
ad onda quadra. Se I'uscita del iii££'*r di 
Schmitt b a livello basso, I'uscita di Al 
diminuiri gradualmente fino a raggiunge- 
re la soglia inferiore di A2. L'uscita di A2 
passera quindi a livello alto (appena un p6 
meno della tensione di alimentazione) pro- 
vocando la risalita della tensione all'uscila 
dell'integrato fino a raggiungere il valore 
di soglia superiore e rimandare nuovamen- 
te a livello basso I'uscita del trigger di 
Schmitt. 
Cambiando il livello di tensione all'uscita 
invertente di AI lecaratteristiche dell'inte- 
grato potranno essere modificate. Se le so- 
glie di commutazione di A2 sono fisse, ne 
risultera un cambiamento del ciclo di im- 
pulse. La tensione media dell'uscila ad on- 
da quadra sara sempre uguale alia tensione 

di ingresso, ma la frequenza reslera co- 
stante. In questo modo il rapporto 
impulso-pausa potra essere varialo tra 0% 
e 100%. La tensione di controllo potra 
avere un valore qualsiasi tra 0 V ed 1,5 V 
meno della tensione di alimentazione. 

Usando I'integrato LM 324, la tensione di 
alimentazione potra avere un valore qua- 
lunque tra 3 e 30 V. Se si usano altri lipi di 
amplificatori operazionali, ne potrebbe ri- 
sultare una limitazione del campo di con- 
trollo. 

12 

Esposimetro e temporizzatore 

per camera oscura 

Gli articoli che parlano di esposimetri e di 
temporizzalori per camera oscura. pubbli- 
cali nelle riviste elettroniche, sono nume- 
rosi, ed Elektor non fa eccezione. E pero 
rarissimo trovare un articolo che tratti 
conlemporaneamente di entrambi i dispo- 
sitivi. Per questo motivo presentiamo qui 
un progetto combinato. Come di consuelo 
e stala inserita una LDR (Light Dependent 
Resistor = resislenza variabile con la luce) 
nel circuito a ponle deU'esposimetro. II 
valore deH'illuminazione che perviene 
all'LDR determina il grado di sbilancia- 
mento del circuito a ponte. Durante la 
misura viene attivato il rele Rel tramile 

1 

S2a, accendendo di conseguenza I'ingran- 
ditore. L'equilibrio del ponte viene quindi 
ristabilito manualmente regolando il po- 
tenziometro PL II valore finale di PI corri- 
spondera al tempo di esposizione richie- 
sto. 
L'equilibrio del ponte viene indicato da 2 
LED (D7 e D8). Naturalraente si potrebbe 
usare uno strumento a zero centrale, ma la 
sua lettura potrebbe essere difficoltosa al 
buio, e comunque lo strumento risultereb- 
be piii costoso di due LED. II circuito e 
bilanciato quando entrambi i LED sono 
spenti. Una volta eseguita la suddetta pro- 
cedura. occorre commutare S2. II circuito 

funzionera ora come temporizzatore. II 
valore di PI, insieme a quello di C3, deter- 
mina la durata di impulse del multivibra- 
tore monostabile IC2. II temporizzatore si 
avvia premendo il pulsante S3. L'uscita 
passa cost a livello alto eccilando il rele ed 
accendendo la lampadina dell'ingrandito- 
re. 1 LED D5 e D6 sono facoltativi e sono 
usati per illuminare il pannello del conteni- 
tore nel quale eventualmente sia stato 
montato il circuito. Usando un rele a dop- 
pio contatto b possibile spegnere le luci di 
esposizione quando si accende I'ingrandi- 
tore. 
Non abbiamo ancora parlato della funzio- 
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ne del polenziometro P2. Esso perniettc di 
variare Ic caratterisiiche deirainplificatore 
del ponte in modo da adattarsi alle diverse 
qualita di carta sensibile, e di consegucnza 
deve essere munito di una adatta scala, 
L'efficacia del circuilo dipendcra dalla 
bonta della taralura. 
I lettori the desiderano eseguire delle mi- 
sure localizzate possono semplicemenle 
montare I'LDR in un lubetto di cartonci- 
no. Queslo tubetto deve essere quindi si- 
stemato in una carluccia metallica per pcl- 
licola ed otturato da un dischetto di plexi- 
glas leggermenle smerigliato con carta ve- 
trata. Per i particoiari vedere la Figura 2. 
Misurando il tempo di esposizione si puo 
togliere il dischetto di plexiglas e sistemar- 
ne uno piii grande direllamente sotlo 1'in- 
granditore. Quando I'ingranditorc sara ac- 
ceso non si potranno vedere i particoiari 
del negativo. Naturalmenle bisogna loglie- 

- 

 flllro 

re il plexiglas quando si vuole impressiona- 
re I'ingrandimento. 

II circuito deve essere larato facendo delle 
striscie di prova. 
II polenziometro P2 deve avere una scala 
lincare con division! numerate da 1 a 20. 
Con S2 nella posizione "Tempo" bisogna 
regolare PI fino ad otlenere una serie di 
numeri interi checorrispondono alia dura- 
la di accensione della lampada. Questi nu- 
meri formeranno la scala di PI. Una volta 
conclusa questa operazione bisogna fare 
una striscia di prova secondo il vecchio 
melodo. 
Si sceglie quindi con P1 il medesimo tempo 
di esposizione. Eseguire ora delle striscie di 
prova con P2 in diverse posizioni, fino ad 
ottenere i migliori risultati. Siscrivonoora 
sulla striscia di prova le posizioni di PI e di 
P2 alle quali ciascuna e stata oltenuta: si 
otterra cosi una corretta codificazione per 
lutti i lipi di carta. 

D.S. Barren 
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Adattatore di interfaccia 

per cassette 
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Volendo usare un normale regislratore a 
cassette come memoria permanente per il 
microcomputer BASIC di Elektor, occor- 
rc impiegare una speciale interfaccia. Un 
esempio di un circuito di queslo genere e 
stato pubblicato nel numero di Elektor del 
Gennaio 1981. La differenza tra Pinterfac- 
cia per cassette speciale ed i tipi normali 
non e cosi grande da impedire Padatta- 
mento di questi ultimi. La piccola aggiunta 
che occorre e descritta in questa nota e non 
richiede modifiche al sistema esistente. 
La maggior parte delle interfacce funzio- 
nano secondo il metodo FSK in accordo 
con gli standard di Kansas City, Mediante 
un dispositive che provoca Parresto per un 
certo periodo di tempo del microcomputer 
BASIC alia fine di ciascuna riga, si potrii 
usare praticamente qualsiasi tipo di inter- 
faccia per cassette. 
Quando il microcomputer e stato pro- 
grammato, appare automaticamente un 
segnale di via libera all'inzio di ciascuna 
riga. Questo viene generate dal calcolatore 
in risposta all'azionamento del tasto CR 
(Carriage Return = ritorno carrello) che 
avviene alia fine di ciascuna riga. C't a 
disposizione una notevole quantita di tem- 
po per generare questi segnali quando ne- 
cessita introdurre manualmenle un pro- 
gramma a mezzo della tastiera ma non 
quando il programma medesimo viene in- 
serito tramile un nastro con un'istruzione 
"LIST" (il modulatore FSK viene collega- 
to al flag 0). In quest'ultimo caso il segnale 
di via libera sara generate mentre Pinfor- 
mazione viene caricata. Come risultato si 
hanno degli errori nella memorizzazione 
dei dati. 
11 circuito qui esposto lavora con semplici- 
ta ed efficacia. Alia fine di ciascuna riga il 
processore viene arrestato per un certo pe- 
riodo di tempo (durante la registrazione 
del programma) in modo da registrare sul 

Nl . . . N4 = IC1 = 74LS04 

nastro uno spazio "vuoto". Questo perio- 
do di tempo e lungo a sufficienza da per- 
metlere al calcolatore di generare un se- 
gnale di via libera durante Pinserzione del 
programma, senza provocare perdite di 
dati. 
L'interfaccia per cassette gia montala va 
collegata alPingresso/uscita seriale del 
computer BASIC nella maniera normale. I 
punti BO... B6 che si vedono sullo schema 
sono collegati alle linee contrassegnate al- 
lo stesso modo sull'Elekterminal (Eleklor 
Gennaio 1981), senza naturalmenlescolle- 
garli, mentre Puscita del circuito va colle- 
gata al piedino 5c (NHOLD) del computer 
BASIC. 
Quando si voglia registrare un programma 
su di una cassetla si deve chiudere Pinter- 

ruttore SI del circuito di estensione. Biso- 
gna poi introdurre Pistruzione "LIST" in 
BASIC (senza azionare il ritorno del car- 
rello). Bisogna quindi predisporre il regi- 
slratore a cassette per Pincisione ed avviar- 
lo. Premere infine il tasto di ritorno. Do- 
podiche si pud iniziare il prelievo del pro- 
gramma dal calcolatore. 
Quando il circuito rileva il codice esadeci- 
male "0D" (ritorno del carrello) alia fine 
di ciascuna riga, Puscita di IC2 va a livello 
basso e fa partire il monostabile IC3. Que- 
sto provoca Parresto dell'SC/MP. La du- 
rata dell'impulso del monostabile e stata 
scelta in modo da permettere di registrare 
uno spazio di lunghezza sufficiente, ma 
non troppo lungo da causare inutili ritardi 

H. Schaller. 
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14 Amplificatore a V-FET 
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Un anno fa (edizione estiva 1980) abbiamo 
pubblicato il progetto di un amplificatore 
che impiegava dei V-FET nello stadio di 
potenza. II progetto era basato su di una 
nota applicativa della Siliconix. Da allora 
abbiamo aggiornato il progetto e prepara- 
to una basetta stampata, Per cui abbiamo 
ritenuto opportune inserire lo schema in 
questa raccolta. 
Questo schema e diverse dalla versione 
originale in quanto il punto di giunzione 
tra C5/C7/R14/D9 e ora collegato al ter- 
minale di uscita anziche a massa. Questo 

migliora in modo nolevole le prestazioni 
deH'amplificatore. Inoltre i diodi DI, D3, 
D6 e D7 appaiono con simboli diversi. Si 
tralta di diodi Norton (a correnle costan- 
te), mentre gli Zener sono a tensione co- 
stanle. 
Le due meta dello stadio di uscita (indicate 
come punti di connessione Sa, Ga, Da e 
rispettivamente Sb. Gb, Db sullo schema e 
sulla basetta stampata) sono formate da 
quattro V-FET in parallelo, anziche dai tre 
originali. Con questo si ottiene una miglio- 
re distribuzione del carico nello stadio di 

uscita. I diodi D8 e D9 servono a protegge- 
re gli stadi di uscita da eventuali transistori 
a tensione molto alta. 
II montaggio degli otto FET di uscita ri- 
chiede una certa atlenzione. Possono esse- 
retulti montati (con piaslrinadi isolamen- 
to in mica) sullo stesso dissipatore, che 
deve essere piuttosto grande, e deve avere 
una resistenza termica inferiore a 2''C/W. 
Si pub anche suddividerli in due gruppi di 
quattro, che vanno montati su due dissipa- 
tori separati. 
Le resistenze di gate R15... R17, R20... 
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Resistenze; 
R1.R6,R1b,P16,R17,R20, 

R21,R22,R28.R29= 1 k 
R2 = 1 M 
R3,R7,R8.R23 = 22 k 
R4,R5,R24 = 220 57 
R9,R10,R19 = 10k 
R11,R12 = 390 57 
R13,R18 = 2k7 
R14 = 12k 

R25 = 4577 '/> W 
R26 = 22 57 14 W 
R27 = 330 57 
PI = trimmer 220 k (250 kl 
P2 = trimmer 220 57 (250 57) 

Condensatori: 
C1 =220 p 
C2 = 10 M/35 V 
C3= IOOM/10 V 
04 = 4p7 
C5,C9,C11,C12= 100 n 
06 = 10 p 
07 = 22 M/63 V 
08,010= 100 M/63 V 
013,014 = 10.000 M/50 ... 63 V 

Semiconduttori: 
101 = LM 3045, OA 3045 
T1,T2,T6 = 2N2222 
T3.T4 = MPSU56 (Motorola) 
T5 = MPSU03 (Motorola) 
T7 = 2N4402 
T8,T9,T10,T11,T12.R13.T14, 

T15 = VN89AF. 2N6658 
(Siliconix) 

D1 = OR200 (Siliconix) 
D2.D4,D5= 1N4148 
D3,D6,D7 = OR390 . . . CR470 

(Siliconix). 1N5312 (Motorola) 
D8.D9 = 9V1 400 mW 
B = 100 V/5 raddrizzalore a ponte 

Varie: 
LI = 20 spire di rame 

(0 = 0.8 ... 1 mm) on R25 
F1 = 2A ritardalo 
Trl = 2 x 25 V/5 A 

(ordinare la versione stereo) 
SI = interruttore dl rete bipolare 

R22, R28 ed R29 non devono essere mon- 
tate sulla basetta, ma il piu vicino possibile 
alle uscite di gate dei FET. L'indultanza 
LI e formata da circa 20 spire di filo di 
rame smaltato (0 0,8... Imm), avvolte sul 
corpo di R25. Per quanto non strettamente 
necessaria, questa combinazione migliora 
le caratteristiche dell'amplificatore su cari- 
co capacitivo. 
Nella messa a punto deH'ampIificatore, PI 
e P2 devono essere sisiemali al massimo 
della loro resistenza. mentre un milliampe- 
rometro dovra essere collegato al filo posi- 

tive deiralimentazione, la corrente assor- 
bita dovra essere di circa 40 mA. Si regola 
quindi P2 fmo a portare la corrente a vuo- 
lo a circa 200... 350 mA. Si deve infine 
regolare PI fino ad ottenere la minima 
distorsione su un carico di 10 W - 8 52 ed un 
ingresso sinusoidale da 1 kHz. Seperbnon 
si hanno a disposizione le necessarie appa- 
recchiature di prova, si pub eseguire que- 
sta regolazione semplicemente portando 
PI a mezza corsa oppure regolare ad orec- 
chio. 
L'amplificatore pub erogare 40 W su 8 £2 

con una distorsione armonica inferiore al- 
lo 0,04%. Si pub anche arrivare ad una 
potenza di 60W prima die awenga la limi- 
tazione dei picchi. Questa potenza massi- 
ma dipende naturalmente anche dalle ca- 
ratteristiche deU'alimentatore. 
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15 

Molti radioricevilori dispongono della sin- 
Ionia a Varicap. ma non hanno il CAF. Se 
si vuole avere questa possibility, sarebbe 
un peccato dovcr aggiungere un allro Vari- 
cap. II principio del circuito qui descritlo 
consiste nel fatto che la tensione ai capi del 
diodo di sintonia del ricevitore deve essere 
automalicamente modificata dalla tensio- 
ne del CAF, Si ottiene questo risultato 
collegando il piedino comunedi un regola- 
tore di tensione integrato (a tensione fissa 
con la tensione del CAF, invece che a mas- 
sa. Questo produce non soltanto un 
aumento della tensione totale aH'uscita, 
ma ne permette pure il controllo. 
La tensione del CAF, proveniente dal dc- 
modulatore. e amplificata da un operazio- 
nale, e quindi applicata al regolatore di 
tensione. Una pane della correnle di ripo- 
so del regolatore passa allraverso R3. ed al 
medesimo tempo questa resistenza forni- 
scc un'impedenza di carico ben definita 
aH'amplificatore operazionale. La tensio- 
ne di CAF prodotta dalla maggior pane 
dei demodulatori e di circa 4,5 V (entro ± 
0,5 V) e la corrente di riposo del regolatore 
di tensione ^ di circa 3 mA. Per poter con- 

"trollare la tensione di uscila entro un cam- 
po sufficientemenlc esteso e permeltere al 
circuito di avere un comportamento stabi- 
le, I'amplificatore operazionale deve pas- 
sare 2/3 della corrente di riposo. Daquesti 

16 

Tutti sanno che ci sono solo due modi per 
collegare le cartucce fonografiche a bobina 
mobile; mediante un trasformatore od un 
preamplificatore che impiega un mucchio 
di transistori. E quindi piultosto sorpren- 
denle vedere un progetto che di transistori 
ne usa solo tie! Questo circuito dovuto a 
E.H.Nordholt ed R.M.Van Vierzcn, e ap- 
parso nel numero di aprile 1980 del Jour- 
nal of Audio Engineering Society, 
L'articolo originate e estremamente inte- 
ressante, ma anche piutlosto lungo, per cui 
ci limitiamo alle conclusion!. In primo luo- 
go e dimoslrato che in un progetto di que- 
sto tipo la resistenza inlerna di base del 
transistor e molto importante dal punto di 
vista del rumore, I valori di rs per alcuni 
lipi a grande diffusione sono elencati in 
Tabella 1. Risulta evidenle che il BFW 16 
A e di gran lunga il migliore per cui e stato 
adottato nello schema definitivo. 
Lo schema sembra piuttosto semplice. La 
corrente di polarizzazione per il primo sta- 
dio e stabilita da un generatore di corrente, 
T3, rendendo possibile un alto guadagno 
di anello ed una buona reiezione della ten- 
sione di alimentazione. La risposta in fre- 
quenza si aggira sui 50 kHz, comprenden- 

Controllo automatico di frequenza 

con il diodo di sintonia 

<■33 V , . 40 V 
©  
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+16 V 
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4,5V • 0,5 V 
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<2) 
* vedi lesto 

dati si pud calcolare come segue il valore di 
R3: 

4.5 (volt) 
R3=  =4500 £J 

1 (mA) 

Quindi in questo caso e stato scello un 
valore di 4k7, Per evitare fenomeni oscilla- 
tori, 1'operazionale e compensato da C3, 
menlre il regolatore di,tensione viene disac- 
coppialo da C5. Come amplificatore buf- 
fer si e scello I'LM 308 (ICI), a causa della 
sua bassissima corrente d'ingresso (solo 3 

(nA) e della sua minima deriva. L'assorbi- 
mento di corrente del circuito e di circa 300 
pA. 
La tensione del CAF viene applicata all'in- 
gresso tramite un filtro passabasso (RI e 
C2), il quale causa la completa soppressio- 
nedi qualsiasisegnaledi interferenza. Assi- 
cura inoltrc un controllo automatico di 
frequenza tranquillo e stabile. Per esclude- 
re il CAF, la tensione d'ingresso del circui- 
to e predisposta pari al valore medio della 
tensione CAF. 

S. Hiring 

Preamplificatore per pick-up 

a bobina mobile 

inv 

H.V 

2N3906 

D h-ED-Of 
2N3906 

Oo ID 
C2I 10M 

»6V 

T 
I000U v 

16V BFW 
16A 

B1 
15V 16V 

do C2. La corrente che passa attraverso lo 
stadio di uscita (T2) e prestabilita sui 10 
mA, cosicche potranno essere manipolati i 
livelli di uscita fino a 200 mV con un mini- 
mo di distorsione. 
Come risulta evidente dalla Tabella 21'am- 
plificatore ha prestazioni eccellenti. II ru- 
more in uscila e rappresentato in fig.2. 

II circuito complete pub essere montato 
tra la cartuccia a bobina mobile e I'ingres- 
so di un normale preamplificatore dinami- 
co, come mostrato in figura 3. Osservare 
che le due linee di ritorno del segnale dalla 
cartuccia, devono essere messe a massa 
solo all'ingresso del preamplificatore e non 
all'interno del pick-up! 
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Tabella 1 

Tipo rb/|Sl| Fabbricatore 
TIP 30A 13 Texas Instruments 
BFY 90 21 Philips 
BFW 92 16 Philips 
BF 181 12 Philips 
BFW 16 A 4 Philips 

Tabella 2 

Risposla In frequenza 
20 Hz-50kHz + 0/-2,5 dB 

Guadagno In lensione (1kHz) 34 dB 
Impedenza di ingresso > 1 kfl 
Impedenza di uscila < 100 O 
Massima lensione di ingresso 4000 //V 
Dlslorsione armonica (100 Hz, 

massimo ingresso): 
distorsione di seconda armonica 0,014% 
dlslorsione di lerza armonica 0,01% 
armoniche tolali 0,017% 

Distorsione di Inlermodulazione 
(ingresso massimo 
200 Hz e 7kHz, 4:1) 0,05% 

Rapporlo segnale/rumore (10 cm/s, 
da 20 Hz a 16 kHz, non bilanclalo 
Rs = 2,5 Q, con BFW 16 A) 68,8 dB 

2.0 

10 

02 

Spellro di rumore con transistor d'lngresso 
' BWF/69 

Spetlro di rumore termico del Irasdultore 

20 50 IOO 200 500 Ik 2k 5k IOk 
   MH.) 

50 * p'eamp RIAA p'oamp. 
i 1 i 1 

bianco 
blu 

verde 

17 Anemometro 

Questo apparecchio sfrutta il fatto die una 
corrente d'aria ha un effetto refrigerante 
su un oggetto che abbia una temperatura 
superiore a quella dell'aria stessa. L'ogget- 
to che in questo caso viene sottoposto al 
raffreddamento e un transistor (T2), il 
quale e collegato come diodo. Per renderlo 
piit caldo del mezzo circostante, e stato 
accoppiato termicamente con un transi- 
stor (Tl) percorso coslanlemente da una 
corrente. La velocita del vento si misura 
confrontando la lensione ai capi del diodo 
raffreddato con quella ai capi di un diodo 
di riferimento (T3). Queste due tension! 
sono applicate rispeltivamente all'ingresso 
non invertente ed inverlente di un amplifi- 
catore operazionale. 
Questo amplificatore, che e predisposto 
per un guadagno di 1000. fa passare una 
corrente altraverso il transistor di riscalda- 
mento tramite la resislenza Rl. Quando il 
vento raffredda il diodo, la lensione dirctta 

•'i 

-tz> ^ 100K 

I 
H SOP 

Mt IOk 

0 
IC1 

3130 SORM IOK 

10 M 

O 

BC 639 BC 549C BC549C 

®5V 

ai capi di questo aumenla (2 mV/0C) pro- 
vocando Paumento delta lensione presente 
aH'ingrcsso non inverldnte dell'operazio- 
nale. Ne risulta che la tensione di uscita 
dell'operazionale aumenla, erogando una 
maggior corrente di base a Tl e quindi 
facendo in modo che questo transistor 
produca un maggior calore. Quindi I'ope- 
razionale fa in modo di compensare la ca- 
duta di temperatura aumenlando la cor- 
rente di collettore di Tl. 
Si ottiene una sensibility elevata stabilen- 
do la temperatura di T2 a circa 5 gradi al di 
sopra della temperatura ambienle. II risul- 
tato si ottiene regolando lo strumento in 

modo da fornire una deviazione dell'indice 
di circa 5 mA in assenza di vento. Si deve 
scegliere il valore di Rl in modo che la 
corrente allraverso TI non sia eccessiva. 
Nello schema, si vede che Tl e un BC 639, 
ma pub essere anche usato un BC 547; la 
corrente massima di collettore deve essere 
limitata a 100 mA. Se il circuito lende al 
oscillare, si deve ridurre il guadagno di 
IC1, aumenlando il valore di R5. 
La fotografia mostra come si deve costrui- 
re il rivelatore di vento. 1 due transistori 
sono accoppiati incollando le rispettive 
parti piane tra di loro, mediantc un adesi- 
vo che conduca bene il calore. 
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18 Fotometro a buon mercato 

Un fotometro puo essere tin disposilivo 
molto pratico nello sviluppo fotografico. 
Naturalmcnte esso e in genere tanlo mi- 
gliore quanlo piii e costoso ma. come mo- 
stra lo schema qui accanto, anche un tipo 
semplice pu6 rivelarsi molto efficace. 
II circuito e costruilo intorno ad un foto- 
diodo. In una macchina fotografica il dio- 
co genera una tensione sufficienle a con- 
trollare direttamente lostrumento di misu- 
ra. Spesso, pcro, sotto aH'ingrandilore non 
c'e luce sufficientc. Questo 6 il molivo per 
cui e stato aggiunto un transistor. Sfortu- 
natamente questo fatto pone una limita- 
zione alia sempliciti originale del proget- 
to, in quanlo occorre una batteria. Una 
soluzione e di collegare il misuratore di 
luce ad un normale tester collegalo come 
ohmmetro. Questa pane del circuito e 
compresa nella cornice tratteggiala. Ricor- 
date che il puntale positive della maggior 
pane dei tester e il polo negative quando 
sono collegati come ohmmetri! 

z\ BPW20 
BPW21 

I - | 

BC 549C 

1,5 .. 3 V 

II circuito funziona come segue: il diodo di 
prova e collegalo tra il collettore e la base 
del transistor. Tanlo maggiore sara la luce 
incidente sul diodo tanto minore sara la 
sua resistenza e quindi esso fornira alia 

base una maggior correnle di pilolaggio. 
La correnle di collettoreaumentera quindi 
in modo (pressoche) lineare e sara indicata 
sul quadrante dello slrumento. 

A. Vis 

llluminazione da giardino 
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Piantate un nuovo fiore luminoso nel vo- 
slro giardino! 
Questo circuito vi guidera di notte lungo i 
sentieri del giardino con la massima sicu- 
rezza. Permette di illuniinare il vialelto 
quando occorre e consuma pochissima 
energia. La lampada viene accesa per mez- 
zo di inlerruttori Reed montati sulla porta 
di ingresso e sul cancelletto del giardino. 
Usando una lampadina da camion a 24 V, 
Pinstallazione elettrica risulta semplice e 
sicura con una sufficienle illuminazione. 
II circuito viene alimentato dal secondario 
di un trasformatore a 24... 30 V/5 A. 

Quando i fili che passano attraverso il giar- 
dino sono molto lunghi e da preferire il 
valore di tensione maggiore percompensa- 
re la caduta dovuta alia resistenza dei con- 
duttori. 
II segnale a 50 Hz proveniente dal trasfor- 
matore viene applicato alia base di T2 che 
lo convene in un'onda quadra, II segnale 
uscente viene applicato alia porta N2 che 
forma il segnale di clock per il contatore 
IC2; questo segnale di clock rimane fin 
tanlo che Q14 resta a livello basso. Non 
appena Q14 va al livello logico alto il se- 
gnale di clock si blocca. I transistori T3... 

T5 formano un rivelatore di passaggio per 
lo zero che viene controllato anche dal 
segnale a 50 Hz. Ogni volta che la tensione 
del trasformatore passa per lo zero, il col- 
lettore di T5 viene mandalo a livello basso 
per una durata di 100 ps. Questo impulse 
perviene alia base di T1 tramite il buffer 
N 1. Questo transistor viene usato per con- 
trollare il triac che accende in sequenza la 
lampada ad ogni passaggio per lo zero. La 
luce sembrcra naturalmente conlinua fin- 
tanto che QI4 restera a livello basso. II 
vialetlo restera illuminato per circa 3 mi- 
nuti, un tempo sufficienle a percorrere un 
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seniiero di lunghezza media cd aprire il 
cancelletto. 
II circuito e aliivalo quando 1'ingresso di 
reset del contatore e mantenuto a iivello 
alto, Perche questo avvenga, entrambi gli 
ingressi di N4 devono essere a Iivello bas- 
so. Uno dcgli ingressi di N4 e controllato 
da un amplificalore operazionale la cui 
uscila e determinala dalla quantitA di luce 
incidentesu di una LDR (Light Dependent 
Resistor = resistenza variabilecon la luce). 
In quesla parle del circuito i stata prevista 
una certa dose di isleresi. Fintanto che la 

luce diurna e sufficientc, I'uscita di 1CI 
restera a Iivello alto. L'ingresso di reset del 
contatore restera a Iivello basso bloccando 
di conseguenza il sistcma. Quando cala la 
sera, I'uscita di 1CI passera al Iivello basso 
(il Iivello effettivo pu6 essere regolato me- 
diante PI), allivando uno degli ingressi di 
N4. L'altro ingresso di N4 viene mandato a 
Iivello basso quando uno dei due interrut- 
tori reed (S1 oppure S2) si apre o si chiude, 
ossia quando il cencelletlo del giardino o la 
porta d'ingresso vcngono aperti o chiusi. 
Questo soddisfa alia condizione che en- 

trambi g)i ingressi di N4 devono essere a 
Iivello basso, e viene tolto il blocco al fun- 
zionamenlo del contatore (e quindi all'illu- 
minazione). 
Per gli interrutlori reed puo essere usato 
un cavo a due condultori di piccola sezio- 
ne. mentre per la lampada deve essere usa- 
to un cavo di maggior sezione (circa 2,5 
mm"). II consumo di corrcnte e di circa 
100... 150 pA a lampada spenta. 

B.E. Kerlev 

6 cosa generalmente nota che il collega- 
mento in cascode di due o piii transislori 
da origine ad un nuovo transistor con 
caralteristiche migliori di quelledeisingoli 
transistori che compongono il circuito (ve- 
di figura I). Lo schema comprende una 
leggerissima retroazione dal punto C 
("collettore") al punto B ("base"), nonche 
una maggior impedenza di collettore, 
quindi una migliore approssimazione al 
funzionamento come generatore di cor- 
rente nel punto C. 
Nella versione completamente transisto- 

Cascode ibrido 

rizzata di figura I. la base di T2 dovra 
essere alimentata con una certa tensione 
rispetto all'emettitore di Tl, almeno-0,6 V 
(DI in figura I). 
Se T2 viene sostituito da un FET a canale 
N. la polarizzazione in corrente continua 
del cascode sara mollo pit'i facile da regola- 
re. vedi figura 2, Per quanto riguarda la 
pendenza (ossia il rapporto Ira la corrente 
di collettore e la tensione di base) entram- 
be le versioni sono ugualmente buone. 

21 

Regolatore di tensione 

per automobile 

Oltre ai "normali" integrati regolatori di 
tensione a tre piedini. ne sono apparsi al- 
cuni di tipo diverse per usi speciali. 
L'LM2930 della National e specialmente 
destinato all'uso automobilistico, ma puo 
anche avere altre applicazioni. L'integralo 
ha alcune caralteristiche molto interessan- 
li, tra le quali il fatto che la differenza di 
tensione tra ingresso ed uscita puo ridursi 
a soli 0.6 V. L'inversione della polarila 
della tensione d'ingresso non ha piu conse- 
guenze catastrofiche ed il circuito non su- 
bisce danni se si verificano brcvi picchi di 
tensione fino a 40 V. Tra le altre caratteri- 
stiche si ha I'alimentazione della tensione e 
la protezione termica che. per quanto utili. 

O-H 
i'.v 

rO LM 2930 5 V 

1 
lOOn 

LM2930 

sono meno spettacolari. 
Dato che la tensione di uscita e di 5 V 
(esisle anche una versione ad 8 V) e la 
corrente massima e di 200 mA, questo re- 
golatore si dimostrera la soluzione ideale 
per I'alimentazione degli strumenti (lachi- 
metri, calcolatori) piulloslo che per I'im- 
piego con apparecchiature audio. 
Lo schema e stretlamente semplice. En- 
trambi i condensatori devono essere mon- 
tati vicini all'integrato. per evitare lo svi- 
luppo di oscillazioni. Nella maggior parte 
delle applicazioni I'intcgrato deve essere 
provvisto di un dissipalore termico, che 
pud essere collegalo a massa. La tensione 
massima d'ingresso e di 26 V, 

Generatore sinusoidale digitale 

Un enorme numero di informazioni si pud 
generare con sistemi digilali, grazie alia 
buona stabilita di frequenza e di ampiezza 
che si possono otlenere. Questo particola- 
re circuito genera un'onda sinusoidale, ma 
facendo assumere valori diversi ad RL...R8, 
si possono ottenere anche altre forme d'on- 
da. 

Una volta collegata la tensione di alimen- 
tazione, il circuito R9/C1 produce un cor- 
to impulse di reset: tutte le uscile passano 
allo stato logico "0". Dato che anche l'in- 
gresso 8 e a Iivello "0", all'ingresso D viene 
presentato il Iivello complementare ("I"). 
Con I'aiuto di un oscillatore esterno (non 
disegnato), degli impulsi sono applicati 

agli ingressi di clock. Ad ogni fianco d'im- 
pulso positive rinformazione nel registro 
a scorrimento IC1 si muove in avanti di un 
posto. Di conseguenza. dopo il primo im- 
pulse di clock, avremo un "I" su Ql, e 
dopo I'ottavo impulso, avremo un*'!" an- 
che su Q8, Non appena, perd, Q8 assume il 
Iivello "1", rinformazione presente all'in- 
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gresso D commuter^ al livello "0". Quindi 
vcrranno inlrodotti degli zeri fino a quan- 
do Q8 commuter^ a "0". Si ripele quindi 
I'inlero ciclo. Scegliendo dei valori adalti 
per R1 ....R8, la tensione d'uscila vicnecon- 
verlita in una sinusoide. 
La frequenza di uscila e 1/16 della frequen- 
za di clock, L'integrato CMOS puo funzio- 
nare fino a 7 MHz, e quindi la frequenza 
massima di uscita sara di circa 0,5 MHz, 
La porta N1 puo essere di un lipo qualsia- 
si. basia che il segnale venga inverlilo. 
Le due fotografie mostrano rispettivamen- 
le la forma d'onda e lo spetlro delle fre- 
quenze. Le armoniche piii imponanti, la 
terza e la quinta sono di almeno 50 dB 
infcriori al livello di uscila. Per quanto la 
I5'e la 17'armonicasiano piuttosto eleva- 
te. possono venir soppresse in inodo sem- 
plice da un filtro RC, in quanto si trovano 
alquanto sposlate rispello alia frequenza 
principale. 
Un circuito che faccia uso di un temporiz- 
zatore 555 come oscillatore puo essere usa- 
to per gli impulsi di clock, secondo lo sche- 
ma mostrato nel modulalore sincrono 
FSK descritto neH'articolo seguente. L'u- 
scila di sincronismo fornisce un'onda qua- 
dra con la stessa frequenza e fasedell'onda 
sinusoidale che puo essere usata, peresem- 
pio, per triggerare un oscilloscopio. 

FSK sincrono 

Uno degli svantaggi di molli modulatori 
FSK (Frequency Shift Keying = modula- 
zione a spostamento di frequenza) tra i piii 
diffusi e che la commutazione tra le fre- 
quenze di 1200 e 2400 Hz avvienespesso in 
movimenti non giusti. Una soluzione mi- 
gliore e piii funzionale sara quella di com- 
mutare le frequenze quando il segnale e a 
zero. Se si segue questa precauzione non 
avremo sposlamenti di fase nel segnale 
FSK. Generalmente questo e possibile so- 
lo quando esiste una relazione definita tra i 
dati ed il modulalore FSK. In caso diverse 
si potra ricavare un qualche aiulo dal cir- 
cuito qui mostrato, 
L'effettivo segnale FSK viene ottenuto 
mediante il generatore sinusoidale digitale 
descritto in precedenza (vedi circuito n. 
22). Ad ogni passaggio per lo zero il gene- 
ratore sinusoidale produce degli impulsi di 
sincronismo che sono usati come clock per 
FF2. II livello dei dati presenteall'ingresso 
"D" di questo flip-flop definisce quale del- 
le due frequenze di uscita debba essere 
selezionata. Quando all'ingresso e presen- 
te un "1", la frequenza di uscita sara di 
38,4 kHz, menlre quando I'ingresso e "0" 
la frequenza di uscita sara di 19,2 kHz. 
Questo segnale di uscita viene quindi divi- 

sv 
® (3,.,15V1 

Ml . . . N3 = 3/4 4001 = IC3 
FF1 . . . FF2 = 4013 = IC2 

DATA 

Sync 

38,4 kHz IC1 
(7)555 

ca^L 
100", 

FF1 

R S 

Mo 
FF2 n:1 

R S 

0© S051.& 

* vedi lesto 

38,4 kHz/ 
19,2 kHz 
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so per 16 dal generaloresinusoidaledigita- 
le in modo da produrre Ic esatle frequenze 
FSK. L'oscillatore per questo circuito e 
basalo sul ben noto 555 nella sua versione 
CMOS (queslo c il motive per cui il numc- 
ro di identificazione e 7555). Le caratteri- 

stiche di questo integrato sono pratica- 
mente le stesse di quelle del "normale" 
555, con i vantaggi supplementari di una 
maggior impedenza di ingresso, di un mi- 
nor consume di corrente e della pressoche 
lotale soppressionc dei "guizzi" durante la 

commutazione del livello di uscita. 
Se non si usa il circuito in combinazione 
con il generatore sinusoidale digitale, I'in- 
gresso di sincronismo deve essere collegato 
al Q di FF1. 

Fasometro 

1 5V0- 012 V 

: 
C7 C8 

r lO 

iS 22k 
|47n |4 
rj. 

Tan« C 1 47m 
47r> 11 H1 16V 

C4 Tanl 

0 
C6 Tanl 
  

M ,, ,1) R13 '6V 
3kg R16 741 

N1 . . . N4 = IC I : 74S00 R14 R15 
A? 

DI D3= 1N4142 a:-. 5 V + F 35.. 
Z LFSSG TanT 

-b 
R2I R4 

■fiv 
0 

X N 3 '.3U 18p mi I- UK, RlOal^l 1^1'"" rH270n 

E> " 
N4 4700 C11 

DO 
47n 47M TUP '' ''' IfiV 

X 

Questo circuito puo essere usato per misu- 
rarecon precisione lafasefinoa I MHz. Se 
durante la costruzione si usa tutta la dovu- 
ta attenzionc, si pud oltenere una precisio- 
ne enlro 0,1" fino alia frequenza di 100 
kHz. Non male! 
1 duesegnali di ingresso, AeB, sono appli- 
cali ad un flip-flop RS formato dalle porte 
NAND N1...N4. Come si vede in figura 2, 
queslo flip-flop produce degli impulsi di 
uscita die hanno una durata direttamente 
proporzionale alia differenza di fase tra i 
due segnali di ingresso. O meglio, per esse- 
re piii precisi, per ciascuna frequenza il 
rapporto impulso-pausa e proporzionale 
all'angolo di fase. A1, T1 e relativi compo- 
nenti formano un generatore di corrente; i 
diodi DI e D2 fanno in modo che questa 
corrente vada esclusivamente all'integra- 
tore (A2) quando I'uscita del flip-flop RSe 
"alta". Queslo significa che I'uscita del- 
I'integratore riflettera il valore medio del 
flip-flop, ossia il suo rapporto impulso- 
pausa. L'uscita dell'integratore e livellata 
(ed invertita) da A3. 
La differenza di fase tra i due segnali di 
ingresso determina la tensione di uscita di 
A3. Per esempio, un angolo di fase di 180° 
avra come risultato una tensione di uscita 
di 1,8 V. 
Una volta tarato I'apparecchio, il risultato 

J 

I I t I 
uscita 

flip-flop RS 
J 

n 

i 

n 

differenza di fase sosozz 

sara appunto questo. P2 viene usato per 
stabilire la tensione alia giunzione D1/R6. 
La tensione dovrebbe essere +0,6 V quan- 
do I'uscita di N3 e "alia" (R5 cortocircui- 
tata) e di —0,6 V quando I'uscita di N3 e 
"bassa" (R3 cortocircuitata). Con I'uscita 
di N3 ancora bassa si regolino P3 e P4 in 
modo che le uscite di A2 ed A3 si trovino 
entrambe a 0 V, essendo I'ultima la piii 
importante. Infine, I'uscita di N3 viene 
nuovamente portata al livello "alto" (cor- 
locircuitato R5) e si regola P1 in modo che 
all'uscita di A3 ci siano esatlamente 3,6 V. 
Per ovvie ragioni, le tensioni deU'alimenta- 

tore devono essere precise ed adeguata- 
mente stabilizzate. 
I segnali di ingresso devono essere delle 
onde quadre con tempi di risalita brevissi- 
mi. Per I'uso generico occorreranno ad 
ogni ingresso degli otlimi amplificatori ad 
alta frequenza seguiti da trigger di Schmilt 
in modo da convertire i vari segnali nella 
necessaria forma "squadrata". In questo 
caso si deve anche notare che, per evitare 
errori, I'isteresi dei trigger di Schmitt deve 
essere simmetrica rispelto al punlo a 0 V. 

N. Nazoa-Ruiz 
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Caricabatterie PWM 

Questo circuilo i progetiato per caricare 
delle balierie da 6 V/3,5 A/h del tipo di 
quelle spesso usale nei Hash fotografici. 
Naiuralmenle ci sono vari sislemi di cari- 
care delle batterie al piombo con elettroli- 
to acido, ma quello che rende speciale que- 
sta versione e il fatto che la corrente di 
carica viene corretta in continuazione a 
seconda dello stato della balleria. 
La figura I mostra lo schema a blocchi del 
caricabatterie PWM (Pulse Width Modu- 
lation = modulazione a durala di impul- 
se). AI eunoscillalore ad onda quadra che 
genera una frequenza di circa 2 kHz. A2 e 
un multivibratore monostabile che viene 
avviato dai fianchi negalivi degli impulsi 
provenienti da A1. La durata degli impulsi 
che escono da A2 dipende dalla tensione di 
controllo derivata dairamplificalorediffe- 
renziale A3. Quest'ultimo rileva costanle- 
mente la tensione della batteria. L'uscita di 
A3 varia a seconda della differenza in ten- 
sione Ira il livello di riferimento predispo- 
sto e quello della batteria. Quando en- 
trambi i livelli sono uguali la tensione di 
uscita di A3 sara tale che il rapporto di 
impulse di A2 sara del 10%. Questo sara 
sufficiente per la carica di mantenimento 
della batteria. L'uscita di A2 controlla il 
commutatore elettronico ESI in modo 
che, altraverso RI, passi corrente verso la 
batteria. II ciclo di impulse del segnale di 
uscita viene automaticamente variato Ira il 
10 ed il 90% a seconda dello stato della 
batteria. 
La figura 2 mostra lo schema completo del 
caricabatterie PWM. L'oscillatore ad on- 
da quadra e formato da IC2 (un 555) insie- 
me con i relativi componenti. La frequenza 
e predisposta a 2,27 kHz ma questo valore 
non e critico. Anche A2 e basato su di un 
555 montato in configurazione di multivi- 
bratore monostabile. Questo viene fatto 
partire dai fianchi negalivi degli impulsi di 

innnr- -N^VSA 

A2 
MMV jinnruiJL 

-ft— 

1C2 differenziati da C5 ed R8. II piedino 5 
del 555 viene usalo come ingresso di mo- 
dulazione ed e collegato all'uscila dell'am- 
plificalore differenziale che e un integrato 
74I. fe questo il segnale che controlla il 
rapporto impulso-pausa di IC3. La tensio- 
ne di riferimento all'ingresso non inverten- 
te di ICI viene regolata mediante il poten- 
ziometro PI. 
L'ingresso invertente di ICI e invece colle- 
gato alia batteria tramite una resistenza da 
100 k. Finche la tensione ai cap! della bat- 
teria e inferiore a quella di riferimento, la 
tensione all'uscila dell'integrato sara piut- 
tosto alta; quando la differenza di tensione 
agli ingressi si riduce, anche quella all'usci- 
ta diminuira e lo stesso accadr^ per il rap- 
porto impulso-pausa. 
II modo piii semplice per tarare il sistema e 
di usare una batteria scarica (circa 2 V per 
elemento) ed una completamente carica 
(circa 2,4 V per elemento). Si collega per 
prima la batteria scarica all'uscita del cir- 
cuilo. Si applica al piedino 3 di ICI la 
tensione massima che si puo avere a dispo- 

sizione al cursore di PI. Bisogna ora sce- 
gliere un valore per la resistenza RI 2 tale 
da far passare la giusta corrente di carica 
(nel caso di una batteria da 6 V/3.5 A/h 
quesla sara di 400 mA; in generale, circa 
un decimo della capacity). II valore di Rl2 
sara Ira 2,5 e 5 Q. 
Si colleghi infine la batteria completamen- 
te carica. Si regoli la corrente di carica ad 
un valore di un decimo di quello preceden- 
temente ottenuto. Se non si dispone di un 
amperometro con scala adeguata, la cor- 
rente pud essere calcolata misurando la 
tensione ai capi di RI2 ed usando la legge 
di Ohm, Se si usa un trasformatore con un 
avvolgimento di soli 9V/IA si dovra usare 
per ICI un amplificatore operazionale 
3140 mentre potranno essere eliminati D2, 
D3 eC2. II piedino 4 di questo amplificato- 
re operazionale deve essere collegato a 0 V. 
DI deve essere sostiluilo da un raddrizza- 
tore a ponte (raddrizzamenlo ad onda in- 
tera). 

M.S.Dhlngra 
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Oscillatore modulate per 

rallineamento del ricevitori 

K. I 500 

HF GEN 

- > 99 

Mm- 7" LI ... L\2 

AM MOD 

JT tt 

P 
Jexl 

Non e'e dubbio che molti letlori (o letlrici) 
vorrebbero avere a disposizione un sempli- 
ce oscillatore modulato per poter allineare 
in modo corretto il loro ricevitore senza, 
naluralnienle, dover sborsare per esso un 
capilale. L'oscillatore modulato descritto 
in quesl'articolo sembra una soluzione ra- 
gionevole ad un prezzo ragionevole. Tra i 
suoi vantaggi possiamo notare: 
— una vasta gamma di frequenze di uscita 

suddivise in dodici portate; 
— un'ampiezza di uscita costante entro 

lutta la banda; 
— bassa dislorsione; 
— semplice commutazione della frequen- 

za; 
— impedenza di uscita di 50 Q. 
Lo schema a blocchi si vede in figura I. 
Risulta evidente che il dispositive consisle 
di due elemenli, ossia un amplificatore/o- 
scillatore differenziale con un circuito 
oscillante LC, il quale genera il segnale ad 
alia frequenza, ed un modulalore di am- 
piezza comprendenle un generatorea 1000 
Hz. Lo schema deH'oscillalore modulato si 
vede in figura 2. L'amplificatore/oscillalo- 
re differenziale e formate dai Iransistori 
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Elenco componentl per llgure 2 e 4 
Resislenze: 
Rl.RIO = 47 S2 
R2,R3,R20 = 4k7 
R4 = 22 k 
R5,R13 = 100 n 
R6 = 5k6 
R7 = 2k 2 
R8 = 1 M 
R9 =2M2 
R11 = 10k 
R12 = 33 n 
R14 = 560 SJ 
R15 = 56 n 
R 16,R 17 - 82 k 
R18,R19 = 150k 
R21 = 820 n 
R53 = 1 k 
PI = 100 k lin. 

Condensalori: 
C1 = 100 pvariabile 
C2.C3 = 10 nceramico 
04 = 10 M/3 V 
05,08 = 22 n ceramlco 
06 = 1 n ceramico 
07 = 15 p ceramico 
09 = 22 p ceramico 
010= 4,7 m/10 Vtanlalio 
011 = 1 M/10 V 
012= 100 n 
013 = 390 n 
014 = 330 n 
015 .. . 018 = 47 n 
019 = 470 M/25 V 
020 = 10 m/16 Vtanlalio 

Semiconduttori: 
T1,T2.T3 = BF494 
T4 = BF256 0 
T5=3N211 
16,T7 = BC547A, B 
101 = 741 
IC2 = 78L12 
D1 ,D2,D4,D5 = 1N4148 
03 = LED (rosso) 
05 , , 09= 1N4001 

Bobine: 
LI = 68 mH 
L2= 33 mH 
L3= 10 mH 
L4 = 3,3 mH 
L5= 1.2 mH 
L6 = 470 MH 
L7= 150MH 
L8 = 56 MH 
L9= 18 pH 
L10 = 6,8 pH 
L11 = 2,2 pH 
LI 2 = 0,68 MH 
L13 = 68 mH 

Varie: 
Trl = Iraslormalore secondarlo 

12 V/50 mA 
Z1 = (usibile lento, 100mA 
51 Hnlerruttore 12 posizioni 
52 = inlerruttore singolo, posizione 
inlermedie 
53 = interrultore on/off doppio 

rato aH'inlerno deH'apparecchio. ICI ser- 
ve a due scopi: in primo luogo ICI forma, 
con il transistor T7, un oscillalore la cui 
frequenza c determinala dal circuilo oscil- 
lanie CI3-LI3. Nel funzionamento a mo- 
dulazione esterna (con S2 nell'allra posi- 
zione), ICI viene per6 usato come un nor- 
male amplificatore, nel quale il transistor 
T7 non ha aleuna funzione. Per ottenere 
anche una portante non modulata, S2 deve 
avere una posizione intermedia. II LED 
D3 nel partitore del potenziale di base di 
T6, assicura un pilolaggio costante alia 
base e quindi resta costante la corrente die 
passa attraverso T6- A causa di cio il FET 
(T5) funziona in modo da approssimare 
I'impedenza di uscita deH'oscillatore mo- 
dulate al valore richiesto di 50 Q. 
La figura 3 mostra lo schema di un alte- 
nuatore ad alta frequenza necessario per 
ridurre I'uscita deH'oscillatore modulato 
ad un livello che possa essere accettato 
dagli ingressi del ricevilore in prova. Se e 
costruito secondo lo schema indicate, I'at- 
tenuatore puo essere commutato in passi 
da 1 dB entro un campo di frequenze di 
0...I00 MHz e comunque rimane entro i 2 
dB, I condensalori C21, C22 e C23 nei 
blocchi da 20 dB servono a compensare le 
capacila parassile degli interruttori. 

(Ricavato da: Ham Radio. Ollohre 1978, 
pag. 51) 

T1 e T2. Questo tipo di oscillatoregaranti- 
sce un funzionamento a bassa distorsione 
poiche il circuito LC e conlrollato da onde 
quadre. Inoltre e I'unico tipo di oscillatore 
che offre la possibilita di usare un commu- 
latore ad una sola via. La banda di fre- 
quenza si estende da 50 kHz a 30 MHz. 
Quesla e divisa in 12bande piu piccole, per 
ciascuna delle quali il commutatore S1 puo 
selezionare una delle bobine LI ...L12. Do- 
pe aver scelto una particolare sotlobanda 
di frequenza, I'oscillatore e sintonizzato 

dal condensatore variabile, C1 fino a rag- 
giungere la frequenza desiderata. La cor- 
rente che passa attraverso ramplificatore 
differenziale viene mantenuta costante dal 
generatore di corrente T3. La corrente del 
suddetto generatore varia perd (tramite R6 
e PI) a seconda dell'usciia di ICI con il 
risultato che I'oscillatore T1 /T2 e modula- 
to in ampiezza con una profondila regola- 
bile mediante PL 
La modulazione si ha sia con un segnale 
esterno che con il segnale a 1000 Hzgene- 

Caralterlsllche; 

Gamma di frequenza: 
approssimativamenle 50 kHz...30 MHz 
Impedenza di uscita: 
50 O 
Livello di uscita sui 50 O: 
250 mVpp <oui « 300 mVpp 
Modulazione interna; 
0,..30%, f = 1 kHz 
Modulazione esterna: 
100 Hz...10000 Hz, 0...30% ad una lenslone 
di ingresso di 1 Vrms massimi. 
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Bands di trequenza 
47 - 

80.3 - 
140,8 - 

237 
412 
654- 
1,16 
2,00 - 
3,31 
5,46 
9,63 
17,7- 

97,8 
145 
253 
428 
770 

1210 
2,03 
3,48 
6,15 
10,3 
18.3 
34.4 

kHz 
kHz 
kHz 
kHz 
kHz 
kHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

Elenco component! per la llgura 3 
(non montatl sul clrcuilo slampato) 

1 dB-sezione 
R22,R24 = 3.3 n 
R23,R25 = 22 S2 
R26 = 680 S2 
R27 = 1k2 il 

2 dB-sezione 
R28.R29 = 5,6 n 
R30 = 220 n 

3 dB-sezione 
R31,R32= 8.2 n 
R33 = 390 n 
R34 = 220 SI 

4 dB-sezione 
R35,R37 = 15 SI 
R36,R38 = 47 S2 
R39 = 100 n 

10 dB-sezione 
R40,R41 = 27 n 
R42 = 2.2 Si 
R43 = 33 

20 dB-sezione 
R40.R45,R47.R48,R50, 
R51 = 39 S2 
R46,R49,R52 = 10 SI 
C21,C22,C23 = 27 p ceramico 

S4 . . . S11 =devialori bipolari 
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II livello deH'aoqua in un serbatoio puo 
essere misurato in diversi modi, alcuni dei 
quali potranno naiuralmente essere piu 
complicati di altri, II circuitoqui pubblica- 
lo fa accendere un LED ogni qualvolta il 
livello dclPacqua scende al di solto degli 
eletirodi. Se il livello dell'acqua e alto, il 
FET conduce appena un poco o niente del 
tutto, in quanto il gale e collegato a massa 
e Ira quesio ed il source non c'e differenza 
di potenziale. Quando il livello dell'acqua 
si abbassa, si inierrompe il collegamento 
gate/source. II gale passa quindi ad un 
polenziale posiiivo che arriva altraverso la 
resisicnza da 820 k, e quindi il FET passa 
in conduzione, II LED si accendera. Se 
occorrc il funzionamento inveriito. ossia 
che il LED si accenda quando gli elellrodi 

Rivelatore d'acqua 

12V 
0 

Am 

i.A.i 
pk VN46AF 
K,) VN66AF 
t-/ BS170 

BS170 

VN66AF 
VN46AF 

sono corlocircuitali dall'acqua, basta solo 
collegare I'eletlrodo "a terra" del circuilo 
al polo posiiivo e disporre R2 Ira gale e 
source. 

ITT Applications 

Caricabatterie Ni-Cd intelligente 

Come tulle le cose, i caricabatterie Ni-Cd 
sono soggetti all'errore umano, che in que- 
sio caso consiste nella possibilila di siste- 
mare le balterie nel conlenitore in due mo- 
di: quello giusio e quello sbagliato. Questo 
caricabatterie si rifiuta di funzionare fin- 
che le balterie non sono inserite correlta- 
mente. II caricabatterie consiste in un ge- 
neratore di corrente (T2) che mantiene la 
corrente di uscita a circa 50 mA. 11 diodo 
Zener D2 ed il LED mantengono il pilo- 
taggio di base di T2 ad un livello coslante e 
tale quindi rimane anche la tensione ai capi 
di R3, Anche la corrente che passa attra- 
verso R3 sara coslante fornendo le corrette 
condizioni di carica per la batteria Ni-Cd 
applicata al collettore di T2. 
II circuilo diprotezionecomprendeTl, DI 

+15 V 
© 

iN4i4o 

bkfl ' UP 

- / av; 80 140 400 mW 
0,0 rt 

Balterie 

vedi testo 

ed Rl. La tensione ai capi di Una batteria 
inserita nel modo sbagliato mandera al- 
I'interdizione Tl impedendo il funziona- 
mento del caricabatterie, Questo fattosara 
evidenziato dal LED che non si accendera. 
Se la batteria e inserita nel modo giusio. TI 
passera in conduzione e I'apparecchio fun- 
zionera nel modo normale. 
Per quanto sia possibile caricare con que- 
sto apparecchio fino a quattro pile a tor- 
cetta, esso non rilevera il collegamento er- 
rato di una delle pile quando le altre tre 
saranno collegate in modo esatlo. Un pic- 
colo trasformatore, un raddrizzatore a 
ponte ed un condensatore elettrolitico so- 
no tutto cio che serve per 1'alimentatore. II 
circuilo funziona bene solo se la batteria 
non e completamente scarica. 

29 

Talvolta puo essere molto utile collegare 
Pelekterminal (Elektor, numero di gen- 
naio 1980) ad un oscilloscopio invece die 
ad un televisore. Questo richiedc naiural- 
mente un certo impegno, ma usando il 
circuilo qui descritto, non sorgeranno pro- 
blemi. 11 principio del funzionamento e 
semplicissimo. Se Poscilloscopio ha un in- 
gresso per Passe Z (la cosa e piuttosto nor- 
male. ed il suddelto ingresso si trovcra 
probabilmente sulla parle posteriore), Pin- 
lensita del raggio puo essere regolata me- 
dianle una tensione esterna. Si puo quindi 
applicare diretlamente un segnale video 
all'ingresso Z di un oscilloscopio. 

Visualizzazione su 

per relekterminal 

Se si fa attenzione a far muovere nel giusto 
momento il raggio da sinistra a destra e ad 
ottenere la giusta deflessione verticale, ap- 
parira sullo schermo un "immagine TV". 
Alia fine di ciascuna riga occorre un im- 
pulse di sincronismo orizzonlale. Nel caso 
dell'Elekterminal, questo risulta a disposi- 
zione al piedino 4 di 1C18 (NI3). Questa 
uscita contiene anche gli impulsi di sincro- 
nizzazione che provocano il rilorno della 
Iraccia e la fine di ciascun raster. Questo 
segnale combinato viene applicalo all'in- 
gresso di sincronismo del circuilo che ora 
Irattiamo. Ciascun impulso di quadro fa 
parlire il generatoredi rampa (IC1) trami- 

oscilloscopio 

te N2. La tensione di uscita di ICI cadrada 
12 V a 0V nel tempo di 20 ms. Quesio 
segnale dovra essere connesso all'ingresso 
Y dell'oscilloscopio. Gli impulsi di riga, 
che indicano la necessita di passaread una 
nuova linea vengono ritardati per mezzo di 
R7, DI e C6, e quindi messi in forma da 
N3. Quindi, ogni 64 ps verra prodotto un 
impulso all'uscita di N3, che dovra essere 
applicato all'ingresso di trigger esterno 
dell'oscilloscopio. Quesio provoca Pavvia- 
mento della base dei tempi dell'oscillosco- 
pio (che dovra essere predisposta a circa 6 
ps per di visione) ad ogni impulso di sincro- 
nismo orizzonlale, in modo da descrivere 
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una riga. Dalo che la tensione airingresso 
Y diminuisce costantemente durante il pe- 
riodo di un raster (20 ms). le righe (312 in 
tulto) sono tracciate una sotto I'altra. 
Durante la scrittura di queste righe I'inten- 
sila del raggio varia. Questo si ottienc per 
mezzo dell'informazione di immagine, dc- 
rivata dal piedino 7 odal piedino9di IC12 

e passata, tramite un buffer, all'ingresso Z 
dell'oscilloscopio. Non tutti gli ingressi Z 
hanno la stessa sensibilita, e per questo 
motive puo essere applicata al punto mar- 
calo Uz una tensione qualsiasi fino ad un 
massimo di 30 V. Questa viene quindi 
commutala all'uscita a collettore aperto di 
N4. 

A seconda del tipo di oscilloscopio, la ten- 
sione applicata al punto Uz dovr4 essere 
aumenlata o diminuila per ottenere la mi- 
gliore intensila. II segnale video puo essere 
invertito o meno, come si vuole, sisteman- 
do il ponticello in filo nella giusta posizio- 
ne. 
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II circuito di protezione per alloparlanti, 
descritto in altra parle di questa rivista, 
puo essere usato per proleggere sistemi di 
alloparlanti a piii vie, in modo mollo effi- 
cace, specialmente per utilizzatori con ten- 
denze distruttive. Si puo ottenere un risul- 
tato analogo in modo molto piii semplice 
usando uno dei vecchi fusibili di vetro, 
disposto in serie al collegamento di alto- 
parlante. 11 valore di fusione (in A) del 
fusibile, e basato su di un compromesso Ira 
un valore alto per Paltoparlante dei bassi, 
un valore piii basso per quello dei toni 
intermedi, ed un valore basso per il twee- 
ter. 
Piazzare semplicemente il fusibile in serie 
ai cavi di altoparlanle (figura I) potrebbe 
dar luogo a notevoli problemi. Questi, so- 
no dovuti al fatto che il fusibile ha una 
resislenza serie relativamente alta, e que- 
sto non va troppo bene per il fattore di 

Fusibile per alloparlanti 

Oo- 
z„ . 01! 2„ R <TI 

«0 
RITI 

silenziamento dell'amplificatore o per la 
buona qualita della riproduzione dei toni 
bassi. Ma e'e ancora dell'allro. Quando 
una corrente passa attraverso il fusibile. 
esso si riscalda con un comportamento 
termico non lineare. e la qualita dei toni 
bassi mostrera un coefficiente di tempera- 
tura negative. 
Per ovviare a questo inconveniente si puo 
fare qualcosa: inserire il fusibile nel circui- 

Rin 
1 • An   Zq - on 

HIT) 

to di controreazione (figura 2) ossia, in 
altre parole, riparlire la tensione di contro- 
reazione, prelevandola da un punto che sta 
dietro al fusibile. II fusibile t bypassato 
dalla resislenza R3, il cui valore e piccolo 
rispelto ad R2 (piccola influenza sulla re- 
golazione della corrente continua nell'am- 
plificatore), ma grande in confronto al- 
I'impedenza di carico di 4 od 8 £2. Un buon 
valore per R3 e quello di 220 £2 (IW). 
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Molti sportivi che sono anche lettori di 
Elektor hanno accolto con favore I'idea di 
un temporizzatore per esercizi ginnici o 
"allenatore domestico" (Elektor setlem- 
bre '80, pag. 58). Pero il dover costante- 
mente tenere un occhio rivollo all'orologio 
durante i vari esercizi e sembrato un tanti- 
no impegnativo. II dispositivo gia pubbli- 
cato ha un ulteriore svantaggio: dalo che e 
costruito con integrati TTL. assorbe una 
notevole quantity di corrente. Fare esercizi 
fuori casa richiede gia abbastanza energia 
senza doverla disperdere per il trasporto di 
pesanli ed ingombranti batterie. In ogni 
caso, il compito di adattare il consumo di 
corrente alle prescrizioni della corsa cam- 
pestre, si e rivelato un compile abbastanza 
facile. 
II primo passo da fare per risparmiare cor- 
rente consisle nel rivolgersi ai componenti 
CMOS, Un singolo integrate che com- 
prenda I'oscillatore ed il temporizzatore 
(IC1), combinato con C2, R2, R3 e PI,che 
determina la frequenza, e sufficiente a for- 
nire i segnali di clock necessari al resto del 
circuito. Per risparmiare denaro espazio (i 
monostabili CMOS costano di piu dei loro 
corrispondenti TTL), i due monostabili 
del circuito sono stati sostituili dalle porte 
NAND N9 ed N10. Queste, insieme a due 
multivibratori bloccabili formati da Ml... 
N4, C3, R4, C4 ed R5 generano la nota che 
avvisa dell'inizio e della fine di ogni inter- 
vallo. In circuito viene calibrato mediante 
il potenzioraetro trimmer PI; la duratade- 

gli intervalli di tempo si pub vedere nel 
grafico degli impulsi (figura 2). Come chia- 
rito nell'articolo originale. I'idea e quella 
di eseguire I'esercizio per un minuto, fmo a 
quando suona la prima nota (A); riposarsi 
per mezzo minuto fmo alia seconda nota 
(B), quindi riprendere gli esercizi. e cosi 
via. 
Quando il circuito viene acceso, ICI e re- 
settato daH'irapulso proveniente dal diffe- 
renziatore Rl, Cl. Come si vede nel grafi- 
co di figura 2, il primo minuto di attivita b 
leggermente piii corto (mezzo periodo di 

Q6, circa 3,75 secondi). Questo pero non c 
un problema. Nella costruzione del proto 
lipo si e tralasciato il display facoltativc 
degli intervalli ed il circuito e stato monla- 
to in un contenitore mollo piccolo, insieme 
ad una batteria da 9 V. 
L'assorbimento di corrente e di circa 2( 
mA se si monla un display a LED; senza 
quest'ultimo il consumo si riduce a 4mA 
In questo caso la durata della batteria t 
notevole e I'apparecchio potra accompa- 
gnarci per molte maltine di jogging. 
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Guadagno unitario positivo 

e negativo 

Qucsto amplificalore a guadagno unitario 
ha la capacity di produrre un segnalc d'u- 
scita inverlito oppure non invertilo, in di- 
pendenza del livello di tensione esislenle 
all'lngresso di conirollo (A). 
II circuilo funziona molto semplicemenie. 
Se la tensione all'ingresso di controllo 6 0 
V, I'ingresso non invertcnte deiramplifica- 
tore (piedino 3) sara eollcgato a massa 
attraverso il FET in conduzione. In questo 
modo I'operazionale e collegato come am- 
plificalore inverlente, facendo in modo 
che I'ingresso inverlente coslituisca una 
massa virtuale (I'operazionale mantiene il 
livello di tensione al piedino 2 uguale a 
quello del piedino 3, che in questo caso e a 
massa). Con i valori di RI e di R2 dati nello 
schema, il guadagno sani di - I. Se I'ingres- 
so di controllo (Al e collegato a -Ub, il 
FET sara interdetto e formera un carico ad 
alta impedenza per il reslo del circuito. 
Ora I'uscita daH'amplificatore operazio- 
nale non sari invertita, ma il guadagno 
restera lo stesso, cioe unitario. II livello 
d'ingresso deve stare entro un campo che 

u,n OO 

Ua=10 , .15 v 
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sia al massimo inferiore di 2 V ai valori 
estremi deH'alimenlazione (quindi Vb + 
2V ^ Vin ^ + Vb - 2V). 
L'impedenza della sorgente del segnale de- 
ve essere la piii piccola possibile, dato che 
l'impedenza d'ingresso dipende dal fatto 

UB=_10 15 V 

che il FET sia o meno in conduzione. Si 
raccomanda un'impedenza del generatore 
di 500 n. 
II circuilo pub essere tra I'altro usato come 
invertitore aulomatico di polaritaperstru- 
menli, eccetera. 
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II nuovo ronzatore piezoelettrico Toko, 
che si vede nella fotografia, puo essere usa- 
to per tutli i lipi di semplici circuiti di 
allarme acustico. II suomaggiorvantaggio 
e il suo rendimento eslremamente elevato. 
In altre parole puo fare un gran rumore 
con pochissima energia. 
Tra le applicazioni possibili c'e I'allarme di 
umidita che ora descriveremo. Quando i 
due elettrodi sono immersi nell'acqua. vie- 
ne allivato I'oscillalore N1. Questo produ- 
ce un'onda quadra di 1 Hz, che viene pas- 
sata, tramite N2, a comandare I'inserzione 
e lo spegnimento del secondo oscillatore 
(N3). II risultato potete aspettarvelo: "ble- 
ep - bleep - bleep..." La frequenza del "ble- 
ep" puo essere regolata con PI ad un valo- 
re qualsiasi tra 3 kHz e 10 kHz. Un unico 
transistor, TI, viene usato come stadio 
amplificatore per pilotare il ronzatore pie- 

• vedi testo 

zo; Dato che il segnale base e un'onda 
quadra, la bobina aiuta ad aumentare il 
livello di picco, assicurando un'uscita acu- 
stica molto efficace. 
Per la sistemazione degli elettrodi ci sono 
parecchie possibilila. Una delle piu sempli- 
ci consiste nell'incidere due striscie paral- 
lele su di un pezzo di lastra ramata per 
circuiti stampati. L'apparecchio completo 
di batterie e di tutto il resto, viene disposto 
in una scatoletla, che puo essere lasciata 
sul pavimento, vicino a lavatrici, lavapiat- 
ti, nel bagno, e dovunque c'e il rischio di 
allagamento. II consumo di corrente e tal- 
mente piccolo, quando non c'e allarme, 
che non c'e la necessita di spegnere l'appa- 
recchio. Due pile a torcetta, del tipo alcali- 
no a lunga durata, garantiranno 1'alimen- 
tazione per anni. 
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Questo circuito e in realta destlnato a con- 
trollare un Triac ma pud essere comunque 
applicato ad altri impieghi. Lasezione ba- 
sata su A1 forma un Irigger di Schmill 
inverlente che esegue la "squadratura" 
dclla bassa tensione alternala alia frequen- 
za di rele che si irova aH'ingresso. Quesia 
onda quadra ^ applicala al circuito diffe- 
renziatore formato da R5 e Cl. L'ingresso 
non invertente di A2 riceve quindi due 
impulsi ad ogni periodo. e precisamente un 
impulso positivo ed uno negative. 
In realta A2 d un integratore che convene 
il segnale in una forma d'onda a "denli di 
sega". II miscelatore reagisce sia ai fianchi 
positivi che a quelli negativi del segnale di 
ingresso. Questo epossibile grazieall'inso- 
lita architettura interna dell'LM 3900. 
L'amplificatore operazionale reagisce nor- 
malmente agli impulsi positivi. Non appe- 
na l'ingresso non inverlente assume il livel- 
lo "alto", l'ingresso invertente dovra pure 
divenlare "alto" per mantenere 1'equili- 
brio. Questo pud accadere solo se si fa 
aumentare la tensione di uscita. L'aumen- 

Per aumentare il divertimento nelle festic- 
ciole molto affollate senza degenerazioni 
troppo rumorose, pud essere davvero utile 
questo circuito. L'idea che sta alia base del 
gioco e di porre determinate domande le 
cui risposte possono essere soltanto "si" o 
"no" e di produrre delle risposte che sono 
umoristicamente sbagliate. Chiedendo per 
esempio al Vicario se e vero che si beve 
quindici pinte di birra prima di colazione, 
la risposta dovrebbc essere "si". Un "no" 
dovrebbe essere scelto dalla moglie del 
conladino quando le si chiede si smentire 
la voce secondo la quale essa dorme di 
solito nel porcile. 
Senza dubbio i let tori potranno pensare un 
gran numero di domande di questo tipo da 
porre al loro gruppo di ospiti ma non e qui 
il caso di fare altri esempi. II circuito qui 
mostrato produce delle serie di risposte 
"si" e "no" evidenziate dall'accensione di 
uno o due LED. La sequenza e conosciuta 
naturalmente solo da chi pone le doman- 
de. Una volta fatta la domanda, I'interro- 
gato preme il pulsante SI. Questo fa parti- 
re il temporizzatore contenuto in una meta 
di IC1, che produce un impulso di circa 4-5 
secondi. La duranta di questo impulso puo 
essere cambiata a piacere modificando i 
valori di R2 e di CI. 
Quando I'uscita di questo temporizzatore 
va a livello alto, esso sincronizza il 
contatore-divisore per 10 IC2 e toglie il 
blocco aU'oscillalore costruito sul secondo 
temporizzatore ICIb. 

Tensione a denti di sega sincrona 

alia frequenza di rete 
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to della tensione e riporlato all'ingresso 
tramile C2. 
Per pbler capire cosa succede agli impulsi 
di ingresso negativi, e importante prendere 
alto che il circuito di ingresso di questo 
operazionale consiste in un transistor con 
I'emettitore collegato a massa. Per questo 
motivo l'ingresso non inverlente non rea- 
girct affalto. L'ingresso inverlente e an- 
ch'esso escluso per mezzo di DI. Quando 

sussiste quesia condizione, la tensione di 
uscita comincia a salire fino al valore dclla 
tensione di alimenlazione. 
Le resislenze R1 ed R2 sono state inserite 
per limilare la tensione di ingresso. Se il 
circuito non e direttamente collegato alia 
rete, e meglio usare una singola resistenza 
da 100 k. La tensione di alimenlazione non 
e critica e puo avere qualsiasi valore tra 4e 
36 V. 
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Questo oscillatore produrra un suono nel- 
I'altoparlante per indicare a tutti i presenti 
che il pulsante e stato effetlivamente pre- 
muto. 
Alcune uscitedi 1C2 sono collegate tramite 
diodi ad una coppia di transistori e di LED 
che indicano la risposta. Se una delle uscite 
collegate e a livello alto, il transistor T2 
sara in conduzione ed il LED D2 si accen- 
dera, escludendo Tl ed indicando quindi 
una risposta "si". II LED rimarra acceso 
per la duranta dell'impuso di Ida. Quan- 

do una delle uscite non collegate di IC2 ea 
livello alto, T2 sara interdetlo mandando 
in conduzione T1 che accende D1 per indi- 
care una risposta "no". 
La sequenza delle risposte nel circuito mo- 
strato e quindi: "si", "no", "no", "si", 
"no", "si", "si", "si", "no", "no". Colle- 
gando un numero maggiore o minore di 
diodi si puo ottenere qualsiasi altra se- 
quenza di dieci risposte. Una volta com- 
pletata la sequenza di dieci, il ciclo sard 
ripetuto. 
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NOTA: II condensatore C2 e la resistenza la prima sequenza sara di undidrisposlee non coniadatocheancoranonestatafatia 
R3 sono inseriti per resettare il contatore per il circuilocostruitosecondo loschema, la domanda. 
alia prima accensionc. Queslosignil'icachc la prima risposta sara "no", ma questa 
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E un dispositivo che serve ad attirare I'at- 
tenzione quando non si verifica una cerla 
condizione, e che puo avere una vasta 
gamma di applicazioni. 11 circuito che pre- 
senliamo e sufficientemente versatile da 
avvisare e destare I'altenzione ogniqual- 
volta cio sia richiesto, oppure per ricorda- 
re che una delerminala funzione non e 
avvenuta nel modo giusto. 
La semplicita del circuito principale risulta 
subito evidente (figura I), in quanto e for- 
mato da soli due oscillatori ad onda qua- 
dra CMOS e da un buffer di uscita. II 
circuito funziona come segue: Nl ed N2 
formano uno dei due oscillatori CMOS. 
Questo oscillatore viene usalo per coman- 

N1 ... N4 - IC1 =4069 
N5 ... N8 = IC2 = 4093 
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dare un secondo oscillatore (N5 ed N6), 
che e regolabile per una frequenza audio. 
La cadenza del primo oscillatore pu6 esse- 
re variata mediante PI e P2. Si puo vedere 
che PI determina la lunghezza del tempo 
nel quale il secondo oscillatore e attivato. 
Al contrario P2 determina il tempo nel 
quale il secondo oscillatore e disallivalo. 
La frequenza del secondo oscillatore puo 
essere variata con P3 nel campo che va da 
40 Hz a 15 kHz. 
L'uscila del circuito sara una nota ritmaia 
delta frequenza determinata da P3, con il 
tempo "attivo" determinato da PI, ed il 
tempo "disattivo" determinato da P2. II 
circuito puo essere attivato in due modi: 

 © 
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1) un livello logico "0" all'ingresso A 
2) un livello logico "1" all'ingresso B (nel 

caso che N4 sia omessa!) 
Di conseguenza il circuito puo essere av- 
viato da ciascuno dei due stati logici, 
L'uscila di N6 e collegata a due invertitori; 
N7 ed N8. Questi alimenlano un filtro pas- 
sabasso formate da R7eC3. Questo accor- 
gimento riduce le armoniche ad alta fre- 
quenza e produce all'uscita un suono piu 
gradevole. II potenziometro P4 viene usato 
come controllo di volume e quindi l'uscila 
viene prelevata da suo cursore. 
Se il circuito deve essere usato per conto 
proprio, l'uscila puo essere applicata diret- 
tamente al terminale positive di C6 ed al 
sistema di pilotaggio di uscita basato su T1 
(figura 2). 
Se piu di uno di questi circuit! devono 
essere collegati insieme, lutti i terminali di 
uscita del circuito di allarme, possono es- 
sere uniti tra loro ed applicati all'ingresso 
non invertente di 1C3 (741) (figura 3), 11 
741 forma un circuito sommatore/amplifi- 
catore. La sua uscita puo essere quindi 
applicata al circuito di pilotaggio di uscita. 
In figura 4 sono moslrati alcuni semplici 
circuiti di sensori. Se I'uscita del sensore 
otlico e collegata all'ingresso B. questo 
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forma un allarme mattutino (ottimo per 
I'inverno, se uno non deve svegliarsi prima 
delle nove di maltina!). Si osservi che, 
quando si usa I'ingresso B. si possono tra- 
lasciare R4 ed N4. II sensore termico, se 
collegalo la punto B, forma un allarme per 
tempcralura eccessiva. II sensore per liqui- 
di. se collegalo anch'esso al punto B, attiva 
I'allarme quando un liquido conduttore 
raggiunge le sonde. Se all'ingresso A sono 
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Questo semplicissimo rivelatore di fonti 
d'impulso puo trovare un gran numero di 
applicazioni. Esso si basa sul ritardo di 
propagazione delle porle ad OR esclusivo 
per fornire un impulse di uscita ad ogni 
fronte di impulse di entrata, sia positive 
che negative. La forma d'onda all'ingresso 
i direttamente applicata ad un ingresso di 
N4,1'ultima delle qualtro porte dello sche- 
ma. Questo segnale d'ingresso e anchc ap- 
plicato alle allre tre porte disposte in serie 
NI., .N 3, ed esso, dopo essere stato "tratta- 
to", arriva all'altro ingresso di N4, 
Nel caso della porta OR esclusiva quadru- 
pla 7486, il ritardo di propagazione (ossia 
il tempo che ci vuole ad un segnale per 
"attraversare" la porta) 6 deU'ordine di 15 
ns. Ne consegue quindi che il segnale "trat- 
lalo" risultera ritardato di 3 x 15 ns = 45 
ns. 
Dato che I'uscita di una porta ad OR esclu- 
sivo e basso quando entrambi gli ingressi 
sono uguali, all'uscita di N4 ci sara un 
impulse negative per tutta la durata del 
ritardo di propagazione delle porte 
N I...N3. Risultera anche ovvio che questo 
circuito puo servire benissimo comedupli- 
catore di frequenza. 
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collegati i tre circuili sensori ne risullano le 
seguenti prcstazioni: un avvisatore di 
oscurila, un avvisatore di bassa tempera- 
tura e, rispettivamente, un allarme di as- 
senza di liquido. 
Gli ultimi duedisegni mostrano come col- 
legare Tallarme al circuito servilo. Se per 
esempio lo si usa in un'automobile, ed il 
circuito e collegalo come in figura 5a, con 
I'interruttore nel filo dell'alimentazione 

positiva, occorrera usare I'ingresso B. Se 
perd si usa il circuito 5b ci si dovra collega- 
re all'ingesso A. In un'automobile I'allar- 
me potrebbe avvisare che la pressione del- 
I'olio e bassa. che e'e poca benzina, che la 
cintura di sicurezza non e allacciata, ecce- 
lera. Le applicazioni hanno un limilesolo 
ncirimmaginazione del costruttore. 

B. Leeming 

Rivelatore di fonte d'impulso 

ad OR esclusivo 
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N1 . . . N4 = 7486 
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Reazione biologica a resistenza 

cutanea 

Questo disposilivo offre la possibilita di 
ottenere una speciale forma di reazione 
biologica con un procedimento semplicis- 
simo. Si basa sul principio che lanto piii il 
corpo e rilassato, tanlo maggiore e la resi- 
stenza elettrica della pelle. Con I'aiuto di 
due "elettrodi" che hanno I'aspetlo di 
anelli metallici infilati in due dila, la resi- 
stenza della pelle vieneusata per controlla- 
re la frequenza di un oscillatore. Questo e 
basalo su di un transistor unigiunzione 
(Tl). La nota prodotta puo essere udita 
con una cuffia e diventera tanlo piii bassa 
quanlo piu uno sara rilassato e quanto piu 
alia sara la resistenza tra i due elettrodi, 
Un oscillatore idenlico, usato come riferi- 
mento, e basalo su T2; la sua frequenza 
puo essere regolata in modo da produrre 
una nota corrispondente ad uno stato di 
massimo rilassamento. Usando una cuffia 
stereo ad alta impedenza, ad uno degli 
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auricolari si collega I'oscillatore di riferi- 
mento, ed all'altro I'oscillatore dipendente 
dalla resistenza cutanea; I'idea e quella di 
avvicinare il piii possibile la frequenza del- 

le due note esclusivamente rilassandosi. 
Calma, ragazzi! 

5. Kaul 
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39 Indicatore di linea RS 232 

Esistono un gran numero di dispositivi pe- 
rifcrici, come teniinali video, telescriventi, 
slampanli. eccetera, che sono disponibili 
al/alla dilellante per completare il proprio 
sistema di calcolo personale. Uno dei pri- 
mi Conlrolii da fare quando qualcosa co- 
mincia a non funzionare nel modo giusto, 
e di assicurarsi che alle interconnessioni di 
linea RS 232 siano presenti i giusti livelli di 
tensione. Come potranno testimoniarc 
molti operatori di personal computer, que- 
sto non e un compito facile quando si ab- 
bia a disposizione solo il tester. Inserire i 
puntali negli zoccoli funzionanti lenendo 
nel frattempo d'occhio la poderosa leitcra- 
lura onde collegarsi nel punio giusto, ed 
allo slesso tempo premere i pulsanti, pud 
essere una cosa piuttosto stressante, specie 
quando succede anche di meltere in corto 
circuito i fili di alimentazione!. 
Sarebbe quindi desiderabile possedere un 
dispositive che possa rilevare se i segnali 
sono o meno presenti e se quesli hanno i 
livelli giusti. II circuito che presentiamo e 
appunto un dispositive di questo tipo e 
puo essere inserito in un calcolatore per 
garanlire un controllo costante della linea 
RS 232. 
II circuito fesemplicissimoed i suoicompo- 
nenti principal! sono due comparatori e 
due espansori di impulsi. Le resislenze 
R5...R7 fonnano una catena rpartitriee di 
tensione alTingresso non invertenledi IC1 
ed all'ingresso inverlente di IC2, rispetti- 
vamente a 2,4 e 0,8 V. II segnalcdi ingresso 
RS 232 viene attenuate dalle resislenze 
R 1...R4 ed applicato aU'ingresso invertcn- 
te di 1CI ed all'ingresso non invertenle di 
IC2. Se il circuito deve essere usato in sisle- 
mi che funzionano soltanto a livelli TTL, si 
possono tralasciare le resislenze R3 ed R4. 
L'usciladi IC1 andnka livcllo allo quando 
all'ingresso sara presente una tensione 
maggiore di 2,4 V. Analogamenle I'uscita 
di IC2 andra a livello allo quando la ten- 
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sione di ingresso sar^ inferiore a 0,8 V. 
Le uscile dai due comparatori saranno ap- 
plicate ad una coppia di multivibralori 
monostabili ripetitivi contenuti in IC3 (gli 
espansori di impulso). Questi erogano un 
impulso di durata fissa che manda in con- 
duzione T1 e T2 e fa accendere i rispettivi 
LED, Quesli espansori di impulsi sono sta- 
ti inseriti per poter trascurare I'influenza 
della brevita dell'impulso di ingresso, che 
potrebbe provocare un'accensione non av- 
vertibile dall'occhio umano. La durata di 

impulso viene determinata dai valori di 
R8/CI e di R9/C2. 
Se il segnale di ingresso e relativamenle 
lungo, il diodo di bypass assicura che il 
LED rimanga acceso per tutta la durata 
dell'impulso di ingresso. Nello schema, il 
LED superiore (D5) indica la presenza di 
un impulso positive mentre quello inferio- 
re (D6) indica la presenza di un impulso 
negative. 
II condensatore C3 assicura il disaccoppia- 
mento deiralimentazione di IC3. 

40 Semplice voltmetro analogico 

Molte sono le occasioni nelle quali un volt- 
metro analogico e piii ulile di uno digilale. 
In certe circostanze, I'oscillazione di un 
indice lungo una scala rivela molte piii 
cose intorno alia risposta ed alle tendenze 
di un circuito che la misura mediante cifre 
digital!. 
I maggiori fastidi che si hanno con i multi- 
metri, come per esempio il ben noto 
"Avo8", sono dovuti alia loro bassaimpe- 
denza di ingresso che introduce nel circui- 
to da misurare un carico talmente elevato 
da rendere la misura priva di significato in 
molti casi. Si e quindi deciso di vedere 

come si potrebbe far ricorso ai moderni 
dispositivi a semicondullore per dotare 
I'AvoS di un'impedenza di entrata molto 
alia e di sensibiiita di fondo scala di 25 
mV. 
Su qualunque libro di testo si potra vedere 
che il modo classico di ottenere questo 
risullato e I'impiego di un amplificalore 
operazionale predisposlo ad un adatto 
guadagno mediante una coppia di resislen- 
ze, e provvislo di un'altra resistenza per 
limitare la corrente nel galvanometro e 
prevenire i danni nel caso di una tensione 
troppo elevata applicata all'ingresso. Tutti 

i circuiti di questo tipo comprendono un 
potenziomelro di azzeramento che per- 
melte di compensare la tensione di offset 
che si produce in tutti i normali amplifica- 
tori operazionali. 
In questo progetto si e deciso di impiegare 
uno dei nuovi amplificatori operazionali 
Intersil di tipo CAZ (Commulating Auto- 
Zero = in commutazione ad auloazzera- 
mento), per eliminare la maggior parte de- 
gli svanlaggi del circuito classico. 
Ogni amplificalore CAZ consiste, in effet- 
li, di due amplificatori sistemati in modo 
che, quando uno dei due sta tratlando un 
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segnale. I'altro viene mantenuto nel modo 
di autoazzeramenlo. Ne risulia unaiensio- 
ne di offset a lungo lermine di 0,2 (tV per 
anno ed una bassa corrente di polarizza- 
zione di ingresso di soli 300 pA. 
Lo schema finale, che si vede qui sopra, e 
dotato di una scelta di portale a fondo 
scala: 250 mV, 2.5 V. 25 V, e 250 V. I diodi 
DI, D2 e D3 proteggono sia Tamplificato- 
re CAZ che lo strumento dai danni che 
potrebbero subire in caso di sovraccarico. 
II circuito funzionera con tensioni di ali- 
mentazione tra 5 e 9 V. 

Naluralmente, in questi circuiti, e necessa- 
rio un compromesso tra un'alta impeden- 
za di ingresso e la possibilita di captazione 
dei disturbi. Per esempio I'ainplificatore 
CAZ impiegalo in queslo circuito avrebbe 
avuto anche la possibilita di una portata 
fondo scala di 1 mV e di un'impedenza di 
ingresso di 100 M 
Uno strumento di questo tipo sarebbe an- 
che capace di indicare una differenza di 
lunghezza ira i fili dei due puntali! Pero, 
per ragioni pratiche, Pimpedenza di in- 
gresso e stata limitaia a 10 M £2. e I'escur- 

sionc a fondo scala a 250 mV, che e piii che 
adeguata per la maggior pane delleappli- 
cazioni. 
Per le tnigliori preslazioni si devono usare 
solo componenli di prima qualita e, per 
quanto il circuito sia molto robusto. oc- 
corre limitare al massimo I'esposizione ai 
sovraccarichi. 

Note lecniche di progetto della Rapid Recal 
Ltd. 
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II versatile inlegrato temporizzatore 555 
ha possibilita di impiego in una grande 
varieta di circuiti. A questo e dovuta la 
grande popolarita alia quale e approdato 
negli ultimi anni questo piccolo dispositi- 
vo. Per quanto, in generale, il 555 sia molto 
affidabile, ci sono delle occasion! nelle 
quali si possono avere dei malfunziona- 
menti. II circuito che qui mostriamo forni- 
sce un semplice ma efficace metodo di con- 
trollo degli elementi sospetti. 
II temporizzatore da provare, IC1, e colle- 
gato come multivibralore astabile. Quan- 
do il pulsante di prova SI e chiuso, il con- 
densatore Cl cominceraacaricarsi tramite 
le resistenze Rl ed R2. Non appena il livel- 
lo di tensione ai capi di questo condensato- 
re raggiunge il punto di avviamento del 
temporizzatore, viene altivato il flip flop 
interno ed il piedino 7 e mandato a livello 
basso in modo da scaricare Cl. II flip flop 
viene resettato quando la tensione su Cl 
raggiunge il livello di soglia dell'integrato. 
A questo momento il piedino 7 assume il 
livello alto e riparte il processo di carica. 
L'uscita del temporizzatore (piedino 3) e 
collegata ad una coppia di LED. Quando 
l'uscita e a livello alto si accendera il LED 

Semplice circuito di prova per 555 

j. 
s,—0 

IC1 = 

D2W/^ 

czn • ■ 
T 

lata dalla formula 

f = 
1.44 

(Rl +2R2) x Cl 

Se, come in questo caso, il valore di R2 e 
molto maggiore di quello di Rl, la fre- 
quenza puo essere calcolata approssimali- 
vamente con la seguente formula: 

,. 0.72 
R2x Cl 

D2 mentre DI restera spento. Avverra il 
contrario quando l'uscita sara a livello 
basso. I LED lampeggeranno alternaliva- 
menle quando I'integrato in prova sar& 
efficiente. 
Per quei lettori che intravvedonoaltreap- 
plicazioni per questo circuito e che deside- 
rano variarne la frequenza, diremo che la 
cadenza di lampeggiamento dei LED e de- 
terminata dai valori di Rl, R2 e Cl. La 
frequenza di oscillazione puo essere calco- 

Per i valori indicali nello schema la fre- 
quenza e di circa 0.5 Hz. 
L'apparecchio puo essere reso molto com- 
patto saldando direttamente ailo zoccolo 
di prova dell'integrato tutti i componenli. 
In precedenza bisogna montare lo zoccolo 
in modo da farlo affacciare da un foro 
praticato nella parte superiore del conteni- 
lore dello strumento. In alternativa i com- 
ponenli possono essere montati su una 
piastrina di Bread-Board o simili. L'assor- 
bimento di corrente e minimo e l'apparec- 
chio puo essere alimentato da un'unica 
batteria a 9 V. 
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42 Filtro a variabile di stato 
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Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 = 10 k 
R2 = 100 k 
R3,R5 = 2k2 
R4 = 2k 7 
R6,R7 = 5k6 
R8,R13 = 8k2 
R9,R11 = 1 k5 
R10, R14 = 12 k 
R12 = 3k9 

Condensatori: 
C1 = 33 n 
C2 = 470 p 
C3,C4 = 10 n 
C5 = 270 n 
C6,C7,C8 = 100 n 

Varie: 
Id = A1 . . . A4 = 4136 
PI = 2x 100k log. 
P2 = 2 x 10 k I'm. 

Molti ricevitori multibanda e molli ricevi- 
lori per comunicazioni di poco costo han- 
no una larghezza di banda compatibile con 
le nortnali stazioni di radio diffusione ma 
Iroppo slretla per ricevere le trasmissioni 
amatoriali. 1 ricevitori a banda stretta op- 
pure, ancora meglio, i ricevitori a larghez- 
za di banda variabile si trovano di solito 
solo nei sistemi piii coslosi. 
Per poler ascoltare le trasmissioni radio 
amatoriali (SSB e CW) senza troppe inler- 
ferenze da un ricevitore a banda larga, una 
soluzione potrebbe essere questo ingegno- 
so filtro di banda audio. Si tratta di un 
filtro a variabile di stato, ossia di un filtro 
nei quale si possono variare sia la frequen- 
za centrale che la banda passante. Se il 
filtro viene collocato a monle di un ampli- 
ficatore audio gia esistente, sara possibile 

attenuare tulli i segnali di interferenza sin- 
tonizzando il filtro nei modo piii accurato 
possibile sulla frequenza del segnale audio 
ricevuto. Naturalmenle non c'e confronto 
con un "vero" ricevitore a banda stretta, 
comunque il risultalo e di norma molto 
soddisfacente. 
II filtro di ingresso formato da Cl, C2, R1 
ed R2 e sufficiente a ridurre la banda dello 
spettro audio disponibile. 1 punti a 6 dB di 
questo filtro si trovano alle frequenze di 
500 Hz e di 3400 Hz. L'amplificatore ope- 
razionale AI funziona da buffer tra il filtro 
di ingresso ed il filtro a variabile di stato 
vero e proprio. Quest'ultimo e basato sui 
restanti amplificatori operazionali A2...A4. 
II Q del filtro, e quindi la larghezza di 
banda, puo essere regolato mediante PI 
(campo di controllo : I g Q S 50). La 

frequenza centrale del filtro puo essere va- 
riata tra 200 Hz e 2kHz mediante P2. Rego- 
lando questi due potenziometri si pu6 "evi- 
denziare" una piccolissima banda dello 
spettro audio totale. 
Dato che i ricevitori a larga banda ed i 
ricevitori per comunicazioni a buon mer- 
cato sembrano essere molto diffusi in que- 
sto momento, e sembrato opportune pro- 
durre un circuito stampato per il filtro a 
variabile di stato. Si tratta per fortuna di 
un dispositive molto compatto in quanto 
lutti gli amplificatori operazionali del cir- 
cuito sono contenuti in un solo integrato 
(4136). II circuito richiede una doppia ali- 
mentazione (+ e - 15 V) ma, dato che 1'as- 
sorbimento di corrente e piccolissimo, I'ali- 
mentatore dovra erogare solo alcuni mA. 
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43 Barometro a semiconduttore 
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La costruzione di un barometro e un pro- 
gelto che ha sempre sfidato I'inventiva dei 
patiti dell'elettronica. Finora, pero, tutto 
questo comportava I'uso di trasdutlori di 
pressione di tipo meccanico e semielettro- 
nico. Recentemente e slato trovato un si- 
stema completamente elettronico adatto al- 
ia misura di piccole differenze del la pres- 
sione atmosferica. II sensore e stato svilup- 
pato dalla National Semiconductors cd e 
basalo sul principio che la resistenza di un 
materiale semiconduttore varia quando 
questo viene inflesso. Si tratta in sostanza 
del principio piezo-resislivo. 
In figura 1 si vede la sezione trasversale del 
sensore barometrico. Un pezzo di Silicio 
funziona da basamento ed un altro pezzo 
di materiale analog© leggermente incavato 
viene montato sopra di questo. Lo spesso- 
re del materiale di separazione (A) deter- 
mina la sensibilita del sensore. AH'interno 
della zona scavata viene fatto il vuoto. Un 
ponle di Whealstone formato da quattro 
elementi piezo-resistivi viene diffuse sulla 

faccia superiore. Quando la base si flette, il 
ponte si squilibra. 
In Fig. 2 si vede lo schema elettrico del 
barometro elettronico. 
Quando la pressione atmosferica aumen- 
ta, la resistenza di RA ed RC si abbassa ed 
il valore di RB ed RD aumenta. La tensio- 
ne di alimentazione per il ponle viene rica- 
vata da un integrate LM 10. il quale contie- 
ne un generatore di tensione di riferimen- 
to. La tensione di uscita dal ponte viene 
amplificata dall'operazionale contenuto 
nello stesso LM 10. 
La tensione viene misurata mediante un 
voltmetro digitale costruito secondo un 
progello standard. La tensione di riferi- 
menlo per il voltmetro viene anch'essa de- 
rivata dall'LM 10. 
Un grosso vantaggio di questo barometro 
elettronico rispetto ai suoi numerosi con- 
correnti semi-eleltronici e che la sua taratu- 
ra e mollo semplice. Tutto quello che oc- 
corre e di misurare una volta la pressione 
atmosferica con un normale barometro 

meccanico e di regolare PI fino a quando 
sul display appare il numero desiderate. 
La pressione atmosferica puo quindi esse- 
re direttamenie letta in Millabar. 
II barometro i adattoesclusivamenleall'u- 
so all'interno di un'abitazione, perche non 
e dotato di compensazione della tempera- 
tura. Per questo motivo, per una misura 
affidabile della pressione, e necessaria una 
cerla stabilita della temperatura, come si 
pub avere per esempio nella stanza di sog- 
giorno. 
L'alimentazione viene ricavata da un rego- 
latore a cinque volt. 
Lo schema un LM 317, ma al suo posto si 
puo benissimo usare un 7805 o simili. In 
questo caso si deve togliere R11, che va 
sostituita da un ponticello, ed R12 che va 
semplicemente eliminata. 

(Note applicative National Semiconductor). 
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44 Fusibile elettronico 

Ub = max. 60 V 

2N305S 
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4 A/250 V 
"Rs = min 0.211 

••Rg = 10 k . , . 60 k 

II fusibile elettonico che mostriamo qui 
forma una protezione rapida e facilmente 
riprislinabile per circuit! in corrente conti- 
nua. II tiristor (Th) viene acceso premendo 
brevemenle il pulsante S. II valore della 
resistenza Rg deve essere di circa I k£i per 
ogni Volt di lensione di alimentazione. II 
pulsante deve essere rilasciato non appena 
il tiristor e passato in conduzione. La cor- 
rente anodica continuera a passare, anche 
in mancanza di pilotaggio, fino a quando 
scenderi al di sotto di un certo valore "di 
mantenimcnto". Questo potri avvenire 
per esempio, se la corrente verrit fatta pasa- 
re al di fuori del tiristor! A questo scopo si 
usa il transistor T e la resistenza Rs. La 
corrente del tiristor passa attraverso la resi- 
stenza Rs e, non appena la caduta di tensio- 
ne ai suoi capi sari maggiore di un certo 
valore di soglia, il transistor iniziera a con- 
durre. 
II valore di R (minimo 0,2o) deve quindi 
essere scelto in modo che il prodotlo tra la 

corrente massima ed Rs sia maggiore del 
livello di soglia del transistor (circa 0,7 V). 
Quando T e saturalo, la tensione collettore- 
base diminuisce, e quindi la corrente nel 
tiristor cade al di sotto del valore di mante- 
nimcnto. causandone lo spegnimento. Di 
conseguenza il potenziale ai capi di Rs 
scendc al di sotto del livello di soglia di T, 
che ritoma all'interdizione togliendo cor- 

80570 

rente al carico. 
Mediante la pressione del pulsante S (re- 
set) viene ristabilita la situazione iniziale. 
Questo fusibile, che pud essere inserito sen- 
za difficolla nel filo di alimentazione posi- 
tive della maggior parte delle apparecchia- 
lure, non presenta una caduta di tensione 
suoeriore ad 1 V. 

45 - 12V da +5V 

Si tratta di un dispositive molto richiesto, 
specialmente nel campo dei microproces- 
sori, nei quali la maggior parte del sistema 
e alimentata alia lensione standard TTL, 
meno certi dispositivi, come per esempio le 
memorie, che richiedono un'alimentazio- 
ne negativa a bassa potenza. 
Ora non e piu necessario aggiungere un 
trasformatore supplementare per questa 
alimentazione negativa, in quanto esisto- 
no alcune piccole basette contenenti picco- 
li convertitori c.c.-c.c., come rADlN12A10 
della Astec, che svolge in modo efficace la 
sua funzione. Questo dispositive misura 
appena 34 x 26 x 10 millimetri, ed e capace 
di fornire una tensione negativa di 12 V 
con una corrente che pud arrivare fino a 25 
mA, derivandola da un'alimentazione po- 
sitiva singola da 5 V. 

Uin - +5 V - 1 V 

AD1N12A10 

I 

Uout = -12 V/2S mA 

II rendimento di conversione dellAD- 
1N12A10 e di circa il 75%, e le percentuali 
di regolazione per la linea e per il carico 
sono sistemate rispettivamente intorno a 
0,8 ed 1%. Per quanto nellaconfigurazione 
base si richieda I'impiego di un solo con- 
densatore, la lensione dell'ondulazione re- 
sidua all'uscita e di soli 500 mVp-p circa. 

L'Astec produce una vasta gamma di tali 
convertitori, tutti funzionanti ricavando 
I'alimentazione da + 5V, che producono 
tension! di uscita positive (+ 9, +12, +15, 
o +20 V) oppure negative (-5, -9, -12, -15, 
oppure -20 V), oppure ancora due tensioni 
di uscita simmetriche (±9, ±12, ±15, 
±20 V). 
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Ci possono essere dei casi nei quali occorre 
eseguire delle misure di lemperatura con 
sistemi eleltronici, ma dove non si possono 
far passare dei lunghi fili di collegamento. 
In casi simili, il sistema che presentiamo 
pu6 offrire una soluzione. 
II sensore di temperatura una resistenza 
NTC (Negative Temperalure Coefficient 
= coefficiente di temperatura negative), 

Trasmettitore di temperatura 

R7 nello schema. Quando la temperatura 
della NTC aumenta, la sua resistenza dimi- 
nuisce, ed il condensatore C2 si carica con 
maggiore rapidita. Questo condensatore 
viene ripetutamente scaricato dai transi- 
stori TL..T3. Con I'aumento di tempera- 
tura cresce anche la cadenza di ripetizione. 
Durante il tempo della scarica di C2, appa- 
re alia base di T4 un breve impulse positi- 

ve che ne provoca foscillazione ad una 
frequenza determinata da LI e Cl (circa 
1,3 MHz). Quindi questocircuitoeun "ve- 
ro" trasmettitore che viene attivato per 
brevissimi periodi, maggiormente ravvici- 
nati quando la temperatura i maggiore: 60 
Hz a 250C, con un aumento di 5 Hz/°C. 
Per evitare interferenze con la ricezione 
delle stazioni di radiodiffusione ad onde 
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medie, il circuilo dcve essere usato in una 
zona ben schermata. La portaia e molto 
limitata per la bassa poienza, cd arriva a 
non pill di qualche metro; non i consiglia- 
bile aumentare la tensione di alimentazio- 
ne. 
Le bobine sono avvolte su un piccolo nu- 
cleo di ferrile dal diametro di 1.7 mm, 
lungo 18 mm. Le dimension! non sono 
critiche in quanto non esistono requisiti di 
precisione per la frequenza di emissione. 
LI e formata da 32 spire, ed L2 da 5 spire. 
II FET T5 stabilizza la correnie, e con essa 
la tensione di alimentazione della sezione 
di modulazione. Questo FET deve essere 
selezionato per tenlalivi. L'idea consiste 
nel fatlo che deve esistere una tensione 
costante ai capi di R1 ed R2 quando la 
variazione della tensione di batteria rag- 

giunge i + 2 V. Questo e necessario per 
raggiungere uno stabile rapporto Ira la fre- 

quenza di modulazione e la temperatura. 
J. Severs 
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Regolatore di luce controllato 

a distanza 

L'integrato S566B fabbricato dalla Sie- 
mens costituisce la base di un ottimo rego- 
latore di luce (light dimmer). II circuito e 
azionato con un pulsante a sfioramentoed 
e atto a regolare I'intensita luminosa in 
modo continuo e senza gradini. 
II circuilo non fa quindi uso di potenzio- 
metri o di altre parti mobili soggette a 
logorio o rottura. Lo schema base di que- 
sto circuito e gi^ stato pubblicato neU'edi- 
zione estiva dell'SO. 
L'integrato conlrolla un Triac che sara in 
conduzione solo nei momenti determinati 
daH'integralo. I periodi di tempo cosi deli- 
mitali definiscono la potenza che raggiun- 
ge la lampada e, di conseguenza, Tintensila 
luminosa. L'angolo di conduzione puo es- 
sere regolato tra 30° e 150° di ciascunsemi- 
periodo dell'onda della tensione di rete. 
Come gia detto, il dimmer e azionato da un 
interrutiore a sfioramento. Toccando que- 
st'ultimo per un breve tempo (tra 60 e 400 
ms), la luce si accendcra al precise livello al 
quale era stata spenla; toccando nuova- 
mente il sensore per un tempo uguale al 
precedente, la luce si spegnera nuovamen- 
te. Quando il sensore resta in contatlo con 
il dito per un tempo superiore ai 0,4 s, la 
luce si accende al livello predisposto in 
precedenza, e quindi cambia lentamente 
d'intensita in aumento od in diminuzione, 
a seconda della direzione che aveva la va- 

MTULrn 

Ui - 0 I. 180 i.-a 150 - 
90 - 
30 - 

iOS 

riazione nel precedente azionamento. 
II funzionamenlo e meglio chiarito in figu- 
ra I. II ciclo complelo, ossia il tempo che 
occorre per cambiare Ira la piena luce e 
I'oscurita e quindi ritornare alia piena lu- 
ce, e di 7 secondi. II sensore si deve toccare 
lino a quando I'intensita luminosa rag- 
giunge il valore desideralo, poi deve essere 
abbandonato. Da questo momento restera 
stabile la luminosity ottenula, 
Tutto questo e molto bello ma noi voglia- 
mo qualcosa di piu. 
Lo scopo di questo articolo e di permettere 
il completo controllo di queste funzioni a 
distanza, un vero e proprio telecontrollo 
personale deU'illuminazione. Non si tralta 
di un problema molto difficoltoso usando 
un ricevilore ultrasonico per conlrollare 
I'S 566 B. 
La llgura 2 mostra lo schema completo 
della pane ricevenle. 
La pane compresa nella linea tratteggiata 
e il sistema di controllo della lucementre il 
restanle circuilo costituisce il ricevilore. 
Un ulleriore vantaggio di questo progetlo 
e che e ancora possibile usare il sensore. 
In figura 3 si vede il circuito Irasmiltente; e 
alimentato a batteria epu6 essere costruito 
in dimensioni sufficientemente ridotle da 
permetlerne I'iserzione in un contenitore 
che si possa tenere in mano, possibilmente 
una scatola di musicasetta. Come oscilla- 

,> =angolo di conduzione 
S =sensore toccato 
ib tempo di conlatto < 400 ms 
— tempo di conlatto > 400 ms 
S =sensore non toccato 

lore si usa un 555 e la frequenza sara di 
circa 80 Hz. Questa frequenza viene usata 
per commutare I'oscillatore di uscita (il BC 
547 B e relativi componenti) che trasmette 
a 35 kHz. II trasdutlore ultrasonico produ- 
ce quindi dei treni di impulsi di 35 kHz con 
una scadenza di ripelizione di 80 Hz. A 
prima vista tutto questo polrebbeapparire 
piuttosto "macchinoso" per un semplice 
trasmetlitore ad ultrasuoni ma esistenatu- 
ralmenle una buona ragione per I'uso di 
tali accorgimenli. NeH'ambiente attuale 
ricco di televisori e apparecchialure Hi-Fi 
comandati a distanza, leonde ultrasoniche 
possono provenire da varie altre sorgenti. 
Di conseguenza il trasmetlitore deve essere 
"codificato" in modo che il ricevitore di 
controllo della luminosita possa decifrare 
il comando effettivamenle diretlo ad esso 
tra tutli i restanti "rumori". Nel ricevitore 
questo avviene con I'aiulo di un integrato 
specialmente progettato, il decodificatore 
di nota a PLL tipo 567. 
L'uscita dal trasdutlore ricevenle viene 
amplificala da T4 e T5. La rivelazione di 
ampiezza avviene mediante i diodi D4 e 
D5 mentre C16 produce il segnale di codi- 
ce ad 80 Hz deslinato al rivelalore di nota 
567. Quando arriva il segnale ad 80 Hz. al 
567 si "aggancia ad esso e produce un 
segnale di uscita mandando a livello basso 
il piedino 8. II potenziometro PI e previsto 
per permettere le piccole sintonizzazioni 
che potrebbero essere necessarie. 
II segnale di comando "rivelato" viene am- 
plificato da T2 ed applicato al piedino 6 
dell'S 566 B il quale lo "riconosce" come 
un ingresso simile a quello provenienledal 
sensore a sfioramento. In effetti il pulsante 
del trasmetlitore autorizza il dimmer a 
funzionare nello stesso esatto modo con 
cui lo avrebbe azionato il sensore. In altre 
parole, loccandolo per meno di 40 ms, si 
accendcra o si spegnera la luce (a seconda 
dello stato della lampadina al momento 
della pressione del pulsante); premendolo 
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per piu di 0,4 sec. si variera I'inlensitadella 
luce. 
Provvedendo il triacdi un'alelta di ralTred- 
dainento di dimensioni sufficienli, si potra 
collegare un carico massimo di 400 W. 
Naturalmente non si polranno usare lam- 
pade fluorescenti in quanto esse richiedo- 
no una tecnica completamente diversa. 
La sicurezza e, naturalmente, un requisite 
importante che deve esse re tenutoben pre- 
senle nel montaggio. E gia disponibile un 
circuito stampato per il regolatore di luce 
vero e proprio (la parle compresa nelle 

linee tratteggiate in ftgura 2): il "touch 
dimmer" EPS 78065. Questa basettaslam- 
pata pud facilmente essere montata entro 
un normale inlerruttore da parete dome- 
stico. In un altro contenitore similare si 
puo montare il ricevitore ad ultrasuoni; 
quest'ullimo dovra essere sistemato in una 
posizione dalla quale il trasdultore possa 
essere "visto" senza ostacoli frapposti! 
Tutto questo e necessario solo se si debba 
superare una dislanza superiore a 7 metri; 
per distanze minori si otlengono buoni ri- 
sultati anche per riflessione da pane delle 

pareti. 
La massima attenzione deve essere presta- 
la alia linea di alimentazione di rele del 
ricevitore. II punto P del dimmer indica il 
conduttore di fase: deve essere quindi col- 
legalo al filo di fase della rete. 
Ultima cosa, ma non meno importante: 
occorre essere mollo cauti nel maneggiare 
il circuito ricevente, ricordandosi sempre 
che e direttamente collegato alia rete. Que- 
sto vale anche per il contenitore metallico 
del trasdultore! 
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48 Caricabatterie al nichelcadmio 

Ora il prezzo della piccole batterle al Ni- 
Cd i piuttosto basso, il costo del relalivo 
caricabatterie risulta spesso sproporziona- 
tamente alto, difficile potcr trovare un 
modo di caricare quattro elementi a torcet- 
la piii a buon mercalo di quello qui descrit- 
to; inoltre il circuito ha una bassa dissipa- 
zione e fornisce una corrente costante alle 
pile da caricare. 
II circuito adopera due condensatori colle- 
gati in parallelo, al solito trasformalore, 
per oltenere una corrente sufficiente (un 
decimo della capacity della batteria, ovve- 
ro 50 mA) dalla presa di rete. La tensione 
che appare al terminale "freddo" dei con- 
densatori viene raddrizzata da quattro 
diodi. 
II LED e slato inserito per indicare che 
avviene effettivamente la carica. Le resi- 
stenze R1 ed R2 sono state aggiunte come 
misura di sicurezza. Questo perchd quan- 
do si stacca il caricabatterie, i condensatori 
polrebbero rimanere ancora carichi se non 
4 previsto un circuito di scarica. 
La sicurezza costituisce un importante 
aspetto di questo schema, dato che i princi- 
pali componenti sono direttamente colle- 
gati alia rete, e questo potrebbe portare a 
degli infortuni! 
Per questo motive nella costruzione biso- 
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gna prendere lutte le adeguate precauzio- 
ni. 
II circuito completo pub essere montato 
nella parte incernierata di una scatola per 
cassette in modo che sia impossibile tocca- 
re le parti soltoposte ad alta tensione. La 
sezione che contiene le balterie al Ni-Cd ha 
due terminali a saldare che scompaiono 
dentro due fori quando la scatola e chiusa 
e che non fanno contatto elettrico finoalla 
completa chiusura della scatola slessa. 
Questo accorgimento elimina quaisiasi pe- 
ricolo durante la carica della balterie. Non 

sarebbe naturalmente una caltiva idea ag- 
giungere un fusibile da I A ed un interrut- 
tore di rete bipolare. 
No!are che i condensatori Cl e C2 devono 
essere dimensionati per la tensione di rete - 
almeno 250 K Attenzione: la tensione di 
lavoro in corrente conlinua non dd nessuna 
garanzia. 
Non e un'eccezione che dei condensatori di- 
mensionati a 400 V c. c. abbiano una tensio- 
ne di lavoro c.a. disoli200 Vodanchemeno! 

C. IK. Brederode 
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Spesso e necessario garantire un trasferi- 
menlo "sicuro" dei segnali da un circuito 
ad un altro. Deve passare il segnale deside- 
rate che e in alternata, mentre le tensioni 
continue, anche se piuttosto alte, devono 
essere completamente bloccale; spesso e 
anche indesiderabile il trasferimentoda un 
circuito all'altro di energia elettrica alter- 
nata. Questo case i tipico di circuit! per- 
corsi dalla tensione di rete o da alte tensio- 
ni continue, che devono essere separali da 
altri, i quali possano essere "toccati" con 
sicurezza. Allo stato atluale delle cose, la 
soluzione standard e di usare il cosiddetto 
opto-accoppialore: il segnale utile viene 
trasferito sotto forma di luce. 
Nel circuito qui presentato, il segnale d'in- 
gresso viene applicato a TI. Questo transi- 
stor e polarizzato a 20 mA mediante 
R1...R3. R3 e scelta in modo che If (la 
corrente che passa attraverso il fotodiodo) 
possa variare da 15 mA a 25 mA quando la 
tensione d'ingresso varia di IVp-p. Si puo 
migliorare la linearita a spese del rapporto 
segnale/rumore, riducendo I'oscillatore di 
If. Questo si ottiene aumentando il valore 
di R3 ed aggiungendo una resistenza tra il 
collettore di TI e la massa, onde ottenere la 
voluta corrente di riposo attraverso il foto- 
diodo (20 mA). 

Accoppiatore ottico 

ad alta frequenza 

5 V 1 + 5 V 
<-'0 

I 

R1 G R5I_ I R7 

: -x 
21J2 BC 547B 3 

Ti _l 100V 

  BC 547B IC1 
6N136 IH 2U2 35V R? 

1N914 

0OI 

II transistor di uscita dell'integrato, T2, e 
collegato in cascata a T3. Attraverso R4 ed 
R6 avviene la retroazione. R6 e dimensio- 
nata per il massimo prodotto guadagno 
/larghezza di banda di T3. R7 determina 
I'oscillazione massima di uscita: essa deve 
essere naturalmente scelta in modo da ot- 
tenere la massima uscita senza taglio dei 
picchi. II guadagno ad anello chiuso (AUmn/ 
AUm) viene determinate da R4 secondo la 
seguente formula: 
Uoui id 1 R4 • R7 

U in If R3 R6 

Nella spiacevole eventualita che I'amplifi- 
catore di uscita (T2/T3) decida di funzio- 
nare da oscillatore, un condensalore da 
27 lOOp disposto tra il collettore e la 
base di T3 rimettera le cose in ordine. 
Dati tipici; 
2% di linearita su un campo dinamico su- 
periore ad I Vp-p 
Larghezza di banda:  10 MHz 
Deriva il guadagno: - 0}6%/°C 
Reiezione in modo comune: . 22 dB ad I 

MHz 
Isolamento in c.c 3000 V 
(note applicative HP) 
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Pu6 capitate di dover andare in biciclelta 
quando fa buio. L'inconvenienle sia nel 
fatlo che la dinamo della biciclelta produ- 
ce energia per i fanali solo quando si va 
avanti pedalando con un certo vigore. 
Quando si deve rallentare ai semafori, agli 
stop, cccetera, I'intensita del fanalino ros- 
so posteriore diminuisce in raodo considc- 
revole, ed i veicoli dieseguono troveranno 
difficoltS a vedervi proprio nel momento 
piu pericoloso. La luce posteriore di sicu- 
rezza qui descritta e un'aggiunta indispen- 
sabile al normale riflettore. Quando la di- 
namo sara in movimento e produrra cor- 
rente, la luce posteriore si accenderA, con 
un'intensita indipendenle dalla velocita 
della biciclelta. Inoltre restera accesa per 
circa qualtro minuti dopo la fermata della 
biciclelta. ossia un tempo piii chesufficien- 
te ad altraversare anche I'incrocio piu in- 
gorgato di traffico. 
Sfortunalamente il circuito deve essere ali- 
mentato da batlerie e. quando questesono 
esaurite, non funziona piii. Ci si pu6 con- 
solare pero, se si pensa che con 4 o 5 torcet- 
le del tipo alcalino, I'autonomia e di alme- 
no 35 ore. 
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Per chi e un pd distratto. il circuito antifur- 
to pubblicato nel numero di Giugno 80 di 
Elektor presenla un inconveniente. 
Funziona solo quando e acceso! Con le 
modifiche qui descritte il circuito funzio- 
nera nel modo opposto. In altre parole 
Pantifurto restera sempre altivo salvo che 
non si prema il pulsante di disattivazione 
(ben dissimulato) quando si vuole enlrare 
neH'automobile. 
Dal punto di vista elettronico il modo piii 
semplice di escludere il sistema e di "bloc- 
care" il circuito mediante un tiristor. Lo 
schema allegato mostra tutte le modifiche 
da apporlare al progettooriginale. L'inter- 
ruttore SI dello schema originale e stato 
eliminato mentre e stato previsto un pul- 
sante Si. I soli componenliaggiuntivi sono 
alcune resistenze ed un tiristor. La resi- 
stenza Rl puo essere sostituita da un po- 
tenziomelro trimmer ed il valore di CI puo 
essere aumentato. II tempo di funziona- 
mento del circuito dipendera quindi dalla 
regolazione del potenziometro e potri es- 
sere variato entro limiti molto ampi. 
Girando la chiavelta dell'accensione i con- 
talti del rele si apriranno e si ehiuderanno 
ad inlervalli predisposli e regolari per si- 
mulate disturbi dovuti al motore. Se pero 
viene premuto il pulsante nascoslo, il tiri- 
stor passera in conduzione e mandera a 

All'ingresso del circuito si collega il filo 
proveniente dalla dinamo che normalmen- 
te va al fanalino posteriore. In presenza di 
una lensione, T1 e mandato in conduzione 
e fornisce corrente alia base di T2 e di T3. 
La lampadina quindi si accendera. Quan- 
do il ciclista si arresta e la dinamo cessa di 
erogare tensione, Tl continua a condurre 
per alcuni minuti, finche il condensatore 
CI si e scaricato su RI di una quantity tale 
da provocare il basculamentodel trigger di 

livello basso I'ingresso di reset (piedino 4). 
il rele sara eccitalo ed i suoi contatti reste- 
ranno chiusi mantenendo la continuity del 
circuito di accensione. Non appena il mo- 
tore viene spento girando la chiavelta d'ac- 
censione, il circuito si riattivera automati- 
camente. 
Occorre notare che il rele resta eccitalo in 

Schmitt formalo da T2/T3 che a sua volta 
fa spegnere la luce. Da questo momento il 
circuito non funziona piii e non assorbe 
corrente dalla batteria. 
Se si deve usare il sistema per tanto tempo 
conviene adoperare cinque elementi al Ni- 
Cd (della stessa misura delle lorcette). Con 
una capacita di 0,5 A/h ed una lampadina 
posteriore da 6V/50 mA le batterie do- 
vrebbero avere un'autonomia di circa 10 
ore. 

continuity quando il motore gira. Questo 
per evilare il pericolo dei rimbalzi dei con- 
tatti a causa delle vibrazioni. Si puo perb 
collegare il rele tra il piedino 3 e la massa 
deU'alimentazione in modo da mantenerlo 
diseccitato a motore in movimento. 

H. Gulitz 
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Oscillatore ad alta frequenza 

variabile 
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I tipi piii semplici di oscillatori ad alia 
frequenza presentano di solito una degra- 
dazione dell'ampiezza della forma d'onda 
quando la frequenza aumenia. Con questo 
circuito si e fatto un tentalivo di contrasia- 
re quesli svantaggi e di progetlare un oscil- 
latore che avesse un elevalo campo di fre- 
quenze (100kHz 100 MHz) e che potes- 
se essere modulate sia in frequenza die in 
ampiezza, con una forma d'onda piii sinu- 
soidale possibile. 
In un semplice oscillatore a tre punti I'am- 
piezza c la forma d'onda sono influcnzate 
dal fatto che le non-linearita del transistor 
oscillatore variano con la frequenza (sono 
infatti queste che conlrollano I'ampiezza). 
II circuito si basa su un FET la cui velocity 
di commutazione viene regolala con I'aiu- 
to deH'ampiezza del segnale generato. 
Questo ne provoca il funzionamento linea- 
re e la forma d'onda si a vvicina al massimo 
a quella ideale mentre I'ampiezza resta co- 
stante. 
II FET viene usato in un circuito Colpilts 
per produrre il minor numcro possibile di 
armoniche (grazie alle caratteristiche di 
passabasso del circuito che delermina la 
frequenza). 

L'oscillatore fa pane dello schema a bloc- 
chi di figura I. Lo schema moslra un rive- 
latore di inviluppo che misura I'ampiezza 
del segnale generato. All'inizio la tensione 
ai capi di CI 6 pressochc uguale a quella di 
Uni a causa della bassissima correnle di 
polarizzazione 1>. i picchi negativi del se- 
gnale generato provocano la scarica di C1 
fino ad un livello tale che Un ~ Unf, quindi 
allorche si verifichera la situazione Uo—Ua-r, 
Cl sara complelamente scarico. II circuito 
D2/C2 contrasta la scarica di Cl. Amplifi- 
cando il piii possibile la tensione ai capi di 
CI ( =U>) ed utilizzandola come segnale di 
controllo per l'oscillatore. si olliene un cir- 
cuito di regolazione che fa in modo che Uo 
ed Urd restino pressoche uguali. Le diffe- 
renze tra le due tension! possono essere 
ulteriormente ridolte inserendo un sistema 
di offset. Se Uni viene regolata (o variala 
con una tensione ausiliaria) si otliene un 
controllo di ampiezza (o modulalore di 
ampiezza) tra 0 e 5 V. 
L'amplificatore di controllo deve avere la 
possibilita di amplificare con guadagno 
costante le alte frequenze (per garanlire la 
stabilita) e deve avere delle caratteristiche 
di integrazione/miscelazione per le basse 

frequenze. II guadagno deve essere deter- 
minalo cmpiricamenle ad un valorechesia 
il massimo possibile senza rischi di inslabi- 
litA. 
Lo schema complelo si vede in figura 2. 
Dato che il funzionamento e gia stalo spie- 
gato con lo schema a blocchi, in quesla 
figura si polranno individuare con suffi- 
cienle facilila i vari blocchi, L'oscillatore 
Colpilts e basalo su Tl, l'amplificatore 
buffer su T2 e T3 mentre, come amplifica- 
tore di controllo. viene usato un 741 (ICI). 

K. Van den Brink 

Noia ediloriale 

L'Autore ha presentalo questo progetto 
sotto forma di idea "sulla carta", e questo 
il motive per cui I'elaborazione pralica 
non e perfetla. Quindi rampliflcalore IQx 
(T3) ha una banda passante limitata e pud 
dare origine a dislorsioni. 
Inoltre, disaccoppiando il source di Tl si 
limila la larghezza di banda di modulazio- 
ne. mentre il controllo automatico di gua- 
dagno viene derivato dall'uscita, quidi do- 
vrete sempre fare attenzione a cosa colle- 
gate a questa uscita. Dato che dei veri 
esperti di alta frequenza polranno essere in 
condizioni di far funzionare bene il circui- 
to almeno fino a 10 MHz con una modtila- 
zione di I kHz, I'idea e stala giudicata 
degna di pubblicazione. 
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Secondo I'autore la linearita e la sincronl/- 
zazione di questo circuilo (nel caso chc si 
usino parecchi VCO) sono eccellemi. Con 
un'accurata regolazionedelcircuitosi pos- 
sono ollenerc precision! inferiori allo 
0.01%! Inollre questo oscillatore control- 
lato in lensione ha la possibilila di genera- 
re anchc ondequadre, triangolari ed a den- 
li di sega, Questo lo rende molloadatto per 
sintetizzatori musicali e perapplicazioni di 
misura. Tra quesle ultime citiamo come 
esempio gencratori di forme d'onda di pre- 
cisione e converlilori lensione-frequenza. 
L'oscillalore i formato da un miscelatore 
(ICI). e da un trigger di Schmitt (IC2). 
Quando I'uscila di IC2 e posiliva ( + 15 V). 
il FET (Tl) sara in conduzione; quando la 
tensione di uscita e negativa, Tl sara inter- 
delto, Tl funzionaquindidacommutalore 
eletlronico. Quando Tl e in conduzione 
arriva al condensatore Cl una eorrente di 
carica altraverso le resistenze RI ed R2. La 
tensione all'ingresso inveriente di ICI sara 
la mcdesima di quella presente all'ingresso 
non invertente. Quest'ultima viene detcr- 
minata dal partilore di tensione R3/R4ed 
e uguale ad 1/3 Uin, La eorrente di carica 
provoca un aumento della tensione al con- 
densatore ed una corrispondente diminu- 
zione della tensione all'uscitadi ICI. Viene 
in questo modo generata la rampa discen- 
dente dell'onda triangolare. Non appena 
la tensione di uscita raggiunge la soglia 
inferiore del trigger di Schmitt, I'uscita di 
IC2 commulera a livello alto e Tl comin- 
cera a condurre. La eorrente passera ora in 
direzione opposta e C1 si scarichera. D'al- 
tra partc la tensione di uscita di ICI 
aumentera fino a raggiungere la soglia su- 
periore del trigger di Schmitt ed il ciclo 

VCO di precisione 

completo polra ricominciare dall'inizio. 
II segnale triangolareedisponihileairusci- 
ta I. mentre un'onda quadra simmetrica si 
pub prelevare dall'uscita 2. Se rinterrutlo- 
re SI e ehiuso, il condensatore si scarichera 
molto rapidamente. Vena quindi generata 
un'onda a dente di sega discendente con 
una frequenza doppia di quella dell'onda 
triangolare originaria. La scconda uscita 
produrra ora degli impulsi "aghiformi". 
L'ampiezza dell'onda triangolare sara di 
±8,3V. mentre quella dell'onda quadra sa- 
ra di ±I5V. 
Per otlenere la massima precisione si use- 
ranno resistenze a strato metallico con tol- 
leranza deiri% (tranne R5. Rl> ed RIO) 
mentre per Cl si consiglia I'uso di un con- 
densatore ceramico. 

La frequenza di funzionamento puo esscre 
calcolala con la seguenle formula: 

f= Uin ■ R6 

180 • R7 ■ R2 • Cl 
Hz 

Con i valori dello schema si otliene un 
fattore di conversione di 357 Hz/V. II cir- 
cuilo viene regolato collegando a massa 
entrambi gli ingressi di ICI, c quindi rego- 
lando PI in modo da avere all'uscita una 
tensione di 0V (piedino 6). 

A. van Ginneken 
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A prima vista questo progetto di amplifi- 
catore sembra del tutto simile agli altri. 
Pero possiede un certo numero di caratte- 
risliche molto interessanti. Per cominciare 
1'abbreviazione "ULP" sta per "Ultra 
Low Power" ( = minima potenza). Questo 
non si riferisce lanto alia potenza di uscita 
deH'amplificalorc (100 mW), ma piuttosto 
alia eorrente di riposo che e all'incirca di 
1,5 mA. Questo rende Pamplificatore par- 
ticolarmente adatto all'impiego in ricevi- 
lori alimentati a balterie solari. 
Un allro vantaggio consisle nella grande 
possibilila di variazione della lensione di 
alimentazione. Tranne la potenza massi- 
ma di uscita, le allre caratteristiche restano 
invariate passando da un'alimentazione a 
3 V ad una a 12 V. Anche il guadagno di 
lensione rimane costante. 
Guardando il circuilo di figura I si potreb- 

Amplificatore ULP 

be avere I'impressione che I'amplificatore 
abbia un numero spaventoso di compo- 
nenli. Si tratla nondimeno di componenti 
di tipo "normale". 
Per rendere possibile il buon funziona- 
mento deH'amplificatore a tutte le tension! 
di alimentazione, e stalo usato come stadio 
di ingresso un amplificatore differenziale 
(TI, T2) con un generatore di eorrente (T3, 
T4) nel circuilo di emettitore. 
II segnale di ingresso passa dal collellore di 
Tl al Darlington discreto T5 e T6. Per 
garantire il maggior guadagno possibile 
anche nel circuilo di colletlore di T6 e'eun 
generatore di eorrente (T7). 
Nonostante il fatto che la eorrente di ripo- 
so del transistor di uscita sia fissa (e'e solo 
un diodo tra la base di T8 e quella di T9). la 
dislorsione di cross-over viene mantenuta 
ad un valore minimo grazie a questo tipo 

di controllo della eorrente. Naturalmente 
sara d'aiuto un certo tasso di contro re- 
azione. II circuilo di controreazione e for- 
mato da R11 e da C8 ed e collegato tra gli 
emettitori dei transistor! di uscita e la base 
di T2. II guadagno di lensione deH'amplifi- 
catore ULP e determinato dal rapporto tra 
R11 e R8 ed, in questo caso, e 22. 
Per otlenere la massima ampiezza di uscita 
(pari quasi alia tensione di alimentazione - 
fenomeno in verila alquanto raro!) e stato 
applicato un bootstrap in due modi. Per 
quanto riguarda la semionda negativa del 
segnale, la "base" del generatore di eor- 
rente (punto di unione tra D2 ed RI2) e 
collegata al condensatore di uscita invece 
che a massa. L'ampiezza picco-picco del se- 
gnale di uscita sara cost maggiore in quan- 
to la tensione del segnale di uscita verra 
aggiunta alia tensione di alimentazione del 
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R1,R2,R4 = 100 k 
R3,R11 = 470 k 
R5,R6 = 47 k 
R7.R10 = 10 k 
R8 = 22 k 
R9 = 33 k 
R12 = 1 k 
R13 = 470 n 
R14= 100 n 
PI = 220 k log. 

Condensatorl: 
C1 = 1 n5 
C2= 1 ji/10 V 
C3 = 47 n 
C4,C5 = 100M/10 V 
C6 = 4n7 (cer.) 
C7 = 1000/J/16 V 
C8 = 39 p 

Semicondultori: 
T1 . . . T4,T7 = BC 5478 
T5,T6 = BC557B 
T8 = BC549C 
T9 = BC559C 
D1 ... D7 = 1N4148 

driver. Un uso simile si e fatto anche della 
semionda positiva del segnale e questo, per 
quanto ne sappiamo, & la prima volta nella 
storia. 
II segnale di uscila viene applicato ai diodi 
D6 e D7 dopo averlo fatto passare altra- 
verso RI4 e C5. Dopo essere raddrizzato, 
viene sommato alia tensione di alimenta- 

zione positiva, quindi il segnale sulla giun- 
zione R13/D7 assumera un valore supe- 
riore a quello della tensione di alimenta- 
zione. 
Tulto cio provocherii naturalmente un 
au mento della tensione di picco del segnale 
di uscita durante la semionda positiva. 
Per evitare il sovrappilotaggio di T8 e T9, 

I'uscila del driver e limitata da due diodi 
(D3 e D5). 
La figura 2 mostra la basetta stampala 
deiramplificatore. Non e proprio piccolis- 
sima ma il suo basso consumo di corrente 
fara certamente molto scalpore. 

M 
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55 < Trigger a soglie regolabili 

La maggior pane dci trigger con isteresi di 
commulazione (compresi i trigger di 
Schmitt) hanno delle soglie di commuta- 
zione che non si possono facilmente predi- 
sporre (o non si possono predisporre affal- 
to) perche i livelli si influenzano tra di loro 
oppure incidono sul comportamento in 
commutazionedel trigger. Questo partico- 
lare trigger fa eccezione ed e formato da Ire 
ampiificatori operazionali. 
Le soglie di regolazione possono essere 
prefissale tra 0 e 83% della lensione positi- 
va o di quella negativa, in modo indipen- 
dente, mediante PI e P2. Non c'e differen- 
za ad usare uno qualsiasi dei due potenzio- 
metri per la soglia superiore od inferiore. 
Solo quando la tensione d'ingrcsso e mag- 
giore della massima tensione di soglia sele- 
zionata, le uscite di Al ed A2 andranno 
entrambe a livello "basso". La tensione al 
piedino 10 di A3 sara quindi inferiore a 
quella del piedino 9. e di conseguenza la 
lensione di uscila diverra negativa. 
II trigger pu6 funzionare con segnali in 
continua oppure in alternata. I valori di 
picco dei segnali d'ingresso devono ovvia- 
mente restare entro i limiti della lensione 
di alimentazione. 
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Chi suona il sentetizzatore richiede spesso 
una generazione di suoni totalmente ca- 
suale. Si puo realizzare un apparecchio che 
produce una tensione di controllo di nota 
casuale utilizzando un circuito a campio- 
namento e tenuta (sample and hold). II 
circuito qui trattato produce anche impul- 

DUG 

si di controllo con rapporto impulso- 
pausa indipendentemente variabile, atti a 
controllare il sintetizzatore. II segnale I'in- 
gresso pu6 essere ricavato da un generato- 
re di rumore. oppure da un LFO (Low 
Frequency Oscillator = oscillatore a bassa 
frequenza). 

0|JUu
v* 

■ vedi teslo 

II guadagno delPamplificatore d'ingresso 
puo essere fatto variare tra I e 10. II segna- 
le d'ingresso amplificato viene porlato al- 
1'uscita in modo da poter essere utilizzato 
per altri scopi, per esempio per ottenere 
una modulazione molto potente, oppure 
come "effetto tuono". Darete vita alia vo- 
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stra musica. 
L'ainplificatorc d'ingresso i seguito da un 
commutalore a FET (Tl) che conduce 
quando riceve un impulse dal generalore 
di impulsi di controllo. Nello stesso mo- 
mento il condensatore collcgatoal drain di 
Tl si carica fino al valore istanlaneo dell'u- 
scita deH'amplificatore. L'amplificatore 
buffer ad aha impedenza A2 fa in tnodo 
che la lensione al condensatore rimanga 
costante dopo il passaggio del FET all'in- 
lerdizione. 
La tensione di controllo campionando il 
segnale di rumore prende un valore total- 
mente casuale. L'uscita a bassa impedenza 
di A2 e prova di cortocircuito e pub essere 
usata per controllare la nota del sintetizza- 
tore VCO. 

II generatoredi impulsi di controllo e basa- 
to su A3. Come dctto in precedenza, il 
rapporto impulso-pausa pub essere varia- 
10 indipendentemente mediantc P2 per 
Pimpulso e P3 per la pausa, tra circa 25 ms 
e 10 s. Questo generalore produce degli 
impulsi di controllo "automalici" che so- 
no in sincronismo con il cambiamento di 
passo della sezione sample and hold. 
11 diodo Zener (disegnato tratteggiato al- 
Puscita degli impulsi di controllo. ne limita 
I'ampiezza al valore della lensione di Ze- 
ner. Quesla e stala scelta per soddisfare i 
requisiti ai quali deve sotlostare il segnale 
di controllo del sintetizzalore. 
II generalore di impulse e seguito da un 
differenziatore-comparalore (A4). Questa 
configurazione produce un breve impulse 

ogni transizione posiliva dell'uscita di A3. 
Questo impulso conlrolla il commutalore 
a FET, che campiona il segnale di ingresso 
e conserva questo valore fino al succcessi- 
vo impulso di campionamenlo. Questo cir- 
cuito di campionamenlo e tenuta, permet- 
te un gran numerodi variazioni acausadel 
caratlere casuale della lensione di uscita. II 
generalore di impulsi di controllo variabile 
coslituisce un'aggiunta mollo pratica per 
tulti i sinlelizzatori. 

flusnlo su tin 'idea di./. Binder 
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Questo circuito e basato sul ben nolo 
video-gioco "Break Out" nel quale biso- 
gna abbattere il maggior numero possibile 
di mattoni di un muro nel minor numero 
possibile di tentativi. Nella versione che 
descriviamo ora, i mattoni sono rappre- 
sentati da sei LED. 
All'inizio bisogna premere il pulsante di 
reset per far accendcre i sei "mattoni". II 
disposilivo viene quindi atlivato raediante 
il pulsante "LOAD" dopo di che si accen- 
de il LED verde (DI). 
Quando si realizza un punto con il pulsan- 
te "FIRE", il maltore colpito scompareed 
il relativo LED si spegne. La realizzazione 
del punto avviene per pura coincidenza ed 
il sistema deve essere ricaricato dopo ogni 

Gioco dei mattoni 

colpo. 
Ci sono due modi per giocare; in uno di 
essi ogni giocatore deve riuscire a colpire 
tutti i mattoni ed il vincilore sara quello 
che lo avra falto col minor numero di col- 
pi; nell'altro caso i giocatori lirano alter- 
nalivamenle e vince quello che colpisce 
I'ultimo matlone. 
II funzionamento del circuito e semplicissi- 
mo. II registro a scorrimento (ICI) e reset- 
tato dairinterruttore S3. Tulte le uscite 
saranno quindi a livello basso ed i sei LED 
raffiguranti i mattoni saranno accesi tra- 
mite i buffer N5...N10. II funzionamento 
del pulsante "LOAD" (SI) fa partire di- 
versieventi. II flip-flop di "attesa" (FF2)e 
sislemato in modo che lasua uscita Q vada 

a livello basso e faccia accendere il LED 
DI. Viene atlivato I'oscillalore formato da 
N2 per lutta la durala della pressione del 
pulsante "LOAD" e questo costituira il 
segnale di clock per il flip-flop FF1, Quin- 
di, quando il pulsante "LOAD" e abban- 
donato, l'uscita Q di FFI polra essere alta 
o bassa a seconda della frequenza dell'o- 
scillazione c del tempo durante il quale il 
pulsante e rimasto premuto. Perb al regi- 
stro a scorrimento non arriveranno impul- 
si di clock, in quanto il loro passaggio e 
impedito da N3. 
Una volta complelato il caricamento, pub 
essere premuto il pulsante "FIRE" che re- 
scttera FF2 facendo spegnere il LED di 
attesa. Se l'uscita Qdi FFI si trova a livello 
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alio, I'uscita di N3 andra a livello basscr ed 
il regislro a scorrimcnlo ricevera un impul- 
so di clock tramite N4. Dato che due degli 
ingressi seriali di ICI sono mantenuti in 
permanenza a livello alto, tutte le uscile del 
regislro a scorrimento andranno a livello 
alto (e tali resteranno) una dopo Paltra 
ogni volla che verra generate un impulse 
di clock. II LED corrispondente si spegne- 

ra per indicare un "colpo a bersaglio". 
Se non si colpisce nessun bersaglio (I'uscita 
Q di FFl e a livello basso) il numero di 
mattoni rimane invariato. In entrambi i 
casi il circuilo resta pronto per i succcssivi 
"LOAD"_e "FIRE". 
L'uscita Q (oppure Q) di FF2 possono 
essere anche usate per controllare un con- 
talore che indichera I'effettivo numero di 

colpi sparati. Questo facilita il conteggio 
dei punti. L'alimentazione del gioco dei 
mattoni deve erogare appena 5V/IOOmA. 

//. -./. Walter 

Semplice misuratore L/C 

Con I'aiulo di questo dispositivo si posso- 
no facilmente controllare i valori delle ca- 
pacita e delle induttanze. Misurando una 
indultanza (commutatore S2 in posizione 
a) la correnle che passa atlraverso la bobi- 
na viene periodicamente interrotla in mo- 
do da poter misurare la lensione di auto- 
induzione. Questo si otliene applicando 
uno dei sei segnali ad onda quadra 
(Nl N6) alia base del transistor Tl, La 
corrente di pilolaggio di base di Tl e quin- 
di costanle in tulti i casi e questo significa 
che anche la corrente di collettore e modu- 
lata al medesimo valore massimo. La len- 
sione autoindotta U pud essere ricavata 
dalla formula: 

U = 
-LAI 

At 

Dove: 
L = Indutlanza 
AI = Variazione di tensione 
At = Tempo durante il quale ha luogo la 

variazione 

La tensione autoindotta cambiera solo col- 
legando al circuito un'indutlanza di valore 
diverse. II valore medio della tensione sara 
quindi: 
Uavc = L • Ic f dove 
Ic = corrente media di collettore 
f = frequenza della tensione di controllo 
La tensione media costituisce una misura 
deH'auioinduzionc. 
Dalla relazione di proporzionalita che esi- 
ste Ira la lensione misurata U nicas e 1'indut- 
tanza L deriva che la scala dovra essere 
lineare. In modo simile si pud dimoslrare 
che la corrente media di scarica del con- 
densatore C» (S2 in posizione b) in questo 
circuito sard; Imcas = C • Uc • f dove 
Uc = tensione di carica del condensatore 
f = frequenza della tensione di controllo 
Anche in questo caso la divisione della 
scala per il capacimetro sard lineare. 
I relativi parametri sono forniti inTabella. 
Per tarare lo strumento si devono per pri- 
ma cosa regolare i generatori ad onda qua- 
dra in modo che essi producano lecorretle 
frequenze. Un condensatore di capacita 
nota dovra quindi essere collegato al cir- 
cuito, dopo di che si regolerd PI per otte- 
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nere la giusla lettura sullo strumento. In di 15 V. In figura 2 si vede un alimentatore 
seguito si regolerd P2 per un'indutlanza di adatto allo scope, 
valore noto. La precisione risulterd usan- 
do una tensione di alimentazione minore Basato su un'idea di P. Herlilz 
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Spesso e necessario dividere la frequenza 
di un segnale per un dato fattore. Parecchi 
segnali devono avere, per esempio, delle 
frequenze che siano una frazione del se- 
gnale di clock principale. In questa situa- 
zione si possono usare degli special! inte- 
grali "divisori", ma essi hanno lo svanlag- 
gio di poter dividere solo per multipli di 
due, ossia in altre parole, per numeri pari. 
Quando occorre un rapporto di divisione 
dispari, si possono usare diversi altri sisle- 
mi. Uno dei piu comuni richiede I'uso di un 
integrato "contatore"; questo viene resel- 
tato ogni volta che raggiunge il conteggio 
corrispondente al rapporto di divisione de- 
siderate (per esempio 3). Questo sislema 
ha lo svanlaggio che il segnale di uscita e 
assimmetrico con un rapporto impulso- 
pausa dipendente dal rapporto di divisio- 
ne. 
II circuito qui descritto mette a disposizio- 
ne un'uscita ad onda quadra con rapporto 
di impulse del 50% (beninteso a patto che 
il segnale di ingresso sia pure simmetrico), 
e puo essere regolato per effettuare la divi- 
sione per qualsiasi numero dispari tra 3 e 
29. II principio di base i semplice ed inge- 
gnoso, come avviene per tutte le buone 
idee. Si usa un contatore, come detto in 
precedenza, pero questo conta i mezzi pe- 
riodi del segnale di ingresso in modo che 
all'uscita possa essere applicato un flip- 
flop mantenendo sempre un rapporto di 
divisione dispari. 
Nel circuito di figura 1. lC2e un contatore 
bidirezionale; il suo segnale di "clock" vie- 
ne ricavato da un circuito ad OR esclusivo 
(le porte NI ...N4); in pratica questo inver- 
le il segnale di ingresso fm se il piedino 2 di 
N1 e a livello alto e trasmelte inalterato il 
segnale quando questo piedino e a livello 
basso. L'uscita dal contatore viene appli- 
cata ad un flip-flop (FF1). 
II circuito si comprende meglio facendo 
riferimento al diagramma degli impulsi di 
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figura 2. II segnale di ingresso e mostrato 
sulla riga iniziale (1). 11 segnale di clock per 
il contatore (2) viene derivalo da questo 
invertendolo durante il semiperiodo posi- 
tive del segnale di uscita (6) e lasciandolo 
inalterato quando il segnale di uscita e 
zero. Questo segnale di "clock" viene con- 
tato da IC2. 
II conteggio effettivo viene determinato 
come segue: ogni volta che appare al piedi- 
no 3 un impulse di "carica" (ossia il segna- 
le 3 di Fig. 2) il numero binario che si trova 
agli ingressi dei dati Da....Do viene carica- 
to nel contatore. NeH'esempio mostrato 
questo numero e 1101 (solo Db^ collegato 
alia massa deH'alimentazione) che corri- 
sponde a 13. A partire da questo numero il 
conteggio precede fino a 15 dopo di che 

appare un impulse all'uscita "ripple 
carry". Quest'ultimo e usalo come impul- 
se di "carica"! Contemporaneamente ap- 
pare al piedino 12 un impulse di uscita che 
fa basculare il flip-flop. Come si puo vede- 
re in figura 2, l'uscita cambia stato dopo 
Ire semi-periodi del segnale di ingresso. Si 
ha in altre parole, una divisione per 3! 
La frequenza di uscita viene determinata 
dal numero n predisposto agli ingressi dei 
dati, con la seguente formula: 

foul = fm . 
1 

2 (15-nFI 

dove n e un numero intero qualsiasi da 0 a 
13 
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Generatore di effetti sonori 

Questa "scatola nera" dovrebbe essere 
particolarmcnle apprezz-ata dai suonatori 
di chiiarra (elettronica). Offre una vasia 
gamma di possibilila per arricchire Teffel- 
10 sonoro. Ci sono Ire controlli; 1'effetto 
del piii importanie fra questi (P3) e illustra- 
to di figura I. 
11 segnale originale d'ingresso appare nel 
primo diagramma in alto. 
Con P3 regolato a zero, il segnale esempli- 
cemente clippalo come in Figura; girando 
P3 verso I'allo si possono ottenere tulle le 
successive forme d'onda, compresa la du- 
plicazione di frequenza. Come risullera 
evidenle quando parleremo dello schema, 
P3 determina la forma d'onda di base. 
Un ulteriore controllo (P2) determina il 
"grado" dell'efletto; ed inline un allro con- 
irollo (PI) determina la sensibilita. Come 
con la maggior parte dei circuiti di queslo 
tipo. il risultato finale dipende dal livello 
del segnale di ingresso (sorprendenlemen- 
te i musicisti sembrano gradire questo 
comportamenlo!), in modo die il control- 
lo di sensibilita i necessario oltre die essere 
utile. 11 guadagno totale del circuito dipen- 
de dalla posizione dei van controlli; puo 
assumere un valore qualsiasi tra x3 ed x30 
(10 dB...30 dB). Notare che PI non deve 
servire come regolatore di volume in quan- 
to gli amplificatori per chiiarra ne hanno 
gia uno per loro conto. 
Lo schema si vede in figura 2. AI e un 
amplificatore buffer di ingresso; il suo gua- 
dagno e determinalo da PI. 
L'uscita di A1 viene applicata ad un ampli- 
ficatore xlO(A2)ead uno stadio amplifica- 
tore a guadagno variabile (A3), il guada- 
gno del quale viene delerminato da P2a. A 
questo punlo le cose tendono a farsi com- 
plicate Duediodi. DI eD2.sonocolle- 
gati tra l'uscita di A2 e quella di A3. Se i 
guadagni di questi due stadi sono idenlici, 
anche le loro uscite saranno identiche ed i 
due diodi non potranno mai passare in 
conduztone. Quando perb il guadagno di 
A3 viene ridotto, cominciano a succedere 
due cose: l'uscita di A2 viene tosata all'in- 
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gresso di A4 e I'uscita di A3 viene esallala 
nei picchi del segnale. Quest'ultimo segna- 
le viene invertilo da A5 ed allo stesso tem- 
po il guadagno di questo sladio viene rego- 
lato da P2b per compensare la differenza 
di guadagno nei due percorsi di segnale 
introdolta in precedenza da P2a. Per otle- 
nere questo risultato P2a e P2b sono collc- 

■ gati per variare "in sensi opposli": quando 
il valore di uno aumenla il valoredell'aitro 
deve diminuire. 
Abbiamo ora due segnali con il medesimo 
livello di base, ma in opposizione di fase, 
Inoltre, mentrc uno viene "appiattito" nei 
suoi picchi, I'altro viene esaltato nei mede- 
simi punli. 
Questi due segnali vengono sommati in 
A6. E adesso cosa si ottiene? La compo- 
nente base indistorta t identica nei due 

segnali. ed essendo in opposizione di fase. 
si cancella. 
Per6 le componenti di distorsione si som- 
mcino\ quando I'uscita di A4 e "bassa", in 
seguito al clippaggio. I'uscita di A5 si trova 
ad un valore di picco negativo per il fatto 
che questo stadio inverte la fase. II risulta- 
to di tutlo questo e che I'uscita da A6 non 
contiene che brevi picchi che corrispondo- 
no ai picchi del segnale di ingresso qualora 
DI e D2 siano in conduzione. Ovvero, per 
esscre piii precisi, brevi avvallamenli che 
corrispondono ai picchi e viceversa: quan- 
do I'uscita di A4 va a livello alto, I'uscita di 
A6 va a livello basso. P3 puo essere quindi 
usato per scegliere una qualsiasi "miscela" 
di questi due segnali producendo le forme 
d'onda piuttosto complesse di figura 1. 
A7 viene usato come buffer di uscila, Tut- 

lo questo lascia uno degli amplificatori 
operazionali inutilizzato quando si adope- 
ri un integrato che ne conlenga quattro. 
Peccato ma questo amplificatore che 
avanza puo essere, ad esempio, utilizzato 
per costruire un semplice VU meter (A8). 
Usando questo misuralore di livello, la 
messa a punto del generalore di effetti so- 
nori sarS molto semplice. II controllo di 
sensibility PI sara regolato it) modo che, 
pizzicando una corda lo strumento rag- 
giunga all'incirca il centre scala (40...70%). 
Si pu6 ora regolare la distorsione base tra 0 
e 100% con P2, mcntre la "miscela" si ha 
con P3. Naturalmente ad orecchio, a se- 
conda dei propri gusti personali. 

61 Monitor energetico 
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Molte applicazioni elettriche domestiche 
sono diventate talmente automatizzate che 
non occorre piii accenderle e spegnerle ma- 
nualmente. Per sfortuna questo significa 
anche che non avrete mai un'idea di quanti 
kilowattora esse consumino. Per avere 
un'indicazione di quanto il vostro impian- 
to di riscaldamento abbia ridotlo il livello 
del gasolio nei serbatoio (oro nero, ai no- 
stri giorni) oppure per quanto tempo abbia 
girato il corapressore del frigorifero, la co- 
sa ideale sarebbe disporre di un contatore 
di "oredi funzionamento". IIsemplice mi- 
suratore di energia qui descritto lolalizza i 
tempi di funzionamento delle singole ap- 
parecchialure fino a 12 ore. L'effettivo 
"misuralore" e un orologio da automobile 
alimentatoa 6o I2V. Qualedeiduecircui- 

ti si debba usare (Fig. I oppure Fig. 2) 
dipende dalla tensione di funzionamento 
dell'orologio, 
II circuito completo va collegato in paral- 
lelo alia macchina da controllare e funzio- 
nera soltanto quando anche la macchina 
funzionera. Quando il massimo tempo 
operative rilevato dall'orologio e di 12 ore, 
deve essere "letto" e la lettura deve essere 
annotata. Si puo quindi rimettere a zero 
1'orologio. 
La maggior parte degli orologi da automo- 
bile possiede un interruttore interno che si 
chiude durante i periodi di riposo. 
Dato che questo interruttore costituisce 
virtualmente un corto circuito ai capi del 
condensatore Cl. ne impedira la carica 
quando il circuito e acceso. E questo il 

motivo per cui e slato incluso un liristor, 
Quando I'orologio ha ricevuto un "colpet- 
to" di adatta forza, il commutatore inter- 
no si aprira e si chiudera con il movimento 
meccanico producendo un ticchetlio. 
II condensatore Cl viene caricato tramite 
la resistenza Rl. 
Dopo circa 10 secondi la tensione ai capi di 
CI assu mera il valore di 6 o 12 V (a secon- 
da di quale dei due circuit! si sia usato). II 
diodo Zener passera in conduzione facen- 
do commutare il tiristor in modo da ali- 
mentare I'orologio con la necessaria cor- 
rente. Si puo usare pralicamente qualsiasi 
liristor a 200V/2A. 

K. Fietta 
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Display universale 

II display a led qui presenlato pu6 essere 
usato per una varieia di applicazioni che 
possono andarc dai lachimetri ai misura- 
tori di modulazione audio. Essoconsistein 
due file di dodici LED, ed e controllalo da 
tre segnali logici e da uno analogico, I tre 
segnali logici stabiliscono quale sia la fila 
di LED abilitala e se la visualizzazione 
sara a Irallo continuo lipo lermometro, 
oppure a macchia luminosa (un solo LED 
acceso alia volta). II segnale d'ingresso 
analogico viene confrontalo in conlinuita 
con un certo numero di tensioni di riferi- 
mento ricavale daH'alimentazione. Quan- 
do il livello del segnale d'ingresso e mag- 
giore di una certa particolare lensione di 
riferimento, I'uscita del corrispondente 
amplificalore operazionale andra a livello 
allo. Uno dei LED collegati all'uscita del- 
I'operazionale si accender^. basta cheTI4 
o T15 siano in conduzione. E imporiante 
che questi due transistori non siano con- 
lemporaneamente in conduzione. perche 
in questo modo si caricherebbe eccessiva- 
mente I'uscita degli operazionali. 
Se, per esempio, la tensione d'ingresso e 
maggiore del livello di riferimento al piedi- 
no 9 di K6, le uscite di KI ...K6 saranno a 
livello alto e le restanti (K7....K12) saran- 
no a livello basso. Con I'ingresso B alto e 
1'ingreso C basso, sara in conduzione T14, 
e si accenderanno i LED D7....D12. 
Con gli ingressi B e C nelle condizioni 
opposte alle precedent!, si accenderanno i 
LED D7'....DI2'. Se pero e il transistor 
T13 a condurre (ingresso D basso), i tran- 
sistor T7...T11 verranno mandati in con- 
duzione, ed i LED D8.„.DI2 (o D8',...D12') 
verranno cortocircuilati, mentre rimmara 
acceso solo D7 (D7'), ossia ci sara I'indica- 
zione a macchia luminosa. 
Per il rapido scambio Ira una fila e I'allra di 
LED, e la contemporanea commutazione 
tra due segnali d'ingresso analogic!, sembre- 
ra che le due file di LED siano accese con- 
temporaneamente. Con questo sistema si 
potrebbe avere un'indicazione del livello 
audio in un impianto stereo. 

H. Burke 
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63 Tremolo a circuito integrato 
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Molti dei solili circuiti per effetto tremolo 
(modulazione d'ampiezza periodica) sono 
affetti da tre svantaggi principal!: spesso si 
hanno distorsioni e deviazioni della modu- 
lazione ed il campo delle frequenzc di mo- 
dulazione e sovente molto ristretto. II cir- 
cuito che segue permette una profonditS di 
modulazione che va dallo 0 al 100%, con 
distorsione relativamente piccola. Si tratta 
di una versione stereo, in quanto dispone 
di due canali, e pud anche simulare I'effet- 
lo Leslie (quello oltenulo con gli altopar- 
lanti rotanti). In linea di principio questo 
circuito i relativamente semplice. 1C2 (un 
TCA 730) forma un controllo di bilancia- 
mento e di volume prowisto di compensa- 
zione in frequenza, il tutto ottenuto e|et- 
tronicamenle. II bilanciamento e I'ampiez- 
za si regolano di norma con dei potenzio- 
melri lineari, Soslituendo questo con un 

•J 
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Di solito si intende per rettificazione la 
rimozione della semionda negativa (nella 
rettificazione positiva) o della semionda 
positiva (nella rettificazione negativa) del- 
la lensione alternata. II riferimento per la 
tensione risultante diverra quindi la ten- 
sione di OV. II livello di riferimento potra 

generatore di segnale variabile, avviene 
una modulazione periodica del segnale 
d'ingresso. II segnale variabile viene rica- 
vato dal generatore di forme d'onda XR 
2206 (ICI). Per quanto con questo integra- 
to sia possibile produrre forme d'onda si- 
nusoidali, quadre ed a denti di sega, per gli 
scopi inerenti a questo circuito ci interessa- 
no solo le onde sinusoidali. 
La frequenza di modulazione pud essere 
variata con il potenziometro PI, ad un 
valore qualsiasi tra 1 Hz e 25 Hz. L'uscita 
ad onda quadra dell'XR 2206 viene usata 
per pilotare un transistor PNP (Tl) che 
pilola asuavoltaun LED per dare un'indi- 
cazione ottica della frequenza di modula- 
zione. 
La compensazione interna di frequenza 
del TCA 730 (piedini L...7) non viene usa- 
ta. II livello di ampiezza sinusoidale pud 

essere regolato con P2. controllando cosi 
la profondit^ di modulazione. II grado di 
bilanciamento si pud regolare con P3, (per 
ottenere I'effetto Leslie). 
Ancora qualche parola sull'alimentatore. 
II regolatore di tensione 7815 risolve tutti i 
problemi. Non e consigliabile Puso di un 
alimenlatore non stabilizzato in quanto la 
modulazione del circuito potrebbecausare 
fluttuazioni sulla linea di alimentazione. 
Questo potrebbe produrre una deforma- 
zione della sinusoide modulanle. II tra- 
sformatore di alimentazione dovrebbe 
avere un avvolgimenlo secondario di 
15.... 18 V a 120 mA. 
11 regolatore di tensione deve essere muni- 
lo di aletla raffreddante formata da una 
piaslra di alluminio di circa 10 cm2. 

T. Stohr 

Lente di ingrandimento elettronica 

perd essere qualsiasi tensione positiva o 
negativa si voglia. 
Si ottiene questo muovendo il tutto verso 
Palto o verso il basso rispelto al livello di 
riferimento. Un esempio di questa proce- 
dura si vede in figura 1. Si tratta di un 
raddrizzatore di precisione che permette 

PaUraversamento a tulta quella parte del 
segnale d'ingresso (Ui), che si trova al di 
sopra della tensione di riferimento Ur (fi- 
gura 2a). E anche possibile una rettifica- 
zione negativa (figura 2b). Si richiede solo 
di invertire la polarila dei diodi DI e D2. 
La tensione di riferimento pud essere va- 
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riata mediante ii polenziometro PI. II cir- 
cuito funziona con sufficienle precisione 
per frequenze che arrivano ai 20 Hz. 
Quali sono le utilizzazioni di questo appa- 
recchio? Ci si puo fare una lenle Pingrandi- 
mento elettronica. Supponiamo di dover 
esaminare nei parlicolari su di un oscillo- 
scopio solo una piccola porzione di un 
segnale in corrente alternata. L'aumenio 
del guadagno dell'oscilloscopio puo pro- 
durre la zona amplificala necessaria ma, a 
parte un sovrappilotaggio imprevedibile, il 

campo di spostamento in c.c. polrebbe ri- 
sultare insufficiente ad ottenere una visio- 
ne chiara del segnale con tutti i parlicolari 
che occorrono. 
Allora, perche non applicarc all'oscillo- 
scopio solo la parte die ci interessa del 
segnale? Per esaminare la stability in am- 
piezza di un oscillatore, si usa un reliifica- 
lore positivo con una tensione di riferi- 
mento regolata ad un livello appena infe- 
riore a quella di picco del segnale. Per 
conlrollare le estremita negative si usa un 

rettificatore negative. Per "ingrandire" 
una zona in una posizione qualsiasi tra le 
due estremiti si usano un rettificatore po- 
sitivo ed uno negative in serie. 
II valore di PI puo essere qualsiasi tra I k 
ed I M. 
E imporlante che la tensione di riferimento 
sia sufficientemente precisa e stabile. Se 
occorre si puo usare per PI un polenzio- 
metro multigiri. 

65 Ohmmetro acustico 

Ci sono molte situazioni nella quali e ne- 
cessario provare la conlinuila elettrica dei 
collegamenti ai connettori e le varie inter- 
connessioni che si possono avere su un 
circuito slampato. Queste prove possono 
essere eseguite mediante un ohmmetro, ma 
spesso e impossibile tener d'occhio con- 
temporaneamente il quadrante dello stru- 
mento ed i puntali, che potrebbero sempre 
andare a mettere in cortocircuito qualco- 
sa. 
Una soluzione consiste nel costruire un 
semplice circuito di prova che produca un 
avviso acustico quando il collegamento e 
chiuso e rimanga silenzioso quando i pun- 

tali sono sul circuito aperlo. Questo apre 
un gran numero di possibilita. 
La versione piii semplice, che usa un picco- 
lo trasformalore ed un campanello, si vede 
in figura I. II problema principale di que- 
sto circuito e I'elevata corrente passanle, 
che potrebbe danneggiare qualche elemen- 
to del circuito in prova. 
Sostituendo il campanello con un piccolo 
altoparlanle ed un'adatta resistenza in se- 

rie, la corrente passanle potra essere limi- 
tata a meno di I mA. Questo si vede nello 
schema di figura 2. 
La tensione secondaria del trasformalore e 
raddrizzata ad onda inlera dai diodi 
DI... D4 e cosi fornisce un segnale a 100 Hz 
per Paltoparlante. Quando la base di Tl e 
collegata ad Rl (puntali in cortocircuito) i 
due transistori amplificheranno il segnale 
per produrre la nota di avviso. 
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66 II bandito senza braccia 
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Per la maggior pane di noi e molto facile 
sprecare denaro: tulto quello cheoccorree 
un'automobile! Molti altri ritengono lulto 
questo resiriltivo: vogliono unospreco an- 
cora piu facile. Essi amano le cosiddette 
slol-machines. altrimenti delle "bandili 
con un braccio solo", oppure "macchine 
della frutta", oppure ancora "jackpot". 
Chiamatele come volete, ma lutte hanno il 
mcdesimo scopo: separarvi dai vostri sol- 
di! 
I tamburi girevoli provocano nella vitlima 
una specie di sonno ipnotico riducendone i 
movimenli a due soli; infilare le monetine 
con la sinistra e tirare la leva con la destra, 
con un'unica certezza: quella di restare al 
verde! Certo sappiamo che qualche volla 
la macchina paga, come vi ha dimostralo 
la persona che vi ha preceduto (ed anche 
quella che vi seguira, se e solo per questo). 
Con questo circuito e possibile giocare per 
tutta la giornata senza toccare un solo sol- 
dino. Vi abbiamo anche liberato dal ben 
noto dolore al braccio destro. II circuito 
funziona con 27 LED disposti in 3 file di 9. 
Puo essere consigliabile montare le file una 
sopra Paltra e numerare da 1 a 9 i LED di 
ciascuna fila. Quando si tocca la piastra 
del sensore si provoca il "movimenlo" dei 
LED delle tre file. Rilasciando ad un certo 
momento la piastra del sensore. in ciascu- 
na fila rimarra acceso un LED a caso. Se 
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N1 . , . N9 = IC4 . . . IC6 = 4011 
N10 . . . N36 = IC7 ... IC11 =4050 
N37 . .. N45 = IC12 . . . IC14 = 4073 
N46. N47 = 1015 = 4072 
N48, N49 = IC16 = 4002 
N50...N52 = 1017 = 4011 
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restano accesi tie LED con loslessonume- 
ro. tin cicalino vi annuncera la vincita. 
Per quanlo lo schema sembri un pochino 
complicato, il funzionamenio e ahbastan- 
za semplice. Quando si forma un ponte 
conduttore sui contatti a sfioramento SI. i 
transistori TI...T3 fanno partire i treoscil- 
latori basali su NI,,..N9 die forniscono i 
segnali di clock ai trc contalori decimali 
(ICI, IC2 ed IC3). Le uscite 0....9 di questi 
contalori andraano quindi a livello alto 
una dopo I'altra. Per quanto il disegno 

dello schema sia stato semplificato, occor- 
re sapere che tutte le uscite (Iranne I'uscita 
9 che e usata come reset) sono collegate ad 
una combinazionc di amplificatore-resi- 
stenza serie-LED come NI0/R8/DI ecce- 
tera. Abbiamo quindi Ire file di LED die 
girano in continuita fino a quando viene 
mantenuto il conlatto al sensore. Quando 
questo viene tolto, gli oscillatori conlinua- 
no a funzionare per un certo tempo deter- 
minato dai circuili RC collegati al collelto- 
re di ciascun transistor, e quindi si ferma- 

no. Una delle uscite di ciascun contalore 
rester:\ a livello alto ed uno dei LED di 
ciascuna fila rester:) acceso. 
Se avviene che i tre LED abbiano lo stesso 
numero, il circuito comparatore. formato 
da N37...N49. rivelera questo falto e man- 
dera in conduzione il transistor T4. L'o- 
scillatore basalo su N5I ed N52 partira e. 
tramite T5, fara "ronzare" I'altoparlanle, 

B. Jouel 
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Stamp (Super Tiny AMPIifier = 

amplificatore superminuscolo) 

In inglese STAMP vuol dire francobollo, 
ma questo progetto non ha niente a che 
fare con le poste, per quanto Papparecchio 
sia abbastanza piccolo da poter essere im- 
bucato. 
Si tratta di una combinazione miniaturiz- 
zata di amplificalore-altoparlante che pud 
essere usata nel piu piccolo degii angolini 
deltronici. L'amplificaloresuperminusco- 
lo usa unsolointegralo, unaltoparlanteed 
8 componenti discreti. 
Misura solo 25 cm2 ed ha un'uscita di 200 
mW od anche maggiore. 
Ad accrescere la sua versatilila, c'^ anche il 
guadagno regolabileoppurecommutabile, 
Di solito i piccoli progetli richiedono un 
amplificatore esterno di dimension! ugual- 
mente piccole. Spesso si possono avere del- 
le difficolti a trovare un circuito con le 
misure adatte, ma ora con lo STAMP il 

problema si pu6 considerare risolto. Qui 
c'e lo schema, Elektor puo fornire il circui- 
to stampato. 
II circuito e cosi semplice che quasi non 
richiede spiegazioni. 
E basatosull'integrato LM 386(ICI) pro- 
dotto in una varieta di version! le cui piu 
importanti differenze sono elencate in Ta- 
bella I: i fatlori piit significalivi sono la 
potenza di uscita e la lensione di alimenla- 
zione. II guadagno delPamplificatore h de- 
terminato dai componenti inseriti tra i pie- 
dini I ed 8dell'integrato. Montandosia Rl 
che C2 (in serie) il guadagno e slabilito in 
50. L'esclusione di questi due componenti 
regola il guadagno a 20. Per ottenere il 
massimo guadagno di 200, resta C2 mentre 
Rl e sosti'.uita da un ponticello. 
L'altoparlante e il fattore che limita la po- 
tenza di uscita quando I'ingombro costi- 

tuisce la maggior preoccupazione. La ba- 
setta del circuito stampato e stata proget- 
lata in modo che. una volta escguito il foro 
al cenlro, essa puo essere infilata nel ma- 
gnele dell'altoparlante. 
Questo significa naturalmente che si po- 
tranno usare solo altoparlanti di piccole 
dimensioni, limitando cosi la potenza a 
200 mW. Niente pero impedisce di usare 
un altopaiiante di maggiori dimensioni e 
di incollare lo STAMP con un nastro 
doppio-adesivo su di questo o nelle sue 
vicinanze. In questo caso occorre ancora 
consullare la Tabella I. 
In futuro useremo molte volte lo STAMP 
per i nostri progetli. 
Sulle vostre applicazioni compatte, ma- 
neggevoli e di bassa potenza attaccate uno 
STAMP. 

£ MM 16V 

I 1,111! 

uik ICI 
LM386 

r-i^marn 
250P/16V 

I HI, 
J2W 

Tabella 1 Dall tecnlcl dell'LM 386 

Tensione operante 
LM 386N 4 ... 12 V 
LM386N-4 5... 18 V 

Corrente dl riposo (Ug - 6 V) tipo 4 mA 
Max assoluto della tensione t 0.4 V 
Resislenza di ingresso tipo 50 k 
Potenza d'uscilalTHD = 10%) 

LM386N-1 .Ub = 6 V 325 mW 
LM386N-2 UB = 7,5V R|_ = 8 n 500 mW 
LM 386N-3 UB = 9 V 700 mW 
LM386N-4 Ub=16V RL = 32n 1W 

Max assoluto dissipazione ambiente (a 25" C) 
LM 386 660 mW 
LM 386A 1,25 W 

Elenco component! 

Rl = 1k2 (vedi lesto) 
R2 = 10 n 
PI = 10-k-trimmer 
C1 = 100 n 
C2.C5 = 10 m/25 V tanlalio 

(vedi testo) 
C3 = 47 n 
C4= 220 M/16 V 
LS = alloparlante S 12/0.2 . . , 1 W 

4 

1 ss, 

'ii 
% ■I 

I? 
n si 

rJM S 
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68 Attacco missilistico 
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-05 . . . D18 = LED =rossi 
D19 , . . D21 = LED =verdi 

Per quanto "apocalisse" sia una parola 
che non evoca sensazioni piacevoli, questo 
gioco e tuttavia molto divertente. In un 
solo circuito troviamo una combinazione 
di velocity, tempo di reazione, asiuzia e 
divertimento, E semplice ed economico da 
costruire, in quanto contiene solo cinque 
integral! CMOS, che contribuiscono a te- 
nere basso il consume. Tutto questo, com- 
binato con un sistema di spegnimento 
automatico dei LED, significa che. se si 
vuole rendere portatile il gioco. le batterie 
dureranno per un periodo relativamenle 
lungo. 
II sistema dispone di due "sensori" che 
controllano il gioco. Quando si tocca il 
sensore "START", I'uscita di Ml andra a 
livello alto, facendo partire il mullivibra- 
tore monostabile basalo su N2 ed N9. L'u- 
scita di questo multivibratore restera a li- 
vello alto per circa 5.... 10 secondi (tempo 
determinalo dai valori di C1 ed R2) reset- 
tando quindi i due contatori IC4 ed ICS e 
facendo accendere il LED D5 ("WATCH 
IT"), tramite N12. 
II sensore "STOP" sara quindi abilitato 
tramite N4 ed il flip-flop composto da N7 
ed N8. In questo momento andra a zero 

a jo 
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'O so 
eO O 70 
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SO 
40 
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10 'O STOP 

F3 

o 

I'uscita di N7, abilitando di conseguenza i 
due contatori, 
I contatori sono sincronizzali (quando la 
linea di reset va a livello basso ed il LED 
"WATCH IT" si spegne) daH'oscillatore 
basato su N10 ed NIL II potenziometro 

semifisso PI determina la frcquenza di 
oscillazione e quindi la velocita del gioco. 
Quando una delle uscite del contatore va a 
livello alto, il LED ad essa collegato si 
accende. L'uscita Qodel primo contatore e 
applicata aU'ingresso di clock del secondo, 
cosicche non appena il primo contatore 
raggiunge la fine del conleggio, ritorna a 
"zero" ed avvia il secondo contatore. 
Se non si inlraprende un'azione, I'uscita 
Q9 di ICS andra eventualmente a livello 
alto e fara partire un secondo monostabile 
formalo da N3 ed N6. L'uscita di questo 
monostabile andra a livello alto per circa 
5.... 10 secondi e, tramite N14, provocheri 
I'accensione del LED DI8 ("PITY"). L'u- 
scita Q9 mantiene anche a livello alto la 
linea di attivazione del clock dei due conta- 
tori, tramite D3, impedendo di conseguen- 
za il conleggio. Quando l'uscita del secon- 
do monostabile va a livello basso, lutti i 
LED si spegneranno ed il circuito restera 
pronto per un altro tentativo. 
II conleggio viene arreslaio anche quando 
viene premuto il pulsante "STOP", e que- 
sto avviene tramite D2 ed il flip-flop 
N7/N8. 
In questo caso i LED indicheranno lo stato 
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del conteggio, ovvero il numero di vittime 
dell'attacco, Se pero si preme il pulsante 
"STOP" mentre I'uscita del primo mono- 
siabile (N2/N9) e ancora a livello alto, 
saranno pure a livello alto i due ingressi di 
N2, e di conseguenza si accendera il LED 
D24 ("TOO EARLY"), 

Come si gioca all'attacco missilistico 

Appena acceso il gioco, si locca il sensore 
"START". Si accende immediatamente il 
LED "WATCH IT" (IN GUARDIA!). 
che avvisa che il nemico sta per lanciare il 

suo atlacco. Dopo un certo tempo, il LED 
"WATCH IT" si spegne ed i LED collcga- 
li alle uscite di IC4 e di ICS cominciano a 
contare con una rapidita incredibile. Ob- 
bietivo del gioco i di preinere il pulsante 
"STOP" il piii presto possibile. Alia pres- 
sione di "STOP" parte il vostro missile 
antimissile. Se la reazione e sufficiente- 
mente rapida i morti saranno qualche mi- 
lioni, ma se sarete troppo lenli il mondo 
verra distrutto. II numero delle vittime sa- 
ra indicate dal dispay a LED. L'uscita di 
1C4 dard "centinaia di migliaia" mentre 
quella di ICS terra conlo dei "milionc". 
Se la vostra reazione sara troppo pigra, si 

acccndera il LED "PITY" (PECCATO!)e 
la responsabilita della distruzione del 
mondo ricadra totalmente sulle vostre 
spalle, Se la vostra reazione sard troppo 
precipitosa, si accendera il LED "TOO 
EARLY" (TROPPO PRESTO). Anche 
questo e un caso sfortunato, in quanto 
disponete di un unico missile di potenza 
sufficiente da difendervi dalPattacco. Buo- 
na fortuna! 

A'. Siol 
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Generator© di armoniche 

controllato in tension© 
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Un generatore di armoniche controllato in 
lensione e un dispositive molto pratico da 
applicare ai sintetizzatori musicali, che si 
puo considerare un altro modo di produr- 
re suoni sintetizzati. II circuito che presen- 
tiamo e stato progeltato per essere usato 
insieme al sintetizzatore musicale For- 
mant di Elektor (che presto pubblichere- 
tno), ma I'idea pub essere usata in molte 
altre applicazioni, come la generazione di 
armoniche per una chitarra, eccetera. 
II circuito utilizza un miscelatore a tre in- 
gressi con sensibilita nominate di 2 Wp. 
Quando il livello del segnale d'ingresso e 
giusto, il segnale di uscita da IC1 viene 
clippato da Rn e DI. 
II livello di taglio dei picchi puo essere 
controllato da una tensione applicata al- 
I'ingresso di modulazione ECV e derivata, 
per esempio, da un oscillatore a bassa fre- 
quenza (LEO), i segnali clippati e non clip- 
pati vengono quindi sottratti tra di lore 
dalPamplificaiore differenziale IC3. II ri- 
sultato dipende dal livello del segnale non 

(2> 

& 

,n> 

tagliato, livello che viene predisposto me 
diante P2. La figura 2 mostra degli esemp 
del segnale di uscita risultante, con la pre 
senza di alti (2a) o di bassi (2b) livelli d 
onda triangolari d'ingresso non tagliata. 
Le forme d'onda nei vari punti del circuit, 
sono moslrate in figura 3. Dall'allo al bas 
so, avremo: 
A : segnale d'ingresso 
B : segnale tagliato 
C : segnale d'ingresso attenuato 
D : segnale differenza (B-C) = segnal 

d'uscita 
Se i livelli di soglia del segnale triangolar 
sono simmetrici. il generatore di armoni 
che avra anche un effello di duplicazion 
di frequenza. Un'onda quadra d'ingressi 
modulata a durata d'impulso potra esser 
modulata in ampiezza controllando i livel 
li di taglio dei picchi con un adatto segnal 
ECV. Se usato con una chitarra, il disposi 
tivo produrr^ un effetlo analogo al pha 
sing. 

M. Berluci 
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Interruttore a bussata 

Ed ora fmalmente qualcosa di diverse  
Nel corso degli anni sono apparsi sulle 
pagine di questa Rivista tutti i lipi di inter- 
ruttori cablati e "magici": interruttori a 
sensore, interruttori a battimani. interrut- 
tori sensibili alia temperatura e cosi via. 
Mai perb ne 6 apparso uno come questo; 
commuta quando bussate! (Non incomo- 
datevi a scrivere che voi avete gih parecchi 
interruttori meccanici che richiedono di 
tanlo in tanto un buon colpo per funziona- 
re; noi abbiamo lo stesso problema). Per 
queslo non occorre un vero e proprio col- 
po, basta un leggero buffetto. II sensore ad 
urto e una comune bobina di reattanza, 
oppure una piastra sulla quale sia montata 
la suddetta bobina. Non respingete questa 
idea prima di averci pensatosu. noi possia- 

mo suggerirvi un qualsiasi numero di ap- 
plicazioni possibili. Per esempio: dato che 
la moderna musica pop sla diventando 
ogni giorno piii eleltronica. questo com- 
mutatore si pub dimostrare ideale per un 
sintetizzatore di strumenti a percussione 
elettronico. Potrete farlo funzionare con 
una bacchetla da tamburo! 
Ed ora, come fa a funzionare? II nucleo di 
una bobina di reattanza e formatoda ma- 
teriale ferromagnetico. Questo tipo di ma- 
teriale conticne un gran numero di piccole 
zone nelle quali i dipoli magnetici sono 
nella stessa direzione (le cosiddette zonedi 
Weiss). L'energia richiesta per riorientare 
queste zone ^ veramente piccola: un legge- 
ro buffetto conseguira lo scopo, Tulto 
queslo. a sua volta, provoca I'induzione di 

una piccola tensione nella bobina; con una 
cerla amplificazione ed una messa in for- 
ma degli impulsi, si avrd un buon segnale 
di controllo per un commutatore elettroni- 
co. 
Per illustrare il principio abbiamo messo 
insieme un circuito di prova. Lo schema a 
blocchi si vede in figura 1. II sensore e una 
bobina di reattanza di 68 mH e fa pane di 
un circuito oseillante sinlonizzato ad una 
frequenza piuttosto bassa (cVca 3 kHz), Si 
potrebbe anche usare una frequenza mag- 
giore ma i 3 kHz hanno il vantaggio che 
I'amplificatore successive (A) pub essere 
di un tipo semplicissimo a bassa frequen- 
za, II segnale amplificato viene squadrato 
in un trigger di Schmill e quindi usato per 
far partire un multivibratore monoslabile 
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(MMVI). L'uscita di quest'ultimo pilota 
un secondo monoslabile (MMV2) e due 
Hip-flop collegati in scrie. Tutlo quesio 
spreco di componenti all'uscila, migliora 
grandemenie it numero di effetti che si 
possono ottenere quando si vogliano di- 
mosirare le propriety del circuilo, equesto 
e in sintesi 1'obbiellivo dell'esercizio. Suc- 
cede che FFI bascula ogni volla che il 
sensore viene percosso: FF2 invece bascu- 
la un colpo si e un colpo no; MMV2 forni- 
sce un impulse di uscita allargando dopo 
ogni percussione, e viene anche usato per 
reseltare FFI. 
II circuito effettivo si vede in figura 2. II 
circuito del sensore vero e proprio e molto 
semplice; lutla la cianfrusaglia che sta a 
destra della linea iralieggiata e il circuito 
di "dimostrazione". Come delto in prece- 

denza, la bobina del sensore e una reattan- 
za da 68 mH (LI). La sua uscita viene 
amplificata da Tl. T2 ed ICl. 1C2 e il 
trigger di Schmitt; P1 J il conlrollo di sensi- 
bilita. I due multivibratori sono contenuti 
in IC3 ed i due flip-flop corrispondono ad 
1C4. II tempo di impulse di MMV2 puo 
essere regolato mediante P2. I nip-Hop ed 
MMV2 conlrollano ciascuno uno stadio 
buffer che a sua volla conlrolla un rele ed 
un LED. Questo e il motivo per cui I'ab- 
biamo chiamato "visualizzatore audio- 
visivo" volendo solo confondervi con un 
parolone, Ritenendo naturalmente che voi 
usiate dei rele che si agganciano con un 
"clic" forte e chiaro. Idealc per scopi di- 
mostrativi; chiedetelo a qualcuno che ab- 
bia eseguilo delle prove AB su altoparlan- 
ti. 

Ancora qualche osservazione pratiea. II 
valore effettivo dell'induttanza della bobi- 
na non e realmente critico. E pero una 
buona idea non usare uno di quei tipi alla- 
mente sofisticati nei quali il nucleo e mon- 
tato dentro materiale antivibrante (in pa- 
role povere, gommapiuma). In questacon- 
dizione non si avrebbe di certo un aumento 
delta sensibility Non vogliamo certamente 
avere dei rimorsi sulla coscienza. 
Si deve inoltre notare che il commutaloree 
sensibile anche agli intensi campi magneti- 
ci: trasformatori di potenza, molori elellri- 
ci, eccetera. A pane questo, I'interruttore 
ha un mucchio di vantaggi: e affidabile, 
sensibile e "diverso". Tutto quello che la 
Redazione voleva era di farvi prendere in 
considerazione Pidea, ma i buffetti non 
vogliamo prenderceli noi. 

71 Filtro CW selettivo 
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Quando si progetla un filtro CW (CW = 
Carrier Wave = onda ponante, in altre 
parole la lelegrafia Morse non modulata) 
occorre soddisfare certi requisili. La curva 
di risposta deve essere sufllcientemente 
strelta da ridurre al minimo il QRM ma 
deve essere larga abbaslanza da compen- 
sare la deriva del ricevitore. La sua fase 
deve anche essere lineare entro la larghez- 
za di banda. 1 filtri gia coslruiti che si 
trovano sul mercato hanno di solito una 
larghezza di banda dell'ordine di 500 Hz 
(tra i punti a 6 dB) ed hanno un'attenua- 
zione di circa 60 dB a circa L.2 kHz. 
In molte situazioni i segnali CW risultano 
insufficientemente filtrati e quindi nel rice- 
vitore possono avvenire delle oscillazioni 
transitorie. Un Hltro che abbia un Q molto 
elevato permette il massimo della selettivi- 
ta ma e. naturalmente, totalmente inadat- 
10 per questa applicazione. II filtro deve 
essere anche facilmente riproducibile, se 
possibile senza bisogno di taratura, ed il 
costo deve essere mantenuto ad un livello 
minimo, 
11 circuilo che pubblichiamo soddisfa tutti 

questi requisili ed ha una frequenza cen- 
trale relativamente bassa, riducendo in tal 
modo qualsiasi effetto dovuto alle tolle- 
ranze dei componenti, alle alte frequenze. 
Si e deciso di incorporare nel progetlo dei 
filtri LC in quanlo il loro funzionamentoe 
migliore rispetto ai circuit! RC. Le bobine 
usate non devono essere di qualita specia- 
le: bastera praticamente qualsiasi impe- 
denza da 100 mH. 
Ci possono essere delle differenze conside- 
revoli nell'ampiezza del segnale nei nor- 
mali filtri riceventi in quanto essi sono piii 

80548 

"larghi" di quelli di una stazione CW ed il 
conlrollo automatico di guadagno (AGC) 
polrebbe causare il "pompaggio" del fil- 
tro. Per questo motivo si e inserito un cir- 
cuito di limitazione (DI e D2) all'ingresso 
del filtro. ed all'uscita dello slesso si e pre- 
disposto un altro limitatore di tipo logarit- 
mico (D3 e D4). Si deve ancora eliminare il 
segnale immagine audio e questo e possibi- 
le soltanto dopo che il segnale a media 
frequenza ha subito uno speciale tralta- 
mento. 
Questo circuito e praticamente indispensa- 
bile quando si vuole visualizzare dei segna- 
li CW con I'aiuto di un microprocessore e 
di un televisore. In questo caso occorre 
aggiungere al filtro soltanto un semplice 
circuito di interfaccia. 
La fotografia mostra chiaramente le carat- 
teristiche di frequenza del circuito del fil- 
tro. La scala orizzonlale e di 200 Hz per 
divisione e per entrambe le curve. La fre- 
quenza centrale del filtro e di circa 600 Hz. 
La curva stretta ha una scala verticale di I 
dB per divisione, mentre la curva piu larga 
ha una scala di 10 dB per divisione. 
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Uno dei circuit! integrati piu conosciuli al 
giorno d'oggi e il 2102, una memoria ad 
accesso causale (RAM) da 1 k. Nonostante 
la sua popolarila, non si conosce pratica- 
menie un semplice apparecchio di prova 
per questo tipo di inlegrato. II circuito qui 
descritto assolve a questo compito con dif- 
ficolta ed a buon prezzo. 
II funzionamento i piuttosto semplice, co- 
me si vede nel diagramma di flusso di figu- 
ra 1. Per prima cosa si scrive uno 0 in tutte 
le locazioni di memoria, dopo di che si 
commuta I'integrato in "lettura" per con- 
trollare se effettivamente esiste uno 0 a 
tutti gli indirizzi, Se da qualche parte si 
trova un livello logico "1", si accende un 
LED rosso per indicare che I'integrato & 
difettoso. Supponendo di non avertrovato 
difetti, il passo successivo e di scrivere un 
"1" in tutte le locazioni di memoria. Si 
esplora ancora una volla la memoria, per 
vedere ora se a tutti gli indirizzi c'e un 
livello "1"; uno "0" in una qualsiasi posi- 
zione di memoria provochera I'accensione 
del LED rosso. 
In questo circuito sono usati 7 integrati 
(senza conlare il 2102) come si vede in 
figura 2. A partire dalla destra in basso 
avremo un invertitore a trigger di Schmitt 
(N12) che viene usato come semplice oscil- 

latore. Questo pilota tre conlalori BCD 
(IC5....1C7) collegati tra loro in cascata. In 
questo modo si produce un'uscita binaria 
a 12 bit, dei quali i primi 10 sono usati per 
indirizzare le 1024 locazioni di memoria 
del 2102. Gli ultimi due bit ("piu significa- 
tivi") sono applicati agli ingressi A e B di 
un 74155. Questo integrato contiene due 
"decodificatori da 2 a 4" (uno solo dei 
quali e usato): ciascuna delle quattro com- 
binazioni possibili dei dati di ingresso ai 
piedini 3 e 13 fa andare a livello "basso" 
una delle uscite (piedini 9... 12). Queste 
uscite sono usatc per controllare il 2102 e 
la logica di prova. 
Supponendo che all'inizio tutte e 12 le 
uscite dalla catena di contatori siano a 
livello basso, anche i piedini 3 e 13 di IC4 
saranno a livello basso. Questo provoca la 
commulazione a livello "0" del piedino 9 
di IC4 e quindi anche I'ingresso dei dati del 
2102 sara basso e I'integrato sara commu- 
tato in "lettura" (Iramile NI ed N9). Du- 
rante i primi 1024 passi di conteggio, sa- 
ranno quindi mandate a "0" tutte le loca- 
zioni di memoria della RAM. Al successi- 
vo passo di conteggio il piedino 13 di IC4 
sara mandate a livello alto e di conseguen- 
za il piedino 10 passera a livello basso. II 
2102 e commutalo in "lettura", e la sua 

uscita (piedino 12) deve restare a zero per 
ulteriori 1024 passi di conteggio, Se questo 
si verifica, tutto bene: le uscite di N2ed N3 
rimangono enlrambe ad " 1" e si accendera 
il LED verde. Se pero al piedino 12 del 
2102 appare un "1", esso provochera la 
commulazione di N3, N4 ed N11 settando 
il flip-flop (N5/N6) ed accendendo il LED 
rosso. 
Durante il terzo periodo di conteggio, il 
piedino 11 di IC4 sara a livello basso: que- 
sto causa la memorizzazione di "livelli 1" 
in tutte le locazioni di memoria. Per finire 
I'integrato viene nuovamente commutato 
in "lettura" e si verifica I'uscita (tramite 
NI0 ed N2) per assicurarsi che questa ri- 
manga al livello " I" per tutla la durata del 
conteggio. 
Dopo la quarta sequenza di conteggio ri- 
comincia il ciclo complelo a partire dalla 
cancellazione. Tutta la sequenza di prova 
richiede un tempo brevissimo (millisecon- 
dil). Di conseguenza la prova deH'inlegra- 
to si riduce all'operazione di infilarlo nello 
zoccolo, dare corrente, azionare il pulsan- 
te di reset (SI). Se si accende il LED verde e 
resta acceso dopo I'abbandono di SI, il 
2102 & buono. 

T. Obermair 
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Filtro passabasso 
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Molli progeltisti di ricevitori per comuni- 
cazioni ritengono che "qualsiasi cosa stia 
al di sopra dei 3 kHz puo essere lagliata" e 
lalvolta nei ricevitori si trova una serie di 
tre filtri RC uno dietro all'aliro. E chiaro 
che una caratteristica in frequenza che ca- 
de di 12 dB o piu, a frequenze Ira 2,5 e 3 
kHz, 6 ben lontana dall'essere ideale. II 
vero obbiettivo di questo esercizio e di 
eliminare i rumori a larga banda senza 
peggiorare le caratteristiche in frequenza 
enlro la banda richiesta. In altre parole e 
meglio restare ad I dB con un taglio piii 
netto possibile dopo 2.5 o 3 kHz. 
La configurazione qui descritla soddisfa a 
questa funzione con una sola sezione. II 
circuito e composto solo da un integrato e 
da pochi altri componenli. Per quanto 
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AM, F.I. 
C2 = 6n8 
C3,C4 = 10 n 
Rl. = 10 k 
C5 = 33 n 

Carallerlstlche 
flllro - 6 dB: 6 kHz 

-54 dB: 9 kHz 
ripple: 1 dB 

]-■ 

sembri disaccoppiato da C5, questo in ve- 
rita non e il caso in quanto il circuito di 
ingresso fa parle di una Stella formata da 
C3, C4 e C5 ( principio del bootstrap). La 

TOKO fabbrica delle bobine con un nu- 
cleo regolabile, e con queste si puo sinto- 
nizzare la frequenza di arresto di banda 
nella posizione che si vuole. 

Secondi a buon mercato 
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Quelli Ira voi che leggono la pubblicitti 
sapranno che attualmente i quarzi minia- 
tura per orologi stanno scendendo di prez- 
zo. Questi cristalli sono quasi sempretara- 
ti a 32.768 kHz per la semplice ragione che 
e facile ricavarne da essi il segnale ad 1 Hz 
essendo la loro frequenza una semplice 
potenza di 2 ( 2'5). 
Aggiungendo a questa notizia il fatto che 
I'integrato tipo 4060 contiene uno stadio 
divisore a 14 bit ed un oscillatore, potrete 

facilmente sommare due piu due  II 
cristallo per orologio e adattissimo come 
elemenlo stabilizzatore di frequenza per 
I'oscillatore. Usando il massimo rapporto 
dello stadio divisore ( 2 4 ) il risultato e 
un'uscita da 2 Hz. In breve, per potersiste- 
mare questo circuito in tulti quei circuiti 
che richiedono intervalli di temporizzazio- 
ne di 1 secondo, basta aggiungere un solo 
flip flop; tanto per fare un esempio, la meta 
di un 4013. L'uscita da questo flip flop sar^ 

un segnale ad I Hz, che oscilla tra OV e la 
tensione di alimentazione positiva. 
Ora tutto potrebbe andare a meraviglia, se 
non fosse per tolleranza dei componenti. 1 
cristalli di quarzo richiedono un aggiusta- 
mento, che si deve fare con C2. Per avere 
una precisione assoluta occorre usare un 
frequenzimetro. Collegando quest'ultimo 
al piedino 9 di IC I si deve avere una lettura 
di 32.768 kHz. 
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75 Tastiera esadecimale 

1 IC4 
1 zu a 74LS175 11A I A KBM AT 8 bit 

Cl ICS MM74C923D, 74LS17B 
1C1 ff FULL Tastiera 

ssadecimale 

ST HUB t 
u 

n 
icy '00» ft I- 74LS107 

a MS ICS 
to AH 

■ 3/4 4011 

(u) J J (i) 
IC2 ICS 1C3 IC4 
(p (j) (p («) 

STROBE 

II circuito t formato da un codificatore che 
esplora ciascun tasto della tastiera indi- 
pendenlememe dagli altri, convertendo i 
dali in un numero binario da 4 bit. La 
("requenza di scansione i determinata da 
un oscillalore interno e da un unico con- 
densalore esterno. II rimbalzo dei contatti 
viene eliminalo da un ritardatore di 22 ms. 
Premendo uno dei tasti. I'uscita DA di 1C1 
va a livello alto dopo il suddetto ritardo 
(DA = Data Available = dali disponibili). 
L'uscita AND va di nuovo a livello basso 
quando il tasto i rilascialo. L'uscita DA 
temporizza IC2 (tramite N2) provocando 

il trasferimento all'uscita del dato che si 
trova agli ingressi di ICS. Non appena ven- 
ga premulo un secondo tasto, 1C2 riceve 
nuovamcnte un impulse di clock, le sue 
uscite cambiano stato ed ora IC4 riceve il 
dato del tasto premuto. Allo stesso istante 
si accende il LED "FULL". L'informazio- 
ne proveniente dalla tastiera appare alle 
uscite di ICI 150 ms dopo I'impulso DA. 
Percid si ritarda I'impulso di clock per IC2. 
II ritardo si ottiene utilizzando la capacity 
d'ingresso della porta NAND N2, ed una 
resistenza Rl. 
Quando si accende il LED "FULL" si pre- 

me il pulsante SI. 
L'uscita D4 di ICI andra quindi a livello 
alto generando un impulse STROBE all'u- 
scita di N1. Questo serve anche da segnale 
di reset per IC2. L'impulso di clock ritar- 
dato non ha quindi effetto. Non appena 
viene rilasciato SI, IC2 viene cancellato e 
resta in attesa del prossimo impulso di 
clock. 1 segnali di campionalura (strobe) 
positivi e negativi, sono disponibili per va- 
rie applicazioni di controllo. 

F. Burmester 
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Gli alimenlatori a commutazione (swit- 
ching) hanno parecchi vantaggi nei con- 
fronti dei lipi convenzionali. Un minorsvi- 
luppo di calore ed un maggior rendimento 
ne riducono le dimensioni fisiche a parita 
di polenza, e su questo si pone I'accento 
nell'arlicolo che segue. 
L'alimentatore a commutazione da 5 V qui 
descritlo puo erogare 1 A al massimo. Si fa 
uso del modulatore di durata di impulso 
LM 3524 della Naional Semiconductors. 
Questo dispositive oscilla a 20 kHz, appe- 
na al di sopra del limite di udibilila e con- 
trolla I'alimentazione a 5 V variando la 
durata della commutazione in conduzione 
del transistor regolatore in serie T2. Per 
questo transistors! deve usare un lipo piut- 
tosto veloce, ma poiche la velocity fa 
aumentare il prezzo, non si e dato troppo 
peso a questa caratteristica nel nostro pro- 
getlo. La stessa cosa e vera anche per il 
diodo DI. La corrente che passaattraver- 

Piccolo alimentatore 

a commutazione per pP 

Elenco del componenll 

Resislenze: 
Rl . . . R3,R10 = 4k7 
R4 = 6k8 
R5= 33 k 
R6 = 0.15 S2 
R7.R8 = 470 n 
R9 =100n 

Condensatori: 
C1.C2 = 2200»i/25 V 
C3,C11 ,C12 = 10 M/25 V 
C4,C7 = lOOn 
C5,C6 = 10 n 
C8 = 470 M/25 V 
C9,C10 = 330 n 

Semicondullori: 
DI = diodo veloce 

da 2A (tempo di distacco $ 300 ns) 
T1=BC161 
T2= BD 132 
ICI = 3524 
IC2 = 78L12 
IC3 = 79L05 
B = raddrizzatore a ponle B40C2200 

Varie: 
Trl = Irastormatore di rete 

2x 15 V/0.4 A 
LI = 500 pH (vedi testo) 
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so T2 e D1 durante il funzionamento nor- 
male non supera mai i 2 A. La bobina LI 
puo essere facilmente avvolta su di un nu- 
cleo a campana con traferro adatto alia 
banda di frequenza applicata (20 kHz). E 
stato usato un tipo N22 della Siemens lun- 
go II mm e dal diametro di 18 mm. il 
numero di spire puo essere caicolato con la 
seguente formula; 

n = 
L 

al 

Se A i ha un valore di 250, occorrono 45 
spire usando un filo di diamelro tale da 
riempire completamente il nucleo. 
Per esempio. 

„-V 
500 x KT61 

250x lO"9 

Lo stabilizzatore a 5 V e protetto contro i 
cortocircuiti con Paiuio di una resistenza 
R6 da 0,I5£2. Questo valore puo essere 
ottenuto, se necessario, usando due resi- 
stenze da 0,330 collegate in parallelo. Nel 
caso che avvenga un cortocircuilo, T2 si 
riscaldera piii del normale ed e quindi ne- 
cessario munire questo transistor di un dis- 
sipatore lermico (per quanto questo di 
norma non sia indispensabile). 
Gli stabilizzatori a + 12 V ed a -5 V sono 
del tipo convenzionale e sono destinati al- 
I'alimentazione ausiliaria delle ben note 
EPROM 2708. 
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Generatore a durata d'impulso 

variabile 

Questo semplice circuitino troverS molte 
applicazioni in quei casi dove la durata 
deH'impulso e critica. 
L'ainplificatore operazionale Al Scollega- 
to come generatore di onde quadre con 
una frequenza regolabile medianle P2. 
Supponiamo che Tuscila deH'amplificato- 
re operazionale vada a livello alto appena 
il sislema vifine acceso; parte di questa ten- 
sione di uscita viene applicata all'ingresso 
non invertente tramile il partitore di ten- 
sione R4. P2. R3. Fintanlo che C1 non e 
ancora sufficientemente carico. la tensione 
all'ingresso invertente sara minore di quel- 
la che c'e all'ingresso non invertente e I'u- 
scita resteri a livello alto. Nel momento in 
cui il condensatore e carico ad un livello 
tale che la tensione all'ingresso invertente 
diventi maggiore di quella all'ingresso non 
invertente, I'uscila commutera a livello 
basso. 
Quindi il condensatore C1 comincia a sca- 
ricarsi fino a che la tensione all'ingresso 
invertente diventa minore di quella presen- 
te aH'altro ingresso, ed in questo momento 
I'uscila dell'operazionale commuter^ nuo- 

t5V 
-ED-H 

-EEJ-M 

r 

01,D? , IN4148 At -0*3140/18 356/14 357 

vamente al livello alto. 
II rapporto impulso-pausa pud essere va- 
riato con il potenziometro PI sensa variare 
la frequenza. Si ottiene questo risultato 
rendendo il tempo di carica diverse (mag- 
giore o minore) del tempo di scarica. II 
condensatore CI viene caricato atlravcrso 

-15V 80579 

una parte di PI. il diodo D2 e la resistenza 
R2 mentre viene scaricato tramite la resi- 
stenza Rl, il diodo DI e I'altra sezione di 
PI, La somma di quesle due costanti di 
tempo resla la slessa (e cosi la frequenza) 
quando si usa PI per variare il rapporto 
impulso-pausa. 
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II postino e gia passato oggi ed in questo 
caso c'e della posta per noi? Questa do- 
manda se la fanno ogni giorno milioni di 
persone. Di solito si ha una risposta andan- 
do alia cassetta delle leltere per dare un'oc- 
chiata. Tanta piii strada dovrete fare e tan- 
to piu vuota sar^ la cassetta delle leltere, 
tanto maggiore sara il vostro disappunto. 
L'indicatore di posta ci mostra, visualizza- 
10 su quattro display a sette segmenti, se e 
11 caso o meno di andare a vedere. All'ini- 
zio, il flip-flop formato da Nl ed N2 e 
resettato ed il.transistor T2 conduce facen- 
do apparire sul display la parola "NONE" 
(Niente). Quando una lettera che cade nel- 
la cassetta inlerrompe il raggio di luce di- 
retto alia LDR, T3 passera brevemente in 
conduzione e fara basculare il flip-flop. 
Come risultato T2 andra in interdizione e 
T1 in conduzione. II display moslrerii 
quindi la parola "POST" (posta). 
II circuito restera in questo stato fino a 
quando non si premera il pulsanle di reset 
SI e solo allora tornera al suo stato inizia- 
le. Per ottenere un funzionamento affida- 
bile si consiglia di montare la lampadina e 
I'LDR il piu vicino possibile alia fessura di 
introduzione della cassetta delle lettere. 
Per soddisfare alle richieste dei membri piu 
frenetici della Redazione stiamo ora pro- 
gettando un "rivelatore di failure" che re- 
spingera automaticamente la posta indesi- 
derata. 

Indicatore di posta 

5V(+> 

5V 

R3ICI 14 

DPI DP2 DP 3 DW 

,4.1 1 

K6IC RSlQ 
Bit 

i-11 

TUN 
N2 LDR .'.v. TUP 

© (41.71 

TUP 

N1,N2 = 1/2 7400 
^lo DPI . .DP4 = 5082 7760 hp 

(Catodo comune) 5V 

W. Korell 
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Semplice alimentatore simmetrico 

Di solito, per costruire un alimentatore 
simmetrico si usano un trasformatore a 
presa centrale cd un raddrizzatore a ponte. 
Questa sembra una soluzione cosi naturale 
che si dimentica I'esistenza di una soluzio- 
ne piii semplice. Lo schema qui accanto 
mostra la versione semplificata. Uno svan- 
taggio e costituito dal raddrizzamento a 
semionda, percui necessita un condcnsalo- 
re di livellamento di maggior capacity per 
togliere il ronzio a frequenza di rete. 
Con i valori dello schema Talimentatore 
puo erogare un massimo di 10 mA con 
un'ondulazione residua di circa 0,2 Vp-p. 

1N4001 
16 V 
max. 10 mA 

5" 

12 V 
50 mA 

1000P 
25V 

I 1000P 
D2 25V 
H1 Q» 

1N4001 -16 V 
max. 10 mA 

Usandq la formula che segue si possono 
calcolare i valori dei componenti peraltre 
correnti ed altri valori della tensione di 
ondulazione residua: 

Unpplc = 20 1 

dove Unppic e misurata in Volt (picco- 
picco), la corrente prelevala I in mA e C in 
pF. 

SO Convertitore RMS - c.c. 
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Speclllche 

AD 536J AD 536K 
misura di precisione i 5 mV 4 0,5% t 2 mV • 0.29 

I soli componenti che occorrono per que- 
sto circuito, che misurera con precisione il 
valore rms (efficace) di una data tensione, 
sono un circuito integratoeduncondensa- 
tore. Con questo sistema si puodolare con 
molta semplicila uno strumento in conti- 
nua, di porlale in allernala. La figura I 
mostra il circuito e, per quanto riguarda la 
coslruzione, non c'e nulla da aggiungere. 
L'integrato (AD 536) e speciflcamente 
progettato per effetluare il calcolo comple- 
to della radice del valore quadratico medio 
(rms) di un segnale periodico aU'ingresso. 
Da una parte il condensatoreCAvdetermi- 
na la precisione di misura alle frequenze 
inferior! , e dall'altra parte determina an- 
che il tempo di assestamento di cui ha 
bisogno il circuito per raggiungere la preci- 
sione indicata. 
La figura 2 da un'idea dei criteri di scelta 
del valore di Cav. 
Se, per esempio, il valore di Cav e di 4 pF, 
ne consegue che I'errore a 10 Hz e dello 
0,1%, mentre quello a 3 Hz e dell'1%. 
II tempo di assestamento pu6 essere letto 
sull'asse verticale destro della figura 2. Per 
il valore di 4 pF esso sara di 0,4 secondi. La 
scelta del condensatore dipende quindi dai 

(con Ujn = 7 Veffl 
Gamma oi irequenza 
— 0 dB larghezza di banda 
— ± 3 dB larghezza di banda 
Tensione di ingresso Uin 

Tensione di uscita 
— i 15 V alimenlazione 
— i 5 V alimenlazione 
tensione di alimenlazione 
Impedenza d'ingresso 

requisiti da ottenere: un tempo di assesta- 
mento breve, un piccolo errore di misura a 
bassa frequenza, oppure un compromesso 
tra i due. 
La figura 3 mostra la tensione minima 
d'ingresso come funzione della frequenza 
ai vari errori di misura. Tanto maggiore 
sara il valore rms della tensione d'ingresso, 
tanto minore sart I'errore. 
11 circuito non e adatto soltanto per misu- 
rare segnali in alternata, ma puo anche 

20 kHz 
100 kHz 

50 Vp.p 

10 V 
2 V 

"t 3 ... i 18V 
16,7 kSl 

determinare il valore rms di un segnale in 
c.c. con una cmponente alternata. Se si 
devono misurare solo segnali in c.a., si 
deve collegare un condensatore in serie 
aU'ingresso (ora il circuito sta diventando 
veramenle complicato....). E anche consi- 
gliabile disaccoppiare i fili di alimenlazio- 
ne, il piu vicino possibile all'integfato, con 
condensatori caramici da 100 nF (atten- 
zione a questo particolare!) 
fnola operativa della Analog Devices) 
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81 Luci che corrono 

II circuito per luci correnti qui descritto 
non e il primo (e nemmeno rultimo), ad 
essere pubblicato da Elektor, ma nondi- 
nieno e uno dei piii inieressanli. II circuito 
ha non meno di otto canali, ognuno dei 
quali puo essere programmalo indipen- 
dentemente dagli altri. La massima polen- 
za di uscita per canale e determinala dalle 
specifiche del triac usato. Le lampade ven- 
gono accese quando 1'onda della lensione 
alternata di rete passa per lo zero, per cui 
non si sviluppano segnali di inlerfercnza e 
non occorrono quindi filtri antidisturbo. 
La figura 1 mostra lo schema a blocchi 
deli'apparecchio. Si puo predisporre un 
qualsiasi codice ad 8 bit agli ingressidi due 
registri a scorrimento. L'impostazione del 
codice avviene medianle gli interruttori 
SI....S8. Quando unodi questi interruttori 
sar^ chiuso, si accendera il corrispondente 
LED che, insieme agli altri, dara un'idea 
visiva dello stato degli otto bit del codice. 
Questo dato predisposto vicne quindi in- 
trodotto nei registri a scorrimento median- 
te S9.1 registrisono del tipo bidirezionale e 
la direzione del trasferimento (verso de- 
stra, verso sinistra, oppure dato statico) 
viene determinala dalla posizione di S10.11 
dato e spostato di un passo ogni volta che i 
registri ricevono un impulso di clock. II 
generatore di clock e piutlosto versatile, in 
quanto si pu6 variare non soltanto la fre- 
quenza di oscillazione, ma si possono an- 
che oltenere "gruppi" di impulsi. Questo 
risullato viene ottenuto altivando e disatti- 

rrrr PPPP 4 4 4 4 f i s9 4 4 4 4 
S1\ S2\ S3\ S4\ /S10 \S5 V6 V7 V8 

0 0 0 0 /0" r r r r 

Clock 

v v r r 
4 bit 

shiftregister 
4 bit 

shiftregister 

I? 

n ru 

nji rm 

Latch Latch 

1,1A 

▼ -T ▼ ^ 
T T 

<2) 0 o o 

vando un oscillatore mediante un secondo 
oscillatore con frequenza piu bassa. II ri- 
sullato di tutto questo ^ che i dali appaio- 
no scorrere a casaccio. 
Le uscite dei registri a scorrimento sono 
collegale a dei circuiti di blocco (latch), che 
funzionano esclusivamente al momento 
del passaggio dell'onda per lo zero. Nel 
circuito e compreso anche un rivelatore di 
passaggio per lo zero, per controllare gli 
ingressi di attivazione dei latch. L'uscita di 

ciascun canale dispone di un segnalatore a 
LED. 
Lo schema complete si vede in figura 2. Gli 
impulsi di clock sono forniti daH'oscillato- 
re basato su N2. La posizione di SI 1 deler- 
mina se I'oscillatore N2 debba funzionare 
in continuity (posizione I) oppure debbe 
essere controllato daH'oscillatore a bassa 
frequenza Nl. Le frequenze dei due oscil- 
latori possono essere aggiustate rispettiva- 
mente con P2 e PI. 

s v 

°S 

rs 1 

•"O •'j v" ici 
"" 74LS194 Co ^ 
Co O Ol 
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N1,N2 - IC5 - 74LS13 
N3 ... N6 = IC6 « 4093 



elektor lugllo/agoslo 1981 — 7-75 

Quattro pone NAND (N3,...N6) sono usa- 
le per il rivelalore di passaggio per lo zero. 
In quesla pane del circuilo si usa un intc- 
grato CMOS, dato che la lensione d"in- 
gresso sara quasi cerlamente al di fuori dei 
limili TTL, e gli ingressi di questi inlegraii 
sono iniernamcnicprotetti da diodi limita- 
tori. I condensatoriC3eC4assicuranoche 
venga prodotto all'uscita di N5 un impulso 
di 25 ps ogni volta che il segnale d'ingresso 
passa per lo zero. Questo impulso e usato 
per conirollare gli ingressi di attivazione 
dei Latch (IC3ed 1C4). tramite N6eTI 1.1 
dati provenienti dalle uscite dei registri a 
scorrimento (IC1 ed 1C2) saranno quindi 
trasferiti, passando prima attraverso i 
latch, alle basi dei transistori T1.,..T8. 
Quando una delle uscite del latch 6 a livello 

alto, il corrispondenle transistor e in con- 
duzione, il LED si accende ed il Triac pas- 
sa in conduzione. Come gia rilevalo in 
precedenza, la potenza della lampada (o 
delle lampade) collegata a ciascun canale, 
dipende dal Triac che si usa. Per il lipo 
indicato sullo schema si potrannocommu- 
tare al massimo 8 A. ma e sempre consi- 
gliabile lavorare entro larghi margini di 
sicurezza. Pero. una potenza di circa 1000 
W per canalc non dovrebbe costituire un 
problema, basta montarc i Triac su ade- 
guali dissipatori termici. 
Si deve naturalmenle usare una grande at- 
tenzione coslruendo ed usando il circuito, 
in quanto i direltamenle collegato alia re- 
te!. Quindi ogni canale dev'essere provvi- 
sto di un morsetto di terra all'uscita, e 

I'intcro complesso deve essere inserito in 
un robusto contenilore di plastica. 
II funzionamento e oltremodo semplice. 
La figura desiderata viene selezionala me- 
diante gli interruttori SL...S8. Con S10 
nella posizione intermedia (display fermo) 
si possono introdurre i dati nel registro a 
scorrimento, premendo S9. Si puo quindi 
cambiare la posizione di SIO per oltenere 
una figura mobile (verso destra o verso 
sinistra, come si vuole). Quando SI I e 
chiuso, le lampade sembrano "saltare" an- 
zich6 muoversi con continuity. Con i po- 
tenziometri PI e P2 si varia la velocita di 
scorrimento della figura risultante. 

Rivelatore di caduta di tensione 

Questo circuito produce un impulso di 
uscita ogni volta che la tensione d'ingresso 
si abbassa al di sotto dei 0.6 V. II funziona- 
mento di questo circuito e semplicissimo. 
Fino a quando la lensione d'ingresso resta 
costante od aumenta, le tension! ai punli A 
e B saranno uguali alia tensione d'ingresso 
diminuita di 0,6 V (a causa della caduta su 
DI e D2). In quesla condizione il transi- 
stor TI sara interdetto. Se la tensione d'in- 
gresso diminuisce, anche la tensione al 
punto B calera della stessa quantita. Per6 
la tensione al punto A restera immutata 
perche Cl sara carico. Quando ladifferen- 

<JOV 

:hjs □us 

<1!) 

Rir-i R? 
DbOn I * 

za di tensione tra i punti A e B diventa 
maggiore di 0,6 V (in altre parole, quando 
la tensione d'ingresso sara caduta a 0,6 V), 
Tl passera in conduzione facendo scarica- 
re Cl attraverso Rl, e generando un im- 
pulso all'uscita. 

83 Interfaccia RS 232 

E molto semplice collegare dei dispositivi 
perifcrici ai calcolatori, basta che i livelli di 
segnale siano compatibili. 
Quando non si verifica sempre, e spesso e 
necessaria una qualche forma di interfac- 
cia per convertire il segnale da un livello 
all'altro. Per rendere i segnali di uscita di 
molti apparecchi periferici conformi agli 
standard RS 232/V 24 occorrono determi- 
nati requisiti. 
L'inlerfaccia che si vede nello schema e 
destinata ad essere usala con lo Junior 
Computer (PA7 e PB0 si riferiscono agli 
ingressi ed alle uscite seriali del JC). ma 
puo essere anche impiegata in collegamen- 
to a qualsiasi altro calcolatore. I segnali 
sono converliti dal livello RS 232 al livello 
TTL dal transistor Tl, menlre la conver- 
sione inversa e attuata da N I ed 1C2. In 
quest'ultimo caso la conversione viene ef- 
feltuata onde pervenire ad un livello di 24 
Vp-p. 
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84 Protezione per altoparlante 

Gli altoparlanti di regola sono progeltali 
per sopporiare duri mallrattamenii. Forse 
questo non e sempre vero ma in ogni caso 
le "lorlure" a cui sono soltoposti, special- 
menle ai concerti rock ed ai festival, sono 
veramente indicibili. Anche senza supera- 
re la potenza di targa degli altoparlanti. i 
sistemi per le alle frequenze possono de- 
fungere per surriscaldamento in quanto i 
sistemi di misura secondo la norma DIN 
non corrispondono alia ricettivita degli or- 
gani uditivi dei patili del rock. Gli allri 
livelli sonori, che sono parle inlegranle di 
ogni lipo di musica pop, possono facil- 
mente portare ad una brulta fine gli alto- 
parlanti durante una prestazione continua 
a "piena potenza". E anche piuttosto ov- 
vio che gli alti livelli di tensione potranno 
provocare una dipartita prematura degli 
altoparlanti a bassa frequenza con uneffe- 
to fumogeno senza che i fusibili disposti 
neiramplificalore abbiano potuto interve- 
nire. Questo articolo descrive un nuovo 
circuito che interrompera il collegamento 
ai sistemi di altoparlanti prima che i livelli 
di tensione possanoraggiungerealtezze ta- 
li da poter danneggiare gli altoparlanti 
stessi. II circuito proteggera casse acusti- 
che fino a 150 V con impedenza di 8 £2, e 
potra essere incorporate nella stessa cassa 
acustica senza richiedere un'alimentazione 
separata. 
La figura I mostra lo schema completo 

della protezione per altoparlanti, II segna- 
le che esce daU'amplificatore raggiunge gli 
altoparlanti tramite dei contatti di rele. 
Nel caso di sovraccarico o di tensioni con- 
tinue troppo elevate, il rele interrompe il 
collegamento tra altoparlanti ed amplifi- 
catore. La tensione continua vienerilevala 
da due circuiti simili ma complementari. II 
rivelatore di livello "positivo" (T3..,T6) 
riceve ralimentazione tramite DI9. R27 e 
C7 raddrizzando e filtrando il segnale di 
uscita deH'amplificatore. II rivelatore di 
livello "negativo" (T8...T11) viene alimen- 
tato in modo analogo tramite D30, R29 e 
C8. 11 segnale di uscita deiramplificatore 
viene anche applicalo agli ingressi dei due 
rivelatori di livello, dopo essere stalo fatto 
passare attraverso un semplice inlegratore 
(R28/C9). Se all'uscila deiramplificatore 
e'e un livello di corrente continua apprez- 
zabile, passeranno in conduzione D20 op- 
pure D21 a seconda della polarila della c.c. 
II rivelatore di livello positivo e controllalo 
da D20e quello negativo da D2L Lasensi- 
bilita di questi rivelatori di livello edi circa 
6-7 V. Quando il livello c.c. supera questi 
valori, uno dei rivelatori azionerS il rele. 
Quale sia il rivelatore attivato dipendera 
naturalmente dalla polarita del livello pe- 
ricoloso in corrente continua. 
La terza pane del circuito consiste in un 
rivelatore di sovraccarico che appare nella 
pane sinistra delloschema. II circuito mul- 

liuso che precede I'ingresso di Tl fa in 
modo che il circuito sia in grado di essere 
usato in sistemi di altoparlanti muniti o 
meno di circuiti cross-over. Per rendere il 
complesso totalmente versatile sono stati 
previsti quattro canali, ma e evidenle che 
alcuni sistemi di altoparlanti avranno bi- 
sogno soltanto di uno o due ingressi. Que- 
sti ingressi sono in effetli collegati diretta- 
mente agli altoparlanti, dato che si posso- 
no trovare solo a valle del o dei fillri di 
cross-over. 
II segnale, dopo essere stato raddrizzato da 
DL...D4 e nitratodaCl...C4, viene ampli- 
ficato da Tl e T2 per generare un segnale di 
controllo in c.c. per il rivelatore di livello 
positivo. T7 fornisce una certa istercsi in 
modo da poter escludere I'amplificatore 
prima della caduta del rele. Essendo nota 
la potenza di ciascun altoparlante (di soli- 
to stampigliata in qualche punto del mede- 
simo) la massima tensione di ingresso al- 
ternata pud essere calcolata con la seguen- 
te formula: 

U.ir = P ■ R 
dove P e la potenza ammessa ed R e Pimpe- 
denza. Dal risultato di questo calcolo si 
trae una cifra percentuale per ciascun in- 
gresso, come segue: 
3....6% per altoparlanti ad alta frequenza 
(ingresso Rl) 
10...25% per altoparlanti per toni medi 
(ingresso R2) 
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50% per altoparlanti per loni rnedio-bassi 
(ingresso R3) 
100% per altoparlanti per loni bassi (in- 
gresso R4). 
Una volla calcolata. la tensione c.a. polra 
essere applicata aH'ingressoche le compete 
mediante un adatto trasformatore a prese. 
II relative potenziometro semifisso viene 
quindi regolato fino a quando il rele fun- 
ziona. 
I due transistor! di polenza, T6 e Til, 

possono essere montali sullo stesso dissi- 
palore termico, basta che siano isolali tra 
loro. Si devono evitare le vibrazioni mec- 
caniche e quindi, installando la baselta 
stampata, occorre prevedere un qualche 
lipo di isolamento, come per esempio 
gommapiuma, Inoltre i condensatori C7e 
C8. il rele e la resistenza R4I devono essere 
ben fissali alia basetta. 1 potenziometri 
trimmer PI..,P4 possono essere "bloccati" 
con una goccia di smalto per le unghie una 

volta eseguita la taratura del sistema. 
La resistenza R41 e stata originariamente 
inlrodotta come resistenza di carico per il 
trasformatore d'uscila degli amplifacatori 
a valvole, in caso di distacco dell'altopar- 
lante. Se il sistema si usa in collegamento 
ad amplificatori a transislori, il valore del- 
la resistenza pub essere ridotto a 150 £J. 

F. Hirsch 

85 Alimentatore stabilizzato 10 ... 350V 
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Probabilmentc molti dei nostri lettori pos- 
siedono alimentatori a valvole ad alta ten- 
sione che potrebbero essere rinnovali o 
modernizzati. Con la vasta scelta di transi- 
slori ad alta tensionedisponibileoggi gior- 
no, raggiornamento di quesli alimentatori 
diventa una faccenda relativamente sem- 
plice. In questo caso si e usato il BU 111 ma 
si possono anche impiegare con soddisfa- 
zione il BU 126 oppure il BUY 76. 
Di solito i trasformatori usati in quesli lipi 
di alimentatori dispongono di un certo nu- 
mero di prese ad alia tensione. 
In aggiunta rusulta quasi sempre disponi- 
bile un avvolgimento a bassa tensione. In 
questo caso parlicolare e stata usata la 
presa a 300 V per il lato ad alta tensione ed 
un avvolgimento a 9 V per alimentare il 
circuito di stabilizzazione. 
Quest'ultimo circuito t semplicissimo e 
non richiede spiegazioni. 
Una volta raddrizzata la tensione alternala 
di 300 V (con D1...D4) si recava una ten- 
sione continua di 420 V, 
Dato che si tralta di un valore piuttosto 

alto, per il livellamento si sono usati due 
condensatori elettrolitici da 350 V in serie. 
Due resistenze in parallelo (R1, R2) assicu- 
rano ruguaglianzadellacadutadi tensione 
ai capi di ciascun condensatore. La resi- 
stenza R5 diminuisce la dissipazione di T1 
e, insieme ad un secondo circuito RC (R3, 
R4, C3, C4), fornisce al collettore di Tl 
una tensione d'ingresso livellata di circa 
350 V. I transistori T2 e T3 possono essere 
dei normal! TUN dato che non sono inte- 
ressati a tensioni e correnti elevate. 
II diodo D7 protegge la base di T3 contro i 
picchi di tensione negativi di elevato valo- 
re. 
Si possono scegliere con soli due interrut- 
lori a pulsate a 6 poli ben quatlro diverse 
soglie di corrente: I mA (nessun interrut- 
lore chiuso), 5 mA (S2 chiuso), 15 mA (S2 
ed S3 chiusi) e 50 mA (chiuso solo S3). A 
pieno carico si sviluppa sulle resistenze 
R8....R11 una tensione di 2,8 V. Questa 
tensione viene applicata al transistor di 
regolazione T3 tramite D9...D12 in modo 
che questo transistor si interdica quando la 

corrente supera il valore di soglia prescel- 
to. La stessa tensione e usata anche per 
visualizzare la corrente con I'aiuto di uno 
strumento a bobina mobile da I mA. II 
commutatore S4 serve a commutare lo 
strumento per le misure in tensione. 
La corrente viene limitata quando supera 
il valore di soglia prescelto di circa il 10%. 
La tensione di uscita pub essere regolata 
mediante PI in un campo che va da 10 a 
350 V. 
Con il potenziometro semifisso P2 e possi- 
bile una regolazione fine per scopi di tara- 
tura. L'alimentatore e protetto a sufficien- 
za anche contro i corlocircuiti di lunga 
durata. 

IT. Seifried 
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86 

Ricevitore super-attivo 

ad 87-180 MHz 

II ricevitore piu semplice che possieda in- 
sieme un'alta sensibility e selettivila e (an- 
cora) il ricevitore a super-reazione. Esso 
pu6 ricevere sia la modulazione di ampiez- 
za che la modulazione di frequenza e po- 
trebbe essere un tipo di ricevitore molto 
atlraentc, se non fosse per il suo carattere 
"oslinato". Molti collegano questo tipo di 
ricevitore con problemi di costruzione e di 
conseguenza si lende a lasciar perdere! 
Un buon progelto non dovrebbe pero ave- 
re questi svantaggi. Come mostra lo sche- 

ma, occorrono alcuni componenti in piii 
del solilo ma il risultato ripaghera del lavo- 
ro extra. 
Ne risultera un ricevitore dotato di parec- 
chie caratteristiche eccellenti: ricezione 
AM ed FM, banda 87-180 MHz(radioiaxi. 
aeronaulica. eccetera), una sensibilita di 
0,4 pV per un rapporto segnale-rumore di 
10 dB (AM) ed una larghezza di banda di 
circa 100 kHz. Se si usa il circuito slampa- 
to di figura 2 si eviteranno i problemi co- 
slrutlivi menzionati in precedenza; e que- 

sto e un altro vantaggio. In pratica un 
ricevitore a super-reazione e un amplifica- 
torc a reazione manlenuto in continuity al 
limite deH'oscillazionc (od almeno per la 
maggior pane del tempo), una condizione 
che procura la massima sensibilita possibi- 
le. 
Lo si pub anche considerate un oscillatore 
che viene acceso e spento da 20.000 a 
30.000 volte al secondo per mezzo di una 
tcnsione a denti di sega con risalita relati- 
vamente lenta. Durante la pcndenza di ri- 
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Elenco component! 

Resislenze 
Rl = 15 k 
R2.R14 = 33 k 
R3,R6 = 22 k 
R4 = 470 n 
R5,R13 = 10 k 
R7,R15 = 100 k 
R8 -- 220 n 
R9 = 150 ii 
R10 = 470 k 
R11 = 1 k 
R12 = 3k3 
R16 = 3M3 
R17 - 4k 7 
R18 = 10 U 

Condensalori 
C1,C21 = lOOp 
C2,C3,C6,C13 = 1 n 
04 = 3 ... 20 p (e.g: Jackson Bros 

01604) 
05 = 220 p 
07.011,020= 10 n 
08= 180 p 
09= 220p/10 V 
010= 33 n 
012= 3n3 
014 = 220n 
015,01 7 = 47 n 
016 = 4p 7/10 V 
018= 220 M/6 V 
019= lOOp/lO V 

Semicondutlori: 
T1 = BF 324 
T2= BF 900 
T3J4 = BO 5490 
T5= BO 547 
D1= AA119 
101 = LM 386 

Varie: 
LI = bobina sinlonia (vedl lesto) 
PI = potenziomelro 10 k log. 
SI = inlerrullore unipolare 

salita del dente di sega (che occupa la mag- 
gior parte del tempo) il funzionamenlo e 
come amplificalore al limite deH'oscilla- 
zione, e solo durante i (brevi) picchi del 
dente di sega roscillazione si verifica real- 
menle. Quando la curva del dente di sega e 
in discesa, roscillazione si arresta imme- 
diatamente. La frequenza alia quale I'o- 
scillalore e altivato e disattivato si chiama 
frequenza di estinzione e deveessere, natu- 
ralmente, al di sopra della soglia di udibili- 
ti. 
Vediamo ora lo schema elettrico (figura 1). 
L'amplificatore di ingresso con il BF 324 
(Tl) ha un doppio scopo; da una pane 
garantisce la preamplificazione del segnale 

di antenna ed inoltre agisce come cuscinet- 
lo tra 1'oscillatore e I'antenna in modo da 
impedire al ricevitore di funzionare con- 
temporaneamenle da trasmettitore. II 
MOSFET T2 ed il transistor T3 provvedo- 
no insieme alia super-reazione vera e pro- 
pria. T2 e collegalo come miscelatore 
auto-oscillante. II diodo DI limita I'am- 
piezza del segnale deH'oscillatore, II gene- 
ratore a denti di sega ("forma d'onda di 
spegnimento") e costruito con il gate 2 di 
T2 ed il transistor T3. La pendenza negati- 
va al collettore di T3 raggiunge anche il 
gate 1 del MOSFET tramite C5 ed R6. 
Per quanto la frequenza di spegnimento 
sia al di sopra della soglia di udibilita (tra 

20 e 30 kHz), la sua ampiezza 6 tale che il 
segnale di uscita deve essere efficacemenle 
filtrate(R1L...RI4/C10....C13). Ilsegnalc 
viene quindi amplificato da T4 e T5 fino ad 
un livello sufficiente a pilotare I'LM 386, 
un amplificatore integrato a bassa fre- 
quenza semplice ed a buon mercato. 
L'unica bobina del ricevitore (LI) si avvol- 
ge con facilita. 
Occorrono 7 spire di filo di rame da I mm 
su un nucleo Amidon (T50-I2) con prese 
alia prima ed alia seconda spira a partire 
dalla massa. E con questo non ci dovrebbe 
essere altre difficolla costruttive. 

87 Generatore sinusoidale a quarzo 

Le applicazioni dei progetti semplici non 
sono sempre limitate ad un unico circuito. 
Una combinazione di due (o piii) circuit! 
pub offrire delle nuove prospeltive. Per 
esempio, la combinazione tra un sintetiz- 
zalore di frequenza controllato a quarzo 
ed un generatore ad onda sinusoidale digi- 
tale a banda stretta origina un generatore 
sinusoidale molto stabile. 
Questo "ibrido" usa dei commutatori per 
scegliere la frequenza di uscita ad intervalli 
di I Hz. La Figura I mostra la sezione del 
sintetizzatore di frequenza controllato a 
quarzo. 
II cuore del circuito e un phase locked loop 
(PLL). Ad un ingresso del PLL(IC7) viene 
applicata una frequenza molto stabile e la 
sua uscita attraversa una catena didivisori 
a rapporto variabile, prima di essere appli- 
cata all'altro ingresso del PLL. 
II PLL tentera di uguagliare le due fre- 
quenze di ingresso e di regolare in conse- 
guenza la sua frequenza di uscita. Quindi, 
se il rapporto di divisione viene stabilito in 
un numero N, la frequenza di uscita sara N 
volte maggiore della frequenza di entrata. 
Dato che la frequenza di ingresso viene 
ricavata da un generatore a quarzo, la fre- 
quenza di uscita sara molto precisa. 

La frequenza dell'oscillatore a quanzo 
(3,2768 MHz) viene di visa per un fattore di 
215 (ICS ed una meta di IC6) per fornire al 
PLL una frequenza di ingresso di 100 Hz. 
II divisore di frequenza per il PLL e forma- 
10 da IC8...IC11 ed il rapporto di divisione 
desideralo (N), e quindi la frequenza di 
uscita, viene predelerminata con i commu- 
tatori S3...S6. 
Per un funzionamento ottimale. il valore 
del condensatore collegato tra i piedini 6 e 
7 del PLL dovrb cambiare con la frequen- 
za. Questo si ottiene con 1'aiuto dei com- 
mutatori eleltronici ES2 ed ES3. L'altra 
meta di IC6 divide per 2 la frequenza di 
uscita del PLL, mentre ICI2 ed IC13 for- 
mato un conlatore-divisore per 100. Que- 
sto significa che all'uscita sono disponibili 
due segnali, uno dei quali ha una frequen- 
za 50 volte maggiore dell'altra. 
11 circuito del generatore sinusoidale spot 
si vede in figura 2ede la versionemigliora- 
la di un analogo circuito pubblicato nell'e- 
dizione estiva di Eleklor 1980. Esso puo 
essere direttamente collegato al circuito di 
Figura 1. Essenzialmente il circuito consi- 
ste in un regislro a scorrimento da 25 bit ed 
in una rele di resistenze. 
La frequenza fondamentale, fi. (uscita di 

N5 in Figura 1), viene applicata all'ingres- 
so dei dati del primo registro a scorrimento 
(1CI4). La frequenza maggiore (uscita di 
N6 in Figura I) e applicata all'ingresso di 
clock di ognuno dei regislri a scorrimento. 
I segnali alle uscite di ICI4...IC17 sono 
onde quadre simmetriche con frequenza fi>. 
Le tensioni ricavate da due successive usci- 
te Q sono spostate in fase per la durata di 
un periodo di clock. Tutti i 25 segnali di 
uscita vengono sommali con la rete di resi- 
stenze R10...R54, in modo che ai capi di 
C12 viene generate un segnale sinusoidale 
a 50 passi. 11 circuito basato su ICI8 e un 
amplificatore che funziona da buffer di 
uscita. 
L'ampiezza del segnale di uscita pub essere 
variata tra 50 mVpp e 5 Vpp mediante PL 
La frequenza pub essere variata in passi da 
I Hz tra 1000 Hz e 9999 Hz. L'onda sinu- 
soidale e simmetrica rispetto ad una ten- 
sione di riferimento (Uiu) ed ogni scosta- 
mento pub essere eliminate mediante P2. 
L'impedenza di uscita deiramplificatore e 
di 600a 
Sia I'alimentazione stabilizzata a 12 V che 
la tensione di riferimento, sono ricavate da 
una coppia di batterie a 9 V, (oppure 4 x 
4,5 V). Lo stato delle batterie si pub con- 



7-80 — elektor luglio/agoslo 1981 

pO1-^ OSC ,2 V 
 t ® 

I. 

rD W> 

"   -3  
r||}-CE>TCIE] JwJ <ev 9 

c*o 

in PM,, 

jl® «o«61 °-e > to»T>D - p - t 

^ J JjL 
:
|c9 ' IC8 

4017 

N3 

si Lock 

12 V i V iv 12 V 
i S .1 ® ® IC12 IC13 ii 11 / 4.11 ; V11 / (IND 

TO 

afinnaa.flnna aBaflB.anafli? aBflflBiBBfl Bfl (o«i i-nn. 
IC-, fo * 50 ',4013 

ES2 ESI M.' 

..1,1 

II 
N1 . N6-IC1 -4049 
N7 , . N10 e IC2 - 4081 
Nil N12 = IC3 - 4002 
ESI . . . ES4 - IC4 • 4016 

""s i 4 4 i .i IC1 IC2 IC3 IC4 

0- 

IC1 IC2 IC3 |C4 SI 

| ? ? ? T" 

fox60[^O- 

-oOo— 

12V 12V 12V 12V 

■ "»1 el ^ "I -X 'H »i Xd—2_ . -M 6i T"i .y .In ei T .<1 .? 
- CL B OND B »Cc CC CL fl OND B- Vcr CL' Cl B vZl i ri' n o fiMn R' CL' CL n GNO R' vcc 

IC14 
4015 Op o, o? Q3 Q'o o'i O? o'a 

o — — 
CL' CL R GNO R' Vcc 

n IC15 
4015 

Q 0, Oj Q3 00 0^ 02 Q3 

CL' CL R R' Vcc 
IC16 0' 4015 

Op 0, O2 Q3 Op 0', 02 03 

Cl' CL B GNO B' "cc 
IC17 
4015 D 

"o 03 10 13 5 4 10 M lO li 

»» 1% 
J110011 

i",.i 
mm H 

wllf., Itn -I I 

s - 

12V0 
U„.| 

TANT 10 v 25y R5tt 
ICl: 
741 ^ R56 

12 V Id9 
78L12 © ;.v 

RfV 
9 V ' MhO R57 

J r-© 
Urd V ^ "v' v : 400 mVV . U,' .Ul • 1 

T 0.-? 
16V 

100 u 100,. IOOP : o. 

♦ 'V 

Q 1,000 Hz.,. 9999 HJ 

trollare medianie uno strumento M a bobi- 
na mobile da 1 mA. Si noti infine che le 
resistenze contrassegnate da un asterisco 

(61 k 9) sono elencate nella serie unificata k-1% della serie E 24. 
E 48. Se queste non risultano disponibili, si 
potranno adoperare delle resistenze da 62 A. G. Hobbs 
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Decodificatore per display 

esadecimale 

I decodificatori per la conversione di un 
codice binario a quattro bit in un display 
esadecimale sono pochi, ed appaiono a 
lunghi intervalli. Con I'aiuto del program- 
matore per PROM pubblicato in questa 
rivista e possibile risolvere il problema 
programmando una PROM come decodi- 
ficatore per display esadecimale. 
Nella PROM 82S23, un dispositive a 32 x 8 
bit, c'^ esaltamente lo spazio di memoria 
per un simile programma di decodifica. 
Le otto uscite dclla PROM controllano i 
sette segmenti del display ed il punto deci- 
male. Quando e presente un livello logico 
"1" all'ingresso "blank" il display verrii 
spento. 
II display impiegato in quc .o schema i il 
lipo MAN 4610A. Naturalmentesi posso- 
no impiegare anche altri tipi ad anodo co- 
mune. facendo attenzione ad evenluali dif- 
ferenze nel collegamento ai piedini. 
Prima che la PROM possa eseguire il suo 
compito, deve essere programmata. In ta- 
bella e mostralo un adatto programma. Se 
si invertono i dati da introdurre, si potran- 
no naturalmente usare i display a catodo 
comune. 
In linea di principio e ugualmente adatta 
una PROM 74SI88 (ancora una PROM a 
32x8 bit). II solo problema e che non potra 
essere programmata con il programmato- 
re pubblicato in questo numero. Le con- 
nessioni sono le stesse, e lo stesso potri 
essere il programma. 

Tabella 

B V 
© 

14 3 

o LOl 
MAN 4610A 

?I 71 8110 131 <19 

R3 H4pR 1 "61 

Hi 

binario 

o 

o- 

o 

o 

virgola Q- 

commutazione [) Q- 

A 

B 

C ,C1 
82S23 v" 

0 

E to a no 

-© 

DP 
E D 

Indirlzzo 
binario 
C B A 

DP 
Y8 

a 
Y7 

b 
Y6 

dati 
c d 

Y5 Y4 
e 

Y3 
f 

Y2 
9 

Y1 

disp 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
n 
u 

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1 

1 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 z 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 V 

0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B 

0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
1 
1 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 a 

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 a 

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 a 

0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 b 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
r 
L 

0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 d 

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 E 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 F 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 a. 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1. 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 a. 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 a. 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 a 

1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5. 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B. 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 
1. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 a. 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 R 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 b. 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
r 
L. 

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 d 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 E. 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 F. 
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89 Un pianoforte migliore 
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Al pianoforte di Eleklor e stato gia dedica- 
te un mucchio di spazio. Peradessoabbia- 
mo I'impressione che la maggior pane di 
coloro che I'hanno costruito siano soddi- 
sfatti del suono dello slrumcnlo. Pero e'e 
sempre spazio per dei migliorainenti, e noi 
abbiamo recentemente scoperto un nuovo 
accorgimenlo, Occorresolo una manciati- 
na di componenli. dal valore di poche mi- 
gliaia di lire, e non occorrono operazioni 
di alta chirurgia, per cui non e'e alcun 
rischio nel tentalivo.! 
L'idea base e piuttosto semplice, ed e stata 
infatti ricordata neH'articolo "ampliainen- 
lo del pianoforte di Elektor" (N° 24 mag- 
gio 1981, pagina 5-45). L'uscita dalla ba- 
setta deH'oscillalore principale e un'onda 
quadra simmetrica. Cio signiflca che essa 
contiene I'onda fondamentale e lutte le 
armoniche dispari. Pero un piano "vero" 
produce anche le armoniche pari e questo 
porta ad una sonorita diversa. NeH'artico- 
lo prima citato questo problema era stato 
risolto convertendo l'uscita ad onda qua- 

oltava 3 

dra in un"'onda a denti di sega a gradini". 
C'e pero un altro modo di ottenere lo stes- 
so risullato. L'uscita dell'oscillatore prin- 
cipale puo essere convertita in un'onda 
quadra asimmetrica con degli integrali 
mollo a buon prezzo variando il suo rap- 
porto impulso-pausa; questo risullato si 
puo ottenere in molti modi diversi. 
II principio che descriviamo qui e di ag- 
giungere altri segnali ad onda quadra con 
frequenza doppia e quadrupla di quella 
originale. La parola "aggiungere" non ^ 
proprio esatta: isegnalisonoapplicati tutti 
ai diversi ingressi di una porta NAND. II 
segnale aH'uscita della NAND avra ancora 
la stessa frequenza dell'ingresso "fonda- 
mentale" e lo stesso livello  
Non c'e verso di cambiare il vizio degli 
integrati digitali di produrre solo segnali 
che variano Ira 0 V e la tensione di alimen- 
tazione positiva. Ora per6 il rapporto di 
impulse di questo segnale si e portalo al 
12,5%. Si tratta quindi di un segnale asim- 
metrico. Le maggiori frequenze necessarie 

per questa trasformazione non richiedono 
che qualche pezzo di filo: corrispondono 
infatti alia stessa nota, una o due ottave 
piii alia. Naturalmente questo non si potra 
piii fare alle ullime ottave: per I'ottava 2 si 
potra ottenere un rapporto di impulse del 
25% "aggiungendo" I'ottava piii alta; que- 
st'ultima (ollava I) bisogna lasciarla inal- 
terala. Niente paura: le sue armoniche so- 
no praticamente non udibili. 
La Figura I mostra le modifichedaappor- 
tare alia ottava 2 e la Figura 2 mostra la 
sistemazione dell'ottava 3, essendo questo 
principio valido anche per lutte le altre 
ottave piu basse. Tre porte NAND a Ire 
ingressi si trovano in un integrate lipo 
4023 e, per ogni ottava, occorrono quattro 
di questi integrali. II principio base do- 
vrebbe essere chiaro; in una certa ottava 
ogni nota e NANData con la medesima 
nota pill alta di una o due ottave; l'uscita 
da questa porta NAND viene usata come 
segnale per la nota che sta nella piii bassa 
delle tre ottave. 
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Alimentatore a tensione variabile 

0-50 V/0-2 A 

0® 
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Grazie al suo generatore di riferimento 
inlerno, I'LM 10 e adaitissimo ad essere 
usato negli alirnenlatori. Usando due di 
questi integrati si possono rendere variabi- 
li sia la tensione che la corrente. Un'ulte- 
riore possibilita e la protezione contro i 
corlocircuiii. 
La tensione di ingresso viene aumentata in 
modo lineare mediante il potenziometro 
PI. c la corrente (sempre in modo lineare) 
con P3. II potenziometro semifisso P2 ser- 
ve per stabilire la corrente di uscita di pic- 
co, ftno ad un massimo di 2 A. 
Si puo predisporre anche la tensione di 
uscita massima con una resistenza collega- 
ta in parallelo ad R la. Questo sislcma assi- 

cura una maggior stabilila e meno dislur- 
bi. 
La tensione di uscita e stabilizzata nel se- 
guentc modo: I'ingresso invertentedi ICl e 
collegato all'uscita per mezzo di R4, con 
I'altro ingresso collegato al punto di con- 
giunzione di P1/R2. 
L'amplillcatore operazionale si opporra a 
qualsiasi differenza di tensione controllan- 
do Tl. Questo fara aumentare o diminuire 
la corrente che passa atlraverso R6, Quin- 
di variera la tensione allo stadio Darling- 
ton di uscita. 
II livello di tensione all'unione di P1/R2 
viene generate come segue: il piedino I 
dell'LM 10 e I'uscita di riferimento. Non ci 

sara differenza di tensione tra i due ingressi 
dell'operazionale o, in altri termini, la 
giunzione R1/R2 e collegata allo stesso 
potenziale del terminale negative (piedino 
4) di ICl, La tensione di riferimento ai capi 
di Rl sari) di 200 mV con una corrente di 
circa 100 pA, corrente che passera anche 
attraverso PI. Cio significa che la caduta 
di potenziale su PI sara ugualea 10 J(100 
pA) volte la sua resistenza. Altrimenti ci 
sara una differenza di tensione agli ingressi 
dell'operazionale, che lendera ad elirninar- 
la mandando la tensione di uscita al sua 
valore esatto. 
La corrente e stabilizzata confeontando 
una parte della tensione di riferimento (al 
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Elenco del component! 

Resistenze: 
Rla = 2k2 
Rib = Ricavalo emplricamenle 

(vedi teslo) 
R2 = 10 k 
R3,R7 = 3k3 
R4 = 390 il 
R5 = 47 k 
R6 = 3k3/1 W 
R8= 180 n 
R9.R10 = 0,47 SI/ 3 W 

R11 = 0,075 S2/2 W (2 x 0,15 SI 
(In parallelo o (Ho dl resislenza) 

R12 = 470 Si/5 W 
PI = 500 k lin. 
P2 = 4k7 Semifisso 
P3= 10 k lin. 

Condensalori: 
01 = 1 n 
C2 = 10 n 
C3 = 22 n 
C4 = 47 p/63 V 
C5 = 4700 u/80 V (vedi lesto) 

Semicondultorl: 
T1.T2 = BC 161 
T3,T4 = BC 141 
T5= BD 241 
T6,T7 = 2N3055 
D1,D2= 1N4148 
D3.D4 = 1N4001 
IC1 ,IC2 = LM 10C 

Varie: 
Tr = 42 V (36 Vl/S A Iraslormalore 
B = B80C2200 (200 V/8 A raddrlzzalore 

cursore di P3) con la cadula di tensione ai 
capi di R11 (attraverso la quale passa la 
correnle di uscita). Dato che LM lOnon e 
mollo veloce, e slata aggiunta una proie- 
zione in corrente di tipo convenzionale 
fornita da T3. Questo limila la corrente ad 
un valore di soglia fisso. 
Enlro certi limiti la tensione minima di 
uscita dipendera dal carico. Questo perche 
la (piccola) corrente di alimentazione dei 
due operazionali passa attraverso I'uscita. 

E quindi sempre consigliabile collegare 
una resislenza fissa tra le uscite deH'ali- 
mentalore. Con una resislenza fissa da 
470n (5W) si ^ ottenula nel prototipo una 
tensione minima di uscita di 0,4 V. 
La massima tensione di uscita pu6 essere 
determinata medianle Rib, come detto in 
precedenza, e non deve essere maggiore di 
50 V. In molti casi e meglio perb accettare 
un valore inferiore ed usare un trasforma- 
tore da 36 V, II condensalore elettrolitico 

da 4700 pF potra quindi essere del tipo 
normale a 63 V. 
I transistori T5. T6 e T7 dovranno essere 
montati su un dissipatore termico piutto- 
slo grande. La Figura 2 mostra la basetla 
stampata di questo alimentatore. 

Note applicative National 

91 Demodulatore FSK PLL 
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I segnali FSK (Frequency Shift Keying = 
modulazione numerica di frequenza) pos- 
sono essere demodulali con I'aiuto di un 
PLL (Phase Locked Loop = anello ad ag- 
gancio di fase). La modulazione numerica 
di frequenza viene regolarmenle usala per 
la trasmissione dei dati; un'onda portanle 
viene commutata tra due frequenze prefis- 
sate. La deviazione di frequenza viene ot- 
tenula controllando un VCO con il segnale 
binario dei dati, cosicche le due frequenze 

sono determinate dagli stati logici "0" ed 
"1". 
Quando all'ingresso di IC1 e presente un 
segnale, il VCO e aggancialo in sincronis- 
mo con la frequenza di ingresso. Questo 
comporla un uguale cambiamento in ten- 
sione all'uscita dell'integrato (piedino 7). 
La capacita del filtro di anello (C6) e piii 
piccola del solito per eliminare i picchi 
provenienli dagli impulsi di uscita. Allo 
stesso tempo un circuito a scala di ire se- 

zioni RC viene usato per eliminare i residui 
dell'onda porlante dal segnale di uscita. La 
frequenza naturale di uscita del VCO puo 
essere regolata con il potenzioraetro PI tra 
1900 e 6200 Hz circa. Lecaratteristichedel 
circuito (filtro passabasso R5...R8, C1....C9) 
lo rendono adatto per velocity fino a 714 
Baud. 
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/ Z_ I Frequenzimetro audio 
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Se vi inleressate principalmente di audio- 
frequenze, non sara stretlamente necessa- 
rio un frequenzimetro commerciale, per 
quanto sia mollo raffinalo averlo, poiche 
la maggior parte delle sue portate sara so- 
vrabbondante. II semplice circuilo qui de- 
scritto viene usato per convertire un nor- 
male strumento a bobina da 10 k£J/V in un 
frequenzimetro audio. 
II segnale di ingresso e amplificato dal tran- 
sistor T1 (con un guadagno di circa 40) e 
quindi passato attraverso un trigger di 
Schmilt formato da N4, Queslo convene il 
segnale in un'onda quadra ed il fronte di 
discesa di quest'ullima viene usato per av- 
viare un multivibratore monostabile (N1 
ed N2). La sua uscita viene poi invertita da 
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N3 ed applicata al tester, che dovrS esser 
predisposto per la portata di 2 V f.s.. 
Le ire portate del frequenzimetro saranno 
scelle mediante SI, 
Le portate sono di 200 Hz, 2 kHz e 20 kHz, 
e sono tarate (con I'aiuto di un generatore 
audio) mediante i tre potenziometri P2, P3 
e P4. 
II circuilo puo essere regolato per la massi- 
ma sensibility con PI. Queslo potenziome- 
tro varia la polarizzazione in c.c. attraver- 
so Tl, e di conseguenza la tensione all'in- 
gresso di N4. Quando questa tensione £ 
esattamente centrata tra le due soglie del 
trigger, la sensibility e massima. 
L'ingresso e capace di elaborate segnali 
fino ad un massimo di 50 V picco-picco. 

SI a = fin max = 200 Ha - 1 V/100 Ha 
SI b = fjn max = 2 kHa - 1 V/1 kHa 
SI c = fjn max = 20 kHa - 1 V/10 kHa 

Per tensioni d'ingresso basse, ossia inferio- 
ri ai 14 V picco-picco, I'impedenza e di 
circa 25 KfL 
Alle tensioni d'ingresso superiori, DI en- 
tra in conduzione e I'impedenza d'ingresso 
cade a circa 5 k£2. 
La precisione della misura di frequenza 
sara determinata dal tipo di strumento usa- 
to, dato che la precisione di questo circuilo 
e migliore del 2%. 
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Controllo a distanza 

con eliminazione di impulsi spurii 

Gli impulsi d'interferenza nei ricevitori per 
controllo a distanza sono un notevole in- 
conveniente. Tanto peggio se il controllo e 
destinato a degli aeromodelli: le conse- 
guenze potrebbero portare ad un disa- 
stro.... Un circuilo di soppressione delle 
interferenze molto efficace, puo essere co- 
struito usando solo due multivibratori mo- 
noslabili. La figura I illustra il principio di 
base con uno schema a blocchi; la figura 2 
mostra lo schema complete da applicare 
ad uno dei sistemi commerciali. II circuilo 
viene incorporate nel ricevilore, tra il for- 
matore degli impulsi ed il demultiplessalo- 
re. 
In un sistema normale, un livellodi interfe- 
renza, pari a solo il 10...30% del livello del 
segnale utile, basta a pilotare i servomolori 
in modo completamente sballato. La "sen- 
sibility alle interferenze" di un determina- 
to ricevitore dipende, tutto considerato, 
dalla sua velocity di risposta. Tanto piii 
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rapida e la reazione. tanlo piii tende ad 
impazzirc. In generate la fine del "burst" 
provcniente dal irasmetlitore e il momento 
piu pericoloso. Come si vede in figura 3, i 
picchi di inlerferenza dopo la cessazione 
deU'emittente del trasmellitorc lendono 
ad allungare I'uscita da un formatore di 
impulsi, come MMVI di figura 1. Perd 
MMV2 non t "riavviabile"; esso fornisce 
un breve impulso, dopo del quale deve re- 
stare "basso" per un tempo notevole, II 
secondo monostabile e fatto partire da cia- 
scun fronte positive del segnale provcnien- 
te dal primo MMV. ed in qucsto modo 
"ricostruisce" il segnale di conlrollo origi- 
nate, ignorando tutti i picchi di inlerferen- 
za che avvengono dopo I'intcrruzione del- 
I'emissione del Irasmetlitore! Se rinierfe- 
renza si prolunga, MMVI rimaneattivo, in 
modo che non si possono produrre ullerio- 
ri impulsi di uscita. 1 servomotori restano 
quindi nella loro posizione iniziale. Non 
che questa sia proprio una situazione idea- 
te, ma e meglio che avere degli azionamenti 
insensati! La durata dell'impulso di 
MMVI dovrebbe essere all'incirca il dop- 
pio del normale impulso del trasmettilore. 
La durata dell'impulso del secondo mono- 
stabile e meno critica: pu6 andare bene un 

tempo qualsiasi tra 0,2 e 0,5 ms. 
II circuilo di figura 2 e un tipico esempio di 
applicazione di questo principio. I valori- 
dei componenti cambiano pero da un siste- 
ma all'altro. Fintanto che i fabbricanti non 
avranno unificato i loro sislemi non pos- 

   

805053 

siamo dare una "ricetta" definiliva! II 
principio t comunque valido per tutti i 
sislemi di conlrollo analoghi tra loro. che 
usano la modulazione di ampiezza. 

A. Slamp/l 
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Quei lettori che hanno costruilo la versio- 
ne a cinque ottave del pianoforte di Elek- 
tor possono ampliare il campo delle fre- 
quenze aggiungendo altre due ottave con il 
semplice circuito che trattiamo in questa 
nota. 
Nello schema del generatore principale di 
nota (Elektor N" 20, gennaio 1981 pagina 
1-37) si potra notare che, quando la fre- 
quenza dell'oscillatore principale (1C13) 
viene divisa per due, anche la frequenza di 
lulte le note viene divisa per due. Questo 
provoca lo spostamento verso il basso del- 
la scala della lastiera di un'ottava. Nel cir- 
cuito qui descritto questo inconveniente h 
trasformato in vantaggio. 
Le modificazioni fisiche da apportare al 
pianoforte sono molto semplici. Le "posi- 
sioni" delle note suite basette della tastie- 
ra, in rapporto al generatore di nota prin- 
cipale, devono essere spostate "verso I'al- 
to" di un'ottava. Per questo motive i colle- 
gamenti sulla basetta del generatore di no- 
te relativi all'ottava 1, vengono lolti e por- 
lati alia posizione dell'ottava 8, Si 
continua con questo lavoro su tutte le ba- 
sette della tastiera finche I'ottava 5 non 
occupi la posizione dell'ottava 4 sul gene- 
ratore principale di note. Si deve oracolle- 
gare il circuito di espansione al posto del 
ponticello tra IC13 ed IC16 sulla basetta 
del generatore principale di note. L'ingres- 
so di clock (piedino 6 di IC16) e il punto di 
connessione che si trova alia massima di- 
stanza verso sinistra dall'orlo della baset- 
ta, e lo si deve collegare all'ingresso del 

Due ottave in piu per il pianoforte 
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circuito di espansione. 
Questa modifica, una volta completata, 
render^ possibile commutare la tastiera 
avanti e indietro di un'ottava, ottenendo in 
questo modo un campo effettivo di 7 otta- 
ve. 
II circuito di espansione contiene solo tre 
circuit! integrati. Per il circuito divisore 
per due viene usato un 4013. Gli altri due 
integrati (4011) contengono le porte per la 
logica di conlrollo. Gli interruttori Si ed 
S2 sono del normale tipo unipolare, come 
si pu6 vedere dallo schema. Si deve osser- 
vare che la tastiera sar^ nella situazione 
"normale" (come prima della modifica) 
quando entrambi gli interruttori saranno 
chiusi od aperti. Quando sara chiuso solo 
SI la tastiera sara piu alta di un'ottava e 
quando sar^ chiuso solo S2 la tastiera sari) 
piu bassa di un'ottava. Alcuni lettori po- 
trebbero preferire di riunire i due interrut- 
tori in un solo componente. 
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Q'S, 
/ w I Programmatore per PROM 

Le PROM (Programmable Read Only Me- 
mories = memorie di sola lettura program- 
mabili) hanno trovato impiego in progetli 
elettronici scmpre piii numerosi. Per sfor- 
lima le apparecchiature (ed i servizi) di 
programmazione hanno la tendenza ad es- 
sere piuttoslo coslosi. dal punto di vista 
del dilettante. Pud anche darsi che i rigidi 
requisiti di programmazione della mag- 
gior parte delle PROM possano agirc da 
deterrente per il progettista-programma- 
tore in erba. Per questi motivi abbiamo 
deciso di includere in questa raccolta un 
circuito che possa essere usato per pro- 
grammare una delle piii piccolee piii diffu- 
se PROM. 
La PROM in questione e l'82S23, che e 
organizzato come una memoria da 32 x 8 
bit. (Si pud programmare anche la 82SI23 
che ha uscite a 3 stali, mentre r82S23 ha 
uscite a coliettore aperto). 
I segnali generali dal programmaloresono 
conformi allc prescrizioni del fabbricante. 
Questi segnali si vedono in figura I. 
II segnale Vcc e la tensione di alimentazio- 
ne della PROM e CE e il segnale che deve 
essere applicato alPingresso "chip ena- 
ble". II segnale Vae la tensione effetliva di 
programmazione. II suo tempo di risalila 
deve essere compreso tra 10 e 50 ps. II chip 
deve essere programmato "bit dopo bit" il 
che naturalmente porta via un certo tem- 
po. Per stabilire la sequenza cronologica 
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degli evenli, I'asse orizzontale in figura I i 
slato diviso in 10 parti uguali di 100 jus 
ciascuna. 
La figura 2 mostra lo schema a blocchi del 
programmatore. II circuito viene conlrol- 
lato da un generatore di clock die funziona 
ad una frequenza di 100 kHz. Ogni perio- 
do del segnale di clock durera quindi 100 
ps. L'uscita del generatore di clock viene 
portata ad un contalore-divisore per 10. 
Ognuna delle uscite del contatore andrii a 
livello alto successivamente per la durata 
di un periodo di clock. II contatore viene 
rimesso a zero quando l'uscita "0" andrii a 
livello alto. 
All'inizio il contatore viene avvialo ina- 
nualmente mediante un pulsante. Dopo un 
impulse di clock, l'uscita "0" andrii a livel- 
lo basso e verrii abilitato il circuito di av- 
viamento/arresto "automatico". II conta- 
tore funzionera quindi fino a che l'uscita 
"0" tornera a livello alto senzatenerconto 
della posizione del pulsante. Le allre uscite 
del contatore azionano il set ed il reset dei 
tre flip-flop in diversi momenti del ciclo. 
Questi flip flop sono adoperati per con- 

Elenco component! 

Resistenze: 
R1 = 18 n 
R2,R4 . . . R11,R18,R19,R20. 

R25,R26,R27,R30 = 10 k 
R3 = 390 n 
R12. . . R16,R24 = 5k6 
R17 = 270 n/1 W 
R21 = 1 M 
R22 = 560 k 
R23 = 4k7 
R28,R29 = 1 k 
PI = 2k5 Potenzlometro semifisso 
P2 = 25 k Potenzlometro semitlsso 

Condensatori: 
C1 = 1000 p/40 V 
C2.C3,C4 = 100 n 
C5 = 8n2 
C6,C9 = 10 n 
C7 = 1 n 
C8 = 1 M/25 V 
C10 = 47 n 

Semicondultori : 
IC1 = 4043 B 
IC2= 4093 B 
ICS = 4017 6 
IC4 = 7815 
ICS = 7805 
IC6 = 82S23 
B = B40C1000 
DI ,D2,D3,D5,D7 = DUS 
D4 = LED 
D6 = 10 V/400 mW Dlodo Zener 
T1 = BC 160- 16 
T2,T4.T5 = TUN 
T3 = BD 139 
T6 = TUP 

Varie: 
51 = interruttore 3 vie 
52 = comm. 8 posizioni 
53 . ., S7 = pulsante (digitast) 
Tr = trasformatore con avvolgimento 

secondario da 18 V/0,25A 
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irollare i segnali di programmazione mo- 
strati in figura I. 
L'indirizzo contenente il particolare bit da 
programmare, viene specificato dai com- 
mutatori di selezione dell'indirizzo. 
Viene quindi programmalo I'effettivo bit 
tramite il deviatore ad 8 posizioni ed SI. 
Quando SI e nell'alira posizione rispctto a 
quella disegnala nello schema, il contenu- 
lo del la memoria puo essere "letto" me- 
dianle il LED che si accendera quando il 
bit della PROM selezionato sara a livello 
•'I". 
Lo schema completo del programmatore 
di PROM si vede in figura 3, La PROM da 
programmare e 1C6. il generalore di clock 
e basato su N4. ed 1C3 e il contatore. II 
circuito formato da R21, R22 e C8 fa in 
modo che il contatore sia resettato al mo- 
mento delPaccensione iniziale. II transi- 
stor T1 fornisce una corrente costante per 
gii impulsi di programmazione. ed e con- 
trollalo da FF2. L'uscita del generalore di 
corrente e commutata da T2 ed FF3. La 
tensione di programmazione, Va, generata 
in questo modo, ha un tempo di risalila 
definitivo dai valori di R26. R27 e C5, Con 
i valori dali nello schema questo tempo 
sara di circa 20 ps. Anche il transistor T4 e 

96 

controllato da FF2 per generare la tensio- 
ne per la PROM. L'ingresso chip enable 
viene controllato tramite FF4 e T5. 
La basetta stampata e la disposizione dei 
componenli sono mostrale in figura 4. Se 
si ha a disposizione un frequenzimetro, si 
possono eliminare le resist enze R28....R30, 
nonche T6, D7e CIO (che si vedono all'in- 
lerno della zona punteggiata della figura 
3). Questi componenti sono stati compresi 
per poter regolare con precisione la fre- 
quenza con un tester. 
In presenza di questa parte del circuito la 
taralura diventa molto semplice, 
II collegamento marcalo "A-B" tra il gene- 
ralore di corrente e T2 viene aperto ed il 
condensatore C8 viene messo temporanea- 
mente in cortocircuito. Collegando il te- 
ster all'uscita C si pu6 regolare P2 fino ad 
oltenere una leltura (Ji 5 V. Si deve usare 
uno strumenlo a bobina mobile (e non un 
voltmetro digilale) in quanto si deve misu- 
rare il valore medio. (I lettori che hanno a 
disposizione un frequenzimetro digitale, 
possono naturalmente regolare P2 fino ad 
avere all'uscita di N4 un segnale di 10 
kHz). Lo strumenlo viene quindi commu- 
lalo per la misura della corrente, ed in serie 
ad esso viene collegala una resistenza da 

180 £2/0,5 W. Si regola quindi ilpotenzio- 
metro PI fino ad ottenere una letturadi 50 
mA tra il colletlore di T1 e la massa. Du- 
rante la programmazione la corrente sarii 
di 65 mA (si misura semprc il valore me- 
dio). Una volta regolato il circuito, si pu6 
togliere il cortocircuito di C8 e si pud ripri- 
stinare il collegamento tra A e B. 
L'uso del programmatore non dovrebbe 
causare problemi, ma bisogna fare atten- 
zione quando si inserisce la PROM. Que- 
sto dovrebbe essere fatto con I'alimenta- 
zione spenta ed SI in posizione "a" ("con- 
trollo"). L'indirizzo pud essere selezionato 
con S3....S7 ed il bit da programmare con 
S2. Con SI in posizione "b". si pud preme- 
re brevemcnle S8 per iniziare la program- 
mazione. Sono programmati solo degli 
"I" perche la PROM e alimentala condel- 
le "assenze" in ciascuna locazione di me- 
moria. Si pud infine usare il LED per con- 
trollare il contenuto della memoria dopo 
la programmazione. Esso si accenderd 
quando il bit esaminato e un "1". 

minazione per vetrina 

Una tra le voci piii dispendiose del bilancio 
di ogni negoziante e Pilluminazione delle 
vetrine. Un modo di ridurre i costi, e di 
diminuire il numero delle lampadine, ma 
questo non risulterebbe troppo attraente 
per coloro che vanno in giro di sera ammi- 
rando le vetrine. 
Qualche tempo fa, un importante rivendi- 
tore di utensili domeslici ha ideato un'al- 
ternativa piu economica. L'illuminazione 
delle vetrine 6 stala sistemata in modo che 
fosse lo stesso potenziale cliente ad accen- 
derla. Dopo un certo tempo le luci si spe- 
gnevano automaticamente. Questo siste- 
ma sembra avere delle prospettive interes- 
santi, ma 1'inslallazione non e affatto a 
buon mercato. L'interrultore eslerno deve 
essere a prova di vandali e di intemperie, 
ed un componente di questo tipo costa 
parecchio, altro che contenere le spese! 
Anche il circuito che presentiamo ora e 
azionato dai passante che vuole guardare 
la vetrina, ma non adopera un interruttore 
esterno. Un sensore a prossimita inserito 
nella vetrina controlla l'illuminazione tra- 
mite un TRIAC. 
II disegno di figura 1 mostra un oscillalore 
a pome di Wien compensato per la tempe- 
ratura. Questo produce un'uscita sinusoi- 
dale a 30 kHz con un'ampiezza picco- 
picco di 4 V, regolabile con il potenziome- 
tro semifisso PL II sensore della vetrina e 
collegato all'ingresso non inverlente del- 
I'oscillatore, ICI. La piastra del sensore e 
montata all'inlerno del cristallo della ve- 
trina e quindi rappresenta una capacita 
con dieletlrico formato da vetro ed aria. 
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Le perdite capacitive dipendono da parec- 
chi faltori. Umidilii e lemperatura, ossia in 
altre parole un cambiamento del tempo, 
potranno cambiare I'influenza del sensore 
suH'oscillatore. 
Per queste lente variazioni esiste nel circui- 
to una compensazione. II segnale di uscita 
deU'oscillatore a ponte di Wien viene rad- 
drizzata e limitala nei picchi da DI e C3, 
con il risultalo che al gate del FET (Tl)c'e 
una tensione dipendente dalle variazioni 
lente della capacita della piastra del senso- 
re. Tutto questo fa variare Pimpedenza 

drain-source del FET. che mantiene co- 
stante 1'ampiezza d'uscita, Di conseguenza 
I'oscillatore non risente delle lente varia- 
zioni di temperaturae di umidita. L'anello 
di controllo reagisce pero soltanto alle va- 
riazioni lente. Quando una mano e posta 
vicino alia piastra del sensore, il rapido 
cambiamento non sara piii compensato al- 
I'istante e I'oscillatore si fermera. Quando 
I'oscillatore funziona e presente una ten- 
sione al collettore di T2 (punto "X" del 
circuito). ma questa tensione cadr^ a 0 V 
quando I'oscillatore si arrestera. 



7-90 — elektor luglio/agoslo 1981 

©6 V 

N1 ... N4 - IC2 4093B 
N4 R1* n:< 

RIO H16 
U B V Reset 

V-I 

BC547A 
N7 "jbOK 22001* toy 
// )OV 

BC 557A 
B14 

Lai 

ifD^i 
R20 
GO EO R12 . 1', A 470 ll 

1 

inv I 
CIS Trd 

© DUS lOn 
T. 2\ 4 

C' IC3 
MCS2400 82n 

400V © B17 
R22IC: 

J 
u v-, 10 A -I IW 

BC549C 4xi N4004 
R .• , 
ison 

B40C500 
6V® I,- v 

Umi 
M .-.V 
.'/OC> IC 2 

Cio i:' 1 
BVB 

,oXv © 12 V 470u 40V 
© 100mA 

Questo livello di tensione controlla il mul- 
tivibratorc monostabile costruito intorno 
ad N1 ed N2 di figura 2. Allorche questo 
ingresso di NI va a livello basso, I'uscita di 
N2 andra pure a livello basso (per un tem- 
po determinato dai valori di C6, R12 e P3) 
in modo da mandare in conduzione il tran- 
sistor T3. Questo farii accendere il LED 
contenuto neH'accoppianlore ottico, che a 
sua volta fara parlire il tiristor. Questo pu5 
avvenire soltanto quando la tensione di 
rete passera per lo zero mentre, per tutto il 
resto del tempo, il transistor T4 rimarra in 
conduzione ed il gate del tiristor restera 
collegato a massa. II risultato di tutto que- 
sto e che il triac sar& messo in conduzione 
esclusivamente al momento in cui la ten- 
sione di rete passera per lo zero, riducendo 
in tal modo al minimo i disturbi. 
Un LED lampeggiante pilotato dall'oscil- 
latore a 2 Hz (N3) e montato vicino alia 
piastra del sensore ed attirera, si spera, 
1'attenzione dell'eventuale cliente sulla ve- 
trina. L'inlerrutlore SI viene usato come 
reset ed una breve pressione su di esso fara 
scaricare il condensalore C5, e D10 comin- 
cera a lampeggiare. Se ora qualcuno avvi- 
cina una mano alia piastra del sensore, le 
luci si accenderanno per un periodo di 
tempo determinato dalla regoiazione di 
P3. 
Non e necessario che il sistema rimanga 
funzionante per tutta la nolle. Con P2 si 
predispone un certo tempo (qualche ora) 
dopo di che I'uscita di N4 andra a livello 
basso impedendo il funzionamento del 

r 

sli 

L. 

\ 
V 

fl M"; 

£7Y 
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'-s? # 

monostabile e disatlivando quindi il siste- 
ma. 
Nelle figure 3 e 4 si vedono le basette slam- 
pate per I'apparecchio, 6 consigliabile che 

i collegamenli fra le due basette siano ese- 
guili in cavo schermato e che lo schermo 
sia collegato a terra. 
Diciamo ora qualche parola sulla messa in 
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Elenco componentl 

Reslslenze: 
R1 ,R2,R5,R19 = 47 k 
R3 = 100 k 
R4 = 39 k 
R6.R11 = 1 M 
R7fR8,R13,R16 = 10k 
R9,R21 = 1 k 
RIO =100 n 
R12 = 56 k 
R14,R24 = 270 a 
R15 = 560 k 
R17 = 27 k 
R18 = 1M5 
R20 = 1 k/1 W 
R22 = 100 fi/l W 
R23 = 150U 
PI = 25 k Potenzlometro semitisso 
P2 = 10 M Potenziomelro semillsso 
P3 = 1 M Potenziomelro semitisso 

Condensatori: 
C1.C2 = 100 p 
C3 = 47 p/10 V 
04= 2m2/10 V tantalio 
05 = 2200 H/10 V 
06 = 470 p/10 V 
07 = 1 p/10 V 
08,015= 10 n 
09 = 10 M/25 V 
010 = lOp/IO V 
011 = 470 /i/40 V 
012 = 82 n/400 V 
013 = 330 n 
014 = 100 n 

Semicondutlori: 
T1 = BF 256A 
T2.T3 = BC557A 
T4 = BO 5490 
T5 = BO 547A 

D1 .D2,D3 = DUS 
D4 = zener 12 V/400 mW 
D5 = 6V8/400 mW 
D6 . . . D9 =1N4004 
010 = LED rosso 
B = B40C500 40 V/500 mA ponle 
Tri = triac 5 tipo - A 

(es. TIC 226D) 
101 = 3140 
102 =4093 B 
103 = MCS 2400 
SI =S.P.S.T. interruttore 
F = 3.1 5 A 'usibile ritardalo 
Tr slrasformatore, 1 2 V/100 mA 

funzione. Una volta complelalo il montag- 
gio della basetta piii piccola e dopo averla 
inserita in un adalto contenitore, bisogna 
regolare P1 al minimo della resistenza (tut- 
to girato verso sinistra). Un tester predi- 
sposto per la porlata di 10 V viene quindi 

collegato tra il punto "X" e la massa. Si 
regola quindi PI in modoche Pindicedello 
strumento vada a zero per un breve istante 
ogni volta die la mano viene avvicinata al 
cristallo della vetrina in corrispondenza 
della piastra del sensore. Per avere il mi- 

gliore risultato, occorre montare la grande 
superficie di rame die si vede sulla basetta 
di figura 3, contro il lato interne del cristal- 
lo della vetrina. 
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Energia dai fulmini 

Ai nostri giorni, per una ragione o per 
I'altra, la frase: "Crisi energetica" vienc 
pronunciata sempre piii spesso. 
Non imporla se la causa e la crisi del petro- 
lic o semplicemente il ratio che ci siamo 
dimenticati di chiudere rinterrutlore. 
Mentre uno dei nostri progettisti stava stu- 
diando una storiadeU'elettronica a lumedi 
candela, con i denti che battevano dal fred- 
do, e stato iniprovvisanicnle colpilo da 
una brillante ispirazione: usare tin insolito 
generatore naturalc! L'idea fondamcntale 
e mostrata ncllo schema allegalo. 
La lampadina al Neon (del tipo limilalore 
di tensione) limita a 1000 V la tensione ai 
capi di Rl ed R2. Queste resistenze sono 
collegatc come partitore di tensione con 15 
V alia presa centrale; questa tensione viene 
raddrizzala e stabilizzala da DI, R3 e D2. 
La batteria (10 celle al Ni-Cd in serie) e 
caricata tramite D3. Si avvisano i lettori 
che alcuni componenti possono essere af- 
fetli da inslabilita. 
II circuito e stato in origine pensato come 
generatore di riscrva alle celle solari per 
applicazioni mollo fuori mano (stazioni 
ripatitrici neU'Himalaya, satelliti orbitanti 
e simili). Essa puo essere pero usata come 
caricabalterie ad una sola condizione; per 
molivi di sicurezza il condultore di energia 
eleiirostaiica deve essere moniato aH'inier- 
no del/a casa. 

da un'idea di B. Franklin 

Dl R3 IKi 

0 
47k 

1N4007 1N4001 

12V 

10 x nlcad 
12 V — 

80615 

98 

Sorge spesso la questione se un'alla resi- 
stenza sia o meno interrotla. Lo scopo di 
questo strumento e di provare se c"e o 
meno una conducibilita con resistenza in- 
feriore ai 5 M£2 Ira due punti. Una resisten- 
za maggiore verra quindi qualificata come 
un circuito aperto. 1 risultati sono indicati 
da due LED. 
Come si vede nello schema, il drain del 
FET T1 e collegato direttamente all'ali- 
mentazione posiliva (formata da due pile 
da 1,5 V) ed il source e collegato al filo 
negativo tramite le resistenze R2 ed R3. II 
circuito in prova e collegato tra il gate ed il 
filo negativo. Dato che il FET conduce 
esclusivamente se e'e una tensione di gate 
(e non una corrente) non e'e distinzione tra 
valori grandi e piccoli di resistenza (benin- 
leso se questa resistenza e inferiore ai 5 M 
D). 
Quando il circuito h aperto, la tensione al 
gate e di +3 V rispelto a massa equindi TI 
sara in conduzione e la tensione al source 
sara pressapoco quella di alimentazione. 
Questa, a sua volta, fornisce una corrente 
di pilotaggio di base al Transistor T2 che 

Controllo di continuita 

SSlGl R7 

BF 256A 
BF 245A 

H '»> I 
BC177 - r-> 2 x 

1,5 V 

BC 107 

risullera quindi in conduzione ed il LED 
DI sara acceso. Se la resistenza e inferiore 
da 5 MD la tensione di gate si abbassera ed 
il FET si comportera come una grande 
resistenza facendo abbassare in tal modo 
la tensione di suorce. 
11 transistor T2 passerii all'interdizione se- 
guito, naturalmente, da DL Per quanto 
riguarda T3 la tensione alia sua base si 

abbassera anch'essa mandando in condu- 
zione e causando I'accensione del LED 
D2. 
II valore di Rl determina il campo delle 
resistenze che possono essere controllate. 
Con il valore dello schema, la resistenza 
massima sara di circa 5 MD. 

M. S. Dhingra 
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99 Commutatore di portata automatico 
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N1,N2 = IC1 = 4012 
NS.NI = IC3 = 7413 
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ESI ... ES3 = % IC7 = 4066 

■ La resislenza lotaledi R16 ed ES3 a commuIalorechiusodovrebbeessereSOOQ. Inpralicaun valoredl 
780 !! per R16 (680 + 100 £J) dovrebbe coslituire Una buona approssimazione. 

E spesso conveniente utilizzare un com- 
mutatore di portata automatico (autoran- 
ger) quando si effettuano misure con stru- 
menti digitali. Al contrario degli esseri 
umani, soggetli a dimenticanz.e, I'autoran- 
ger garanlisce il cambiamento dclla porta- 
ta prima die lo strumento possa essere 
danneggiato. Esso rileva se il parametro 
misurato (che puo essere una tensione, una 
correnle, una resistenza, eccelera) e "al di 
fuori dei limiti" ed aumenta o diminuisce 
di conseguenza la portata. 
II commutatore di portata automatico qui 
mostrato, funziona esattamente con lo 

stesso principio. Si possono commutare un 
massimo di 10 decadi. 1 segnali logici per il 
controllo del circuito sono derivati dalle 
condizioni "overflow" e "prima cifra = 
zero". Nel caso dello strumento digitale 
universale (Elektor Novembre 1979) si 
trattera rispetlivamente dei codici BCD 
1011 e 0000 e la commutazione sara atlua- 
ta al momento in cui la prima cifra e invia- 
ta in multiplex al display. Per questo moli- 
vo il segnale multiplex a 96 Hz che control- 
la la prima cifra (MSD) viene usato come 
segnale di "strobe". Se avviene la condi- 
zione "prima cifra = zero", un treno di 

impulsi a 96 Hz appare all'uscita di N1, Se 
avviene la condizione di "overflow", il tre- 
no di impulsi apparira all'uscita di N2. 
Questi impulsi sono filtrati dalla rete RC 
R1/C1 ed R2/C2 per garantire un segnale 
pulito. 
Quando ha luogo una delle due condizioni 
suddette, il multivibratore monostabile 
1C2 viene fatto partire dal ftanco di attacco 
del primo impulso del treno. La durata del 
singolo impulso di "intervallo" generato 
da IC2 puo essere regolata con il potenzio- 
metro PI. Durante questo intervallo le 
pofte logiche N3 ed N4 sono interdetle. 
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Per il momenlo quindi, solo il primo im- 
pulso raggiungera il contatore/decontato- 
re 1C4. 
Solo quando la durata del treno di impulsi 
sara superiore a questo iniervallo, 1C4 ri- 
cevera un secondo impulso. 

L'uscita BCD da IC4 viene converlita in 
decimale da ICS. I limiti del campo di 
conteggio di IC4 sono prestabiliti colle- 
gando adegualamente gli ingressi ad N3 ed 
N4. 
La figura 2 mostra un attenuatore di ingre- 

so adatto a questo circuilo. mentre la figu- 
ra 3 mostra come collegare le varie parti al 
multimelro digitale di Elektor. 

Borgman 

lOO 

Alia vista dei tanti interessanlissimi cir- 
cuit! contenuti in questo numero, non po- 
chi di voi sentiranno accellerare il loro 
battito cardiaco. Proprio di questo abbia- 
mo tenuto conto decidendo di includere 
nella raccolta questo progelto di monitor 
digitale del battito cardiaco. II circuito mi- 
sura I'inlervallo tra due successive pulsa- 
zioni cardiache e quindi ne calcola il nume- 
ro al minuto visualizzando il risultato su 
un display a sette segment! da tre cifre. 
II battito cardiaco viene rilevato usando 
una" piccola lampada combinala con un 
fotodiodo applicati su una clip da mettere 
al lobo dell'orecchio. Questo sensore deve 
essere a prova di luce e di costruzione mol- 
to rigida, ed un risultato ancora migliore si 
potrebbe ottenere applicandolo ai polpa- 
strelli. 
Ad ogni sistole il cuore pompa del sangue 
attraverso il corpo, di conseguenza cresce 
la quantita presente nel lobo dell'orecchio, 
e quindi la sua capacita. Queste differenze 
di capacita che si hanno tra il momento in 
cui la pressione sanguigna e minima e quel- 
Id in cui essa e massima, vengono rilevate 
dal fotodiodo, che produrra un impulso ad 
ogni battito cardiaco. L'inlervallo di tem- 
po tra due successivi battiti viene misura- 
to, ed in base a questa misura ne viene 
calcolata la frequenza. II risultato si ottie- 

Monitor digitale del battito cardiaco 

ne semplicemente contando il numero de- 
gli impulsi di una frequenza nota nell'in- 
tervallo prima descrilto. L'Autore ha scel- 
to una frequenza di 166,7 Hz e quindi, per 
una frequenza di pulsazione di 60 battiti al 
minuto, il tempo tra un battito e I'altro 
sara di un secondo esatto e verri contato 
un totale di 166 impulsi. Una volta contati, 
questi impulsi sono trasferiti ad un diviso- 
re programmabile a 256 bit. in modo che 
possono essere divisi per 10.000 inviando 
esattamente 10.000 impulsi nel divisore. 
Di conseguenza, per una frequenza cardia- 
ca di 60 battiti al minuto, risulteranno di- 
sponibili all'uscita un totale di 

'M00 =60 
166 

che saranno contati e visualizzati sul di- 
splay. 
II circuito funziona come segue: leduepor- 
te logiche N1 ed N2formano un oscillatore 
che ha una frequenza di uscita di 1 MHz, 
Questa frequenza viene divisa per 6.000 
dai divisori IC3 ed 1C4, per produrre la 
necessaria frequenza di riferimento di 
166,7 Hz. Le variazioni della correnle che 
attraversa il diodo sono amplificateda ICI 
ed IC2 che, insieme al transistor T5. forma- 

no un amplificatore autoregolalo entro 
ampi limiti di intensity. IC2 e collegato 
come trigger di Schmilt con livelli di soglia 
autoregolali. Le caralteristiche di autore- 
golazione di questo amplificatore rendono 
possibile I'uso di fotodiodi di tipo diverse. 
L'uscita e sincrona at battito cardiaco ed 
appare sotto forma di impulsi che sono 
applicati ad IC6. che fornisce all'uscita 3 
un impulso di durata equivalente all'inter- 
vallo tra due battiti. Inollre il segnale d'in- 
gresso a questo integrato viene applicato, 
previa amplificazione, ad un altoparlante 
che render^ udibile i battito cardiaco, evi- 
tando nel contempo che si possa commet- 
tere I'errore di contare due battiti per una 
sola pulsazione, in quanto sono possibili 
delle flultuazioni deH'ampiezza del segna- 
le. La precisione dell'indicazione sara con- 
tenuta nel limite di due pulsazioni entro 40 
 180 pulsazioni al minuto. L'altoparlan- 
te non riproduce esattamente il battito car- 
diaco, ma rivela il segnale di un multivibra- 
lore monostabile formato da N7 ed N8. 
Tornando ad IC6, questo divisore viene 
bloccato in modo che un ulleriore battito 
cardiaco non pub avere effetto. I due divi- 
sori di ICS sono collegati in cascata, in 
modo da ottenere un rapporto di divisione 
totale di 256. Questo divisore e sincroniz- 
zato dalla frequenza di riferimento di 
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166.7 Hz per il periodo Ira due successivi 
bailiti cardiaci. Di conseguenza una ca- 
denza di 60 baltiti al niinulo produrra un 
impulso di uscita da IC6 che durera un 
secondo, e quindi permelterS il conteggio 
di 166 impulsi da parte di IC7. 
Questo numero viene trasferito al contato- 
re programmabile ICS che e sincronizzato 
con 10.000 impulsi esalli: aU'uscita avre- 
mo quindi esallamente 60 impulsi. ICS ge- 
nerera un impulso di preselezione ad ogni 
passaggio per lo zero (piedino 15 collegato 
al piedino 14). 
II risultato viene applicato, tramite 1CI0, 
al contatore-pilota IC9 e quindi al display 
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Elenco componenll 

Resistenze: 
R1,R3 = 4k7 
R2 = 1 k 
R4,R6,R8= 100 k 
R5 = 1k2 
R7 = IM2 
R9.R10 = IS k 
R11 = 560 k 
R12 = 8S!2. •/, W 
R13 =8k2 
R14 = 330 k 
R15. . . 821 = ion 
R22 = 220 k 
R23= 22 k 
R24,R26 - 47 k 
R25 = 47 SI 
Pi = 1 k semifisso 
P2 = 100 semifisso 

Semicondultori: 
T1 ... T3 = BC141 
T4 = BC 617 
TS • BC 559C 
IC1,IC2 = 741 
IC3.. . ICG - 4518 
IC7 > 4520 
ICS = 40103 
IC9 = 74C928 
IC10 = 4528 
IC11 =4011 
IC12 = 4081 
IC13 = 7805 
DI = BPW 34/41 

Condensalori: 
C1 = 220 p 
C2-47 |i/10 V 
C3 = 33 n 
C4 = 150 n 
C5.C8-47p/16 V 
C6 = 1 p/l 6 V 
C7 = 10(i/16 V 
C9,C10.C13.C14 = 100 n 
C11 =680n 
C1 2 = 10 n 
C15" 10ii/35 V tamauu 

Varie: 
Lai = lampada 12 V, 1 W 
DPI . . , OP3 = HP 7760 
LS = altoparlanle minialura 

8... 150 n 
SI =SPST 
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a selte segmentl lipo 7760 della Litronics o 
della HP. 
Allo scopo di perniettere la leltura del di- 
splay, il conieggio viene sospeso per circa 3 
secondi ogni volta che viene completata la 
sequenza di conteggio degli impulsi a 166,7 

Hz, Una volta Irascorso questo ritardo, 
tutti i contatori vengono azzerati peresse- 
re pronti al conteggio successivo. II circui- 
to e montato su due basette stampate: per 
la sezione del display e stata usata una 
basetta separata in modo che quesa possa 

venir applicata, se occorre, ad altre appa- 
recchiature. 
Durante la costruzione bisogna fare atten- 
zione aWoiiimo isolamento dalla rete. Di 
conseguenza si raccomanda caldamente 
ralimentazione a batteria 

lOl Tachimetro a stato solido 

Per costruire questo tachimetro, molto 
pratico sia suU'automobile che su quelle 
macchine utensili nelle quali occorre 
un'indicazione della velocity, occorrono 
soltanto pochi componenti. L'indicazione 
visuale h ottenuta mediante una fila di 

LED disposta verticalmente, orizzontal- 
mente, oppure secondo un arco di 270°. II 
numero di LED accesi corrisponde alia 
velocita angolare in quel determinato mo- 
mento. 
IC 1 un convertitore frequenza-tensione. 

Se usato in un'automobile, il suo ingresso 
pub essere collegato (tramite Rl) al termi- 
nale del ruttore della bobina (marcalo di 
solito "CB"). 
L'uscita di IC I S applicata agli ingressi di 
IC2 ed IC3. Questi due integrati sono col- 
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legati in cascata, in modo che i 10 LED 
controllati da ciascuno di essi formino una 
unica riga. In questo caso i LED di IC3 
saranno i primi 10 della riga. II collega- 
mento a cascata avviene tra il piedino 6 di 
IC3 ed il piedino 4 di IC2. Una lensione di 
ingresso di 1,2 V accendera in successione 
tutti i LED di IC3 ed un valore superiore a 
questo livello azionera 1C2. 
La relazione fra la frequenza di ingresso ed 
il numero di LED accesi potraesserestabi- 
lita regolando il potenziometro PL 
Questa regolazione si fara naturalmente in 
rapporto al numero di giri richiesto. Per un 
motore d'automobile a quattro tempi e 
quattro cilindri, il massimo e di solito sui 
6000 giri. Di rado si raggiungono velocila 
superiori. In questo caso, per questo nu- 
mero di giri, si accenderanno tutti e venti i 
LED. 
Collegando provvisoriamente all'ingresso 

un trasformatore da campanelli con ten- 
sione secondaria di 3...5 V, I'indicazione 
dei LED dovra essere di 1500 giri al minu- 
te, quindi dovranno essere accesi tutti i 
LED fino a D5 compreso. E semplicissimo 
regolare PI per assicurarsi che questo av- 
venga. 
Con alcune piccole modifiche e possibile 
ottenere un indicatore a macchialuminosa 
(ossia, con un unico LED acceso invece di 
una fila). Allo scopo occorre collegare il 
piedino 9 di 1C3 al piedino I di 1C2 (e non a 
+ 12 V). Analogamente bisogna collegare 
Ira loro i piedini 9 ed 11 di IC2 (e non a +12 
V). Tra i terminali di D9 collegato ad 1C3 
va saldata una resistenza da 22 kD. 
La luminosita dei LED si pub regolare 
cambiando i valori di R6 ed R7. Puo essere 
utile adoperare LED di diverse colore per 
indicare il diverse grado di attenzione do- 
vuto alle maggiori velocita. 

Quante volte e andata via la luce quando 
stavate leggendo la parte piu emozionante 
del vostro romanzo giallo? E quante volte 
la vostra consorle si lamentava di non ri- 
uscire ad addormenlarsi se non spegnevale 
la luce? Come fare a ricordarvi la pagina 
alia quale avete interrotto la lettura senza 
farci un'orecchia d'asino e senza poter di- 
sporre del vostro segnalibri preferito in 
(Into cuoio, che magari eslalo rosicchialo 
dal vostro affettuoso amico a quattro zam- 
pe? Queste domande, insieme al falto che 
nessuno ha piacere di deturpare i suoi libri, 
sono il motivo per cui abbiamo progettato 
questo segnalibro elettronico di facile ma- 
novra. 
Quando il circuito non e "programmalo" 
la maggior pane dei componenli non e 
alimentala e le uniche parti che assorbono 
corrente sono i tre integrali decodificatori- 
/piloti {IC2...,1C4). 
Dato che si tratta di integrati CMOS il 
consume di corrente sara molto ridotto. 
La pressione del pulsante SI provoca la 
visualizzazione del numero della pagina 
sui tre display LED a 7 segmenti. L'oscilla- 
lore formato da NL..N3 viene in questo 
caso alimentato tramite SI ma.perquanto 
esso cominci a funzionare, i decodificatori 
non ricevono impulsi di clock perche le 
linee di inibizione del clock sono manlenu- 
le ancora a livello basso. Se ora pero si 
preme uno dei pulsanti S2...S4, il relative 
decodificatore/pilota comincera a contare 
ed il valore del conteggio verra indicate dal 
relative display. Gii stadi pilota di potenza 
contenuti in IC5...IC7 sono stati inseriti 
perche gli integrati decodificatori non pos- 
sono fornire una corrente sufficiente al- 
I'accensione dei LED. 
Per i letlori di romanzi fiume esiste una 
ulteriore possibility. II segnale del riporlo, 
proveniente da IC2, viene diviso per due 
medianle un flip-flop tipo "D" edapplica- 
to al punto decimale del display piii a sini- 
stra, tramite una coppia di buffer inverti- 
tori (N4 ed N5), Questo significa che il 
punto decimale si accendera ogni secondo 
ciclo decimale per indicare la pagina nu- 
mero Ixxx. 
11 numero della pagina chesi vuolesegnare 
si programma mantenendo premuto SI ed 
azionando quindi singolarmente gli altri 
tre pulsanti fino ad ottenere sui display il 
numero che si vuole. Si rilascia quindi SI 
ed il numero della pagina restera cosi me- 
morizzalo fino a che non si dovry cambiar- 
lo. Un numero memorizzato in precedenza 
potra essere richiamato premendo SI. Se 
inavvertitamente si preme uno dei pulsanti 
S2...S4 menlre SI e aperto, non si modifi- 
cherit il contenuto della "memoria". 
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Anche nella totale oscurila il numero della 
pagina da ricordare poira essere rammen- 
lalo grazic al bagliore del display anche sc 
il libro resta chiuso. 

N1 . Nr. HC1-4049 
FF1 • IC3 • 1/2 4013 
IC2 . IC4 - 4026 
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Noia Editoriale. 
Per quei lettori che sono mem portati a 
maneggiare un sa Ida lore, suggeriamo una 
soluzione ahernativa: ritagliare quesio arii- 
colo ed usarlo come segnalibri. 
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Generatore 

di energia 

economica 

A causa della costante diminuzione della 
disponibilita mondiale di energia, e impe- 
rativa la ricerca di qualsiasi forma di ener- 
gia alternativa. Come tutti sappiamo le 
resistenze producono rumore ed il rumore 
i una forma di energia. Perche non imbri- 
gliare tuna questa energia? Per ottenere 
questo risultato la tensione di rumore deve 
essere raddrizzata e livellata, come si vede 
nello schema. La tensione di uscita e deter- 
minata dalla seguente equazione: 

Uo = \/4 ■ k ■ B • T • R 
nella quale T e la temperatura assoluta 
(gradi Kelvin), B e la banda di frcquenza 
del rumore prodotto ed R il valore della 
resistenza. E evidente che tanto maggiori 
sono il valore della resistenza e la tempera- 
tura ambiente, tanto maggiore sara la ten- 
sione prodotla. 

T O- 

La tensione diretta del diodo dovra essere 
minima possibile. Sono quindi preferibili i 
diodi al Germanio per quanto i risullati 
migliori si ottengano usando dei diodi allo 
stagno (Sn) (specialmenle in quelle situa- 
zioni nelle quali il diodo pu6 essere mante- 
nuto sufficienlemente freddo). Questo e il 
luogo dove la temperatura produce i suoi 
effetti, Dato che dobbiamo prelevare ener- 
gia dalla resistenza, la sua temperatura 
tendera a scendere. 1 lettori dolali di spiri- 
to inventivo saranno in grado di usare que- 
sto fenomeno per raffreddare il diodo. 
E importante scegliere il giusto lipo di resi- 
stenza, Si devono usare solo dei tipi mollo 
vecclii, preferibilmente guasli, che produ- 
cono un sacco di rumore. I tipi moderni, a 
basso rumore, sono assolutamente inadal- 
li. 
La tensione di uscita del prototipo e stata 
misurata in circa 1 mV con un valore della 
resistenza di 0,6 Gn. Per raggiungere ten- 
sioni maggiori si possono collegare inserie 
molti generatori. Seinveceoccorronoaltre 
correnti dovranno essere naluralmente 
collegati in parallelo. 

DMOS di potenza 450 V, 2,25A 

E stata annunciata dalla Intersil la fami- 
glia IVN6000. Si tratta di DMOS FET di 
potenza con tensione di breakdown fino a 
450V con una corrente. il funzionamento 
continuo, di 2,25A. I tempi di commuta- 
zione sono estremamenle rapidi. pari a 10 
ns. 
1 componenti della scrie IVN6000 sono 
ideali per lasostituzione di l "ansistor bipo- 
lar! lenti. 

II piccolo die (100 x I06mils) consenle alte 
velocita di commutazione e riduce il coslo, 
II contenitore TO-3 consente una dissipa- 
zione sufficienle per il progetto di alimen- 
lazione switching, inverter ad alta tensio- 
ne, amplificatori audio, rele allo stalo soli- 
do e molle altre applicazioni. 

Meiroelellron ica 
Viale Cirene. 18 
20135 MUano 
Tel: 02/5462641 

w 9* 

Preamplificatore Hi-Fi doppio 

II TDA2310 della SGS-Ates e un amplifi- 
catore doppio funzionante in classe A slu- 
diato per Pimpiego nei sistemi Hi-Fi a bas- 
sa distorsione. 
Si tratta di un circuilo integrato monolili- 
co in package dual-in-line a 16 pin plasti- 
co, le cui caratleristiche principal! sono: 
range dinamico estremamente ampio, bas- 
sissima distorsione, grande larghezza di 
banda a loop aperto, basso rumore, assen- 
za di pop-noise, slew-rale di 14 V/ps con 
Gv = 30 dB e di 50 V/ps con G> = 50 dB, 
funzionamento con alimentazione singola, 
prolezione contro i cortocircuiti di uscita. 

SGS-Ates 
Via C. Olivetti 2 
20041 Agrale B.za 
Tel: 039/65551 
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Modulo per la sintesi della voce 

Si iratta del VSM2032 della General In- 
strument Microelectronics, tin modulo su 
circuito stampato preprogrammato per 
generate fino a 32 parole in una sequenza 
qualsiasi, che consente di formare piii di 
un bilione di frasi diverse. 
II modulo e progetlalo per interlacciare 
con qualsiasi sistema digitale. e neeessita 
di otto segnali di ingressoTTLcompatibili 
per scegliere la frase da dire. 
La scheda del modulo contiene tre disposi- 
tivi MOS-LS1 principal!: un microcompu- 
ter single-chip PICI650A preprogramma- 
to, un sintetizzatore vocale SP-0250 e una 
ROM da 32K con pochi componenti di- 
screti periferici. La scheda fornisce un'u- 
scita audio capace di pilotaredirettamente 
un carico di 200 mW. 

Adelsy 
Via Novara 570 
20153 Milano 
Tel: 02/4524651 
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Analizzatore portatile di gas tossici 

II Miran IA della Wilks, e uno strumento 
versatile che pu6 analizzare un numero 
elevato di gas e vapori. 
Questo analizzatore pud identificare e, 
successivamente, quanlizzare qualsiasi ti- 
po di gas che present! almeno un picco di 
assorbimento fra 2,5 e 14,Sp. 
Lo strumento ottimizza le sue funzioni nel- 
la misura deirinquinamento atmosferico, 
negli ambienti di lavoro e nellc zone peri- 
metrali delle fabbriche. 
II Miran IA e unospetlrofotometro porta- 
tile, a raggio singolo. a filtro variabile, 
munito di una cella il cui cammino ottico 
puo essere variato da 0,75 a 20,25 m, con la 
possibilila di leggere sia poche ppm sia 
percenluali. 
Lo strumento fornisce un'analisi qualitati- 
va e quanlitaliva deH'aria in esame. 
Qualilativa perche, con i'ausiliodi un regi- 
stratorc, fornisce lo speltroda2,5 a 14.5pe 

* 

quanlitaliva perche mediante un'adeguata 
calibrazione, e possibile misurare la con- 
centrazione del composto in esame. 
L'analisi qualilativa permette percio di in- 
dividuate i componenti che si desidera 
analizzare. presenti nella miscela in que- 
stione. 
Le altre caratlerisiiche tecniche sono pote- 
re risolulivo da 0,05 p a 3 p, 0,12 p a 6 p, 
0.25 pa II p. precisione migliore dello 
0,5%, deriva minore dello 0,6%, tempo di 
risposia commutabile in Is, 4s, 10s. 40s, 
velocita di scansione di circa 9 minuti, 
gamme di 0 ^ 0.025:0 -H 0.1; 0 -f 0,25; 0 H- 1 
unita di assorbanza 0 -r 100% trasmittan- 
za, uscita per registratore da 0 a I Vcc. 

CON. TEC 
Strada Sialale II (Padana Sup) Km 158 
20060 Cassina De' Pecchi 
Tel: 02/952079! 

Isolatore ottico per impiego 
generale' 

L'isolatore A6902 della Tektronix e slato 
progeltato per rispondere a tutti gli stan- 
dard mondiali di sicurezza tra cui I'UL 
1244,1TEC 348, il VDE 0411, il BS 4743 ed 
il Bollettino 556B della CSA Electronics. 
L'A6902 e un isolatore di tensione accop- 
piato otticamente, a doppio canale e con 
risposta della c.c. a 15 MHz, che permette 
a qualsiasi strumento, messo a terra secon- 
do le norme di sicurezza, di eseguire misu- 
re floltanli ad elevata sensibilita(20mV) in 
presenza di segnali in modo comune fino a 
±I500V (c.c. + c.a. di picco). Ogni canale 
deirisolalorc Tektronix e dotato di un at- 
tenualore calibrato che permette di variare 
la sensibilita da 20 mV a 200 V per divisio- 
ne. 

N 

L"A6902 presenta una caratteristica di iso- 
lamento di 200.000:1 o di -l05dBa60Hz. 
La dotazione standard prevede due coppie 
di sonde di tensione: la coppia di sonde per 
lensioni e potenze elevate pud lavorare fi- 
no a ± 1500V (c.c. + c.a. di picco), mentre 
la seconda coppia si utilizza per segnali 
con valori di tensione fino a -f500V. L'iso- 
latore Teklronic A5902 e parlicolarmente 
indicate nella progettazionc, realizzazione 
e manutenzione dei controlli industriali 

dove I'uso intense di SCR, TR1 AC e dispo- 
sitivi di potenza a semicondultori richiede 
la misura di segnali floltanli in presenza di 
elevati potenziali comuni. Per gli stessi 
motivi rA6902 pud venire impiegato con i 
controlli per motori, gli inverter, i conver- 
titori c.c.-c.c. e gli alimentatori switching. 

Tektronix 
Via Lampedusa, 13 
20141 Milano 
Tel: 02/8466440 
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DAC a 10 bit da 1,5 /zs 

II DAC-2I0, un converlitore digitale/ana- 
logico a 10 bit con codifica del segno della 
Precision Monolithics, e caratterizzato da 
un tempo di asseslamento di 1,5 ps e da 
una non linearila massima su tutto il range 
di temperatura pari a ± 0,075 % del fondo 
scala. 

Questo DAC completo contiene nel chip 
un amplificatore di uscita. un riferimento, 
uno switch di polarita controllato dalla 
logica e i ladder network switches. 
Esso pud essere usato per la moltiplicazio- 
nc a due quadranti cost come la conserva- 
zione binaria unipolare. Normalmente 
I'ingresso del riferimento e I'uscila sono 
collegati assieme. Tutlavia, applicando un 
segnale di riferimento esterno, il DAC-210 
pud essere trasformato in un moltiplicato- 
re a due quadranti. I segnali di ingresso 
possono arrivare a 10 V. 
Le altre caratlerisiiche comprendono una 
tensione di offset a zero-scala di ± 0,06% 
del fondo scala in tutto il range di tempera- 
tura, una simmelria di tensionebipolaredi 
40 mV e un consume tipico di 300 mW. 
II dispositive pud funzionare con tensioni 
di alimentazione variabile da ± 12 a ± 18 V 
senza diminuzione della precisione. 
I disposilivi vengono fornili in packages 
dual-in-line ermetici a 18 pin. 

Technic 
Via Brembo 21 
20139 Milano 
Tel: 02/5695746 
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Transistor Darlington NPN 

La TRW Semicondullori lia inlrodoltosul 
mercalo un transistor Darlington NPN. 
denominato SVT 8222, particolarmenlc 
indicalo per il controllo di tipo switching 
di motori in corrente continua. 
Lc caralterisliche principal! sono: Wi n di 
175V, 1 Ccont di 40 A, Icptakdi 70 A, h« a 30 
A superiore a 150 tiiorage pari a 2.5 (is. 
La tccnologia costruttiva del dispositive lo 
rende particolarmenle robusto in quanto il 
chip e saldato tramite una piaslrina di mo- 
libdeno. 
II contenitore i il TO-3 per alte correnti. 

golato da un microprocessore, e stato pos- 
sibile incorporate caralterisliche come 
I'autotrigger e I'auto-lest diagnostico ollre 
al conteggio di frequenza reciproco. La 
versalilita del DC509 e ulleriormente po- 
tenziata da otto funzioni di misura, un 
ingrosso per armare il trigger. I'auto- 
averaging e la base dei tempi modulata in 
fase. Un'altra caratteristica risiede nella 
possibilita di compensare la sonda di misu- 
ra. Infalli e possibile compensare con pre- 
cisione la sonda ad alta impedenza, senza 
dover ricorrere ad un oscilloscopio. A ri- 
chiesta si pu6 avcre la base dei tempi ter- 
mostatata e la sonda appositamente realiz- 
zata per effettuare misure di intervalli di 
tempo sui circuiti logici ad elevala veloci- 
ty. 

Tektronix 
Via Lampedusa. 13 
20141 Milano 
Tel.: 02/8466440 

Exhibo llaliana 
Via F.Frisi. 22 
20052 Monza 
Tel: 039/360021 

VIC 20 

Contatore-temporizzatore 
universale 

II contatore/temporizzatore universale 
Tektronix DC509 effettua misure di inter- 
valli di tempo con 10 ns di risoluzione, con 
segnali ripetitivi. Su misure mediate si puo 
ottenere una risoluzione di I ps. Misure di 
frequenza fmo a 135 MHz vengono effel- 
tuale con la tecnica del conteggio recipro- 
co, che permette di avere un'elevata risolu- 
zione su segnali a bassa frequenza piu rapi- 
damente che con le tecniche di conteggio 
convenzionali. 
Poiche il funzionamento dei DC509 e re- 

NelPanno in corso, il 1981, giungeranno 
delle grosse novita in Italia da parte della 
Commodore International Ltd.. 
Verso la fine di dicembre dello scorso 
anno, un dirigente della Commodore, ha 
dalo I'annuncio, in occasione della confe- 
renza stampa tenutasi a Milano, della 
prossima commercializzazione, nel nostro 
paese, del primo sislema compatto espan- 
dibilc a colori e con un costo eslrertlamehte 
basso. 11 prezzo in Italia si prevede di circa 
L. 650.000. 
II nuovo computer si chiama: VIC 20 
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II VIC 20 offre una somma di caratleristi- 
che speciali fra le piu complete esistenti e 
fra I'altro ha una capacita di espansione 
che rivaleggia con le caralterisliche di mi- 
crocomputers il cui prezzo e superiore di 
quattro o cinque volte il costo. 
II nuovo VIC 20 (Video Interface Compu- 
ter) puo essere connesso con qualsiasi lele- 
visore o monitor televisivo. 
E provvisto inizialmente di 5k bytes di 
memoria RAM. 
Le caralterisliche parlano da sole. 
Colore (16 colori tutli in alia risoluzione) 
Sonoro 
Funzioni di tasti programmabili 

i 

Espansione di memoria RAM fino a 32k 
bytes 
Linguaggio PET-BASIC 
Tastiera grande standard 
Display video composto da 23 linee con 22 
caratteri ciascuna 
Alia risoluzione grafica 
Set grafico standard 
Joystic / paddles / penna oltica 
Cartucce di programmi inseribili nellospe- 
ciale PLUG-IN 
Cartucce di memoria inseribili nello spe- 
ciale PLUG-IN 

Harden S.p.A. 
24068 Sospiro (CR) 
Tel: 0372/63136 
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Display fluorescenti a 14 segment! 

La I.E.E. (Industrial Electronic Engineers) 
ha annunciate la disponibilita della serie 
FLIP 3700 di display fluorescenti. 
Si tratta di display a 14 segmenti economi- 
ci completi dei circuiti di pilotaggio, con- 
trollo e interfaccia. L'interfaccia bidirezio- 
nale TTL a 8 bit, accetta dati paralleli e 
seriali in codice ASCII. 
Sulla serie 3700, come per la serie 3600 
(versione a matrice di punti), sono imple- 
mentate un consistente numero di funzio- 
ni, quali I'indirizzamento random, Pedi- 
ling, lo scrolling orizzontale e verticale, 
font grafico personalizzato, read/write dei 
dati, self test ed altri, che ne rendono I'ap- 
proccio molto agevole. 
Inoltre e richiesta una sola tensionedi ali- 
mentazione (+5Vcc) ed una potenza molto 
ridotta. 
La serie FLIP comprende display molto 
compatti, con una profondita per quasi 
tulti i modelli inferiore a 26 mm. 

Exhibo llaliana 
Via F. Frisi 22 
20052 Monza 
Tel: 039/360021 

: 
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r= abbonarsi conviene.. = 

•• si risparmia lino al 40% 

PROPOSTE TARIFFE PROPOSTE TARIFFE 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 18.000 
anzich6 L. 24,000 
losloro L 27 6001 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 36.000 
anzichfe L 60 000 
10319)0 L 56 OOO) 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 19.500 
anzich6 L. 30.000 
losleto I 30.500) 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 35.700 
anziche L. 54.000 
tosloro L, 56 6001 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 19.000 
anzlchb L. 24.000 
(ostoro L 30.000) 

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 37.500 
anziche L 60.000 
loslero I 59,500) 

4) Abbonamento annuo a 
IL CINESCOPIO 

L. 18.500 
anzich^ L. 30.000 
lOSlero L 28 600| 

13) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR 

L. 52.500 
anzichfe L 78.000 
(estoro L 81.500) 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

L. 25.000 
anziche L. 30.000 
(OSIoro I 33 000) 

14) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
IL CINESCOPIO 

L. 52.000 
anziche L 84.000 
lasloro I 80.500) 

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE DI TECNICA 

L. 35.500 
anziche L 54 000 
(03I010 L 55,000) 

15) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 53.000 
anziche L. 84,000 
(93)9)0 L. 82 500) 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 35.000 
anzich6 L. 48.000 
(eslQfO L 54 000) 

16) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR + 
IL CINESCOPIO 

L. 51.500 
anzichb L 78.000 
(03)0)0 L 79.0001 

8) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
IL CINESCOPIO 

L. 34.500 
anzichd L 54 000 (estero L 53.500) 

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

L, 69.000 
anziche L. 108.000 
(03)0)0 L. 107.000) 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 36.500 
anziche L 54.000 
(esiero L 56 500) 

18) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + ELEKTOR h 
IL CINESCOPIO + 
MILLECANALI 

L. 87.000 
anziche L 138.000 (03)0)0 1 132000) 

IMPORTANTE 

Per sottoscrivere abbonamenti, utilizzate I'apposito tagliando 
inserito nelle ultime pagine di questa rivista. 

Le rivisle leader 
in elellronica 
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[laff£L 
MflltRlfllE aETTRONICO aETTRDMECCflNICO 
Via Zuhgo. 12/2S - Telefono (02! 41,56.938 
20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120*120x38 
Rate salvadita L. 2,300 

(fi 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamenle In melallo sta- 
lore rotante cusclnello reggispmla auto- 
lubrificante mm 113x143x50 - Kg 0.9 - 
girl 2750 - mVh 145 - Db'(A) 54 L. 16.700 
Rele salvadita L. 2.300 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motorldultore revorsibile 
diamelro 120 mm. fissaggto 
sul retro con vlli 4 MA 
LI 4.400 
VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata Telaio In fusio- 
ne dl allumlnio anodizzato g. 0.9 - 
0 max 180 mm Prol max 87 mm 
Peso Kg. 1.7 - Girl 2000 
TIPO 85: 220 V 50 Hz - 200 V 60 Hz 
18 W Input 2 fasi 1/s 76 Pres = 16 mm Hzo 
L. 21.800 
TIPO 86: 127-220 V 50 Hz 2 ^ 3 fas! 31 W Input 1/s 108 
Pres . 16 mm Hzo L. 24.100 
RIVOLUZIONARIO VENTILATORE 
ad alia pressione, caratteristiche slmill ad 
una pompa IDEALE dove sla necessaria 
una grande diflerenza dl pressione 0 
250x230 mm Peso 16 Kg. 
Pres 1300 H20. 
Tensione 220 V monolase L. 86.200 
Tensione 220 V trifase L. 80.500 
Tensione 380 V trifase L. 80.500 

PICCOLO 55 
Ventllatore centrifuge 220 Vac 50 Hz Pol ass 
14W - Port m'/h 23 Ingombro max 93x102x80 
mm L. 12.000 
TIPO MEDIO 70 
come sopra pot 24 W - Port 70 m'/h 220 Vac 
50 Hz. Ingombro 120x117x103 mm L. 13.200 
Inter con rogol dl volocitd L. 5.700 
TIPO GRANDE 100 
come sopra pot 51D W Port 240 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro 167x192x170 L. 31.000 

I 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m'/h 

lung tot. 152x90x100 L. 13,300 

V180 220V 18W 90 m'/h 
lung tot 250x90x100 L. 14.400 

Inter con regol. dl velocild L. 5.700 

Trasforma la ten- 
sione delle batte- 
rie in tensione dl 
casa (220 V.) per 
poter utilizzare Id 
dove non esiste la 
rele elettrica tulle 
le appardcchialu- 
re che volete. In piu pud essere utllizzato come cancabatlerie in caso dl 

mancanza dl rele (220 V.) 
MOOELLO 122/Q.C. gruppo dl conlinuild-aulomatico (II 
passaggio da caricabatterle ad inverter avviene elellronica- 
menle al momento della mancanza rele) 
Mod. 122 G.C, 12V/220VBC 250 VA L. 299.000 
Mod. 122 G.C. 12V/220Vac 350 VA L. 310.500 
Mod. 122 G.C. 12V/220Vac 450 VA L. 339.000 
* Solo a richiesta mgresso 24 Vcc offerta slno ad esaurimen- 
to: 
Batteria per auto 12Vcc 36 Ah L. 43,700 

'if' 
LAMPADA D'EMERGENZA SPOTEK 
Da inserire in una comune presa di 
correnle 220V si ricarica aulomalica- 
menle, Dispositlvo di accensione 
eletlronlca, in caso di mancanza rele 
autonomia 1 Ora e l/2.Asporlabile. 
diventa una lampada porlatile Una 
volta Inserita si pud utilizzare ugual- 
menle la presa 

L. 16.100 

FARO AL QUARZO PER AUTO 12V 55W 
Ulllisslmo In campegglo. Indispensablle per auto 6 
sempre utlle avere a portata dl mano un polente faro 
da utilizzare in caso d'emergenza. 

Viene gld fornilo con spe- 
. JBPk dale spina per accendlsl- 
/kU 9ari 16600 

LAMPADA D'EMERGENZA LITEK 
Applicablle a paretl, plafonl oppure puddivenla- 
re una normale lampada portalile. 
Doppia luce-fluorescenle 6W 150 lumlne in- 
candescenza 8W. Dispositive eleltronico di ac- 
censione automallca in mancanza rele ricarica 
automalica a tensione costanfe dispositive dl 
esclusione ballerie accumulator! ermetlci. auto- 
nomia 8 ore. 

L. 112.000 

PLAFONIERA FLUORESCENTE speciale per cam- 
per e roulolte 12V BW 
Lampada a tubo floorescente.funziona a 12Vcc (come 
("automobile) interruttore ironlale dl inserimento. 

L 17.200 

100 Integral! DTL nuovi assorlltl 
100 Inlegratl DTL-ECL-TTL nuovl 
30 Inlegratl Mos e Moslek di recupero 

500 Reslslenze ass. 1/4-f 1/2W 
10%-^20% 

500 Reslttenze ass. 1/4-:-l/8W 5% 
150 Reslstenze dl precislone a 

stralo metallico 10 valori 
0.5-r2% 1/8-^2 W 

50 Reslstenze carbone 0.5-3W 
10 Rooslatl variabili a filo 10MOOW 
20 Trimmer a grafile assorlill 
10 Potenziometri assortili 

100 Cond, eleltr. 1 >4000 jjF ass. 
100 Cond. Mylard Policarb Poliesl 

6->600V 
100 Cond. Polislirolo assorlifl 
200 Cond. ceramici assortitt 

10 Porlalampade spia assortltl 
10 Micro Switch 3-4 tlpi 
10 Pulsanllore Radio TV asso'tite 

Pacco kg. 5 mater, elettr. Inter 
Switch cond schede 
Pacco kg. t spezzonl fllo collegamenlo 

L. 6.000 
L. 11.500 
L. 11.500 
L. 4.600 
L. 6.300 

L. 6.000 
L. 2.900 
L. 4.600 
L 1.700 
L. 1.700 
L. 6.000 
L. 3.200 
L 2.900 
L. 4.600 
L. 3.400 
L. 4.600 
L. 2.300 
L, 5.200 
L. 2.100 

Connettore dorato femmlna per schede 
10 contain 
Connettore dorato 'emmlna per scheda 
22 contatti 
Connettore dorato femmlna per schede 
3l-t-3l contatti 
Gulda per scheda alt. 70 mm 
Gulda per scheda alt. 150 mm 
Dlstanzlatore per translstorl T05 vT018 
Porlalampade a glomo per lampade siluro 
Camblolonslone con portasubile 
Reostatl toroidali 0 50 2.2 D 4.7 A 
Trlpol 10 girl a filo 10 kil 
Tripol 1 giro a filo 500 ii 
Serrafllo alia correnle neri 
Contraves AG Original! h 53 mm 
decimali 
Contametrl per naslro magnet 4 clfre 
Compensator! a mica 20 -r 200 pF 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30-r50 Vcc lavoro Interm. 
30x14x10 corsa 8 mm 
Tipo 262 30-r50 Vcc lavoro Interm. 
35x15x12 corsa 12 mm 

L 1.000 
L. 1.700 
L. 250 
L. 300 

20 
25 

200 
L. 1.700 
L. 1.150 
L. 900 
L. 150 
L. 2.300 
L. 2.300 
L 150 

L. 1.150 
L. 1.400 

Conta ore eleltronico da Incasso 40 Vac 
Tubo catodlco Philips MC 13-16 
Clcallno eleltronico 3>6 Vcc bitonale 
Clcallno eleltromeccanlco 48 Vcc 
Slrena bitonale 12 Vcc 3 W 
Numeralore telefonlco 
con blocco eleltrico 
Pastlglia termoslallca 
apre a 90° 400V 2A 
Commutatore rotallvo 1 via 12 pos. 15A 
Commutalore rotatlvo 2 vie 6 pos. 2A 
Commutatore rotatlvo 2 vie 2 pos. + 
+ pulsante 
Micro Switch devialore 16A 
Boblna nastro magnetlco 0 265 mm. 
foro 0 8 0 1200 - nastro 1/4" 
Pulsantlera sit. declmale 18 lasli 
140x110x40 mm 

RELE 
RELE REED 2 cont. NA 2A. 12 Vcc 
RELE REED 2 cont. NC 2A. 12 Vcc 
RELE REED 1 com NA + 1 cont NC 12VCC 
RELE STAGNO 2 scambi 3A 
(sotto vuolo) 12 Vcc 

L. 1.700 
L. 13.800 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 10.600 
L. 4.000 
L 600 

400 
600 

L. 6.300 
L. 6.300 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 1.700 
L. 1.400 

ACQUISTIAMO - IN ITALIA E ALL'ESTERO: - CENTRI Dl 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 scompartl 

con vano tester 

luuyua 

I 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac - 50 Hz 
2 poll Induzione 
35 V.A. 

 »4_ 

Tipo H20 1.5 g/min copp 60 kg/cm 
Tipo H20 6.7 g/min. copp. 21 kg/cm 
Tipo H20 22 g/min. copp 7 kg/cm 
Tipo H20 47,5 g/min. copp 2.5 kg/cm 
Tipi come sopra ma reversibill 

L 24.150 
L. 24.150 
L. 24.150 
L. 24.150 
L. 51.700 

# 

MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero 09 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc. correnle max 1.3 A 
per fase 
Viene fornilo dl schemi eleltrici per 
il collegamenlo delle vario parti. 
Solo molore L. 34.500 
Scheda base 

per generazione fasi tipo 0100 
Scheda osclllalore Regol 
di velocity tipo 0101 
Cablagglo per unire lulte le parti del 
sistema comprendente connetl. led polenz. 

L. 34.500 

L. 17.200 

MODALITA: Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Pagamento in contrassegno - Per spedizioni superiori allo L. 50.000 anticipo 
+ 39% arrotondato alfordine - Spese di trasporto, tarirfe postale e imballo a carico del destinatario - Per Cevasione della fattura i Sigg. Clienti devono comunicare 
perscntt^^odicMiscal^Unoment^elTordinazion^^jor^ispomam^ 
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NOMIOCUE 

lOSPORCO. 

LOMSSOUfE. 

La sporcizia e uno dei piu 
pericolosi nemici degli apparecchi 
elettronici, specie per la pessima 
abitudine che ha di accumularsi e 

incrostarsi nei punti 
piu delicati e 
difficilmente 
raggiungibili, 
come le testine dei N 
registratori. 

Ma con 
DSL-102, basta uno 
spruzzo e lo sporco 

sparisce lanche le 
incrostazioni piu 

vecchie si dissolvono) e i 
videoregisfratori, i registratori audio e 
tutte le altre apparecchiature riprendono 
a funzionare meglio di prima senza 
problemi, senza interruzioni. 

DSL-102 Bitronic fe sicuro, non 
infiammabile e asciuga all'istante: 
indispensabile neH'industria, nelle radio e 
TV private e, perche no? anche in casa, 
per i circuiti del tuo HI-FI e di tutti i tuoi 
apparecchi domestic!. 

BITRCNKfl 
^ electro chemical development 
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IL BUGBOOK I 
Esperimenli sui circulli logici e dl memoria utilizzanlicirculli 
integrati TTL. Dai segnali digilall al Iri-siate. al bus. alia 
memoria a semicondullori. 
L 18 000 (Abb L 16,200) Cod. 001A 
IL BUGBOOK II 
Complete la traltazione del Bugbook I 
L 18 000 (Abb L 16.200) Cod. 002A 
IL BUGBOOK lla 
Esperimenti di mlerfacciamento e trasmissione dati ulillz- 
zanti il ricovllore/trasmettilore universale aslncrono (UART) 
ed il loop di correnle a 20 mA. 
L 4.500 (Abb. L 4.050) Cod. 021A 
IL BUGBOOK III 
Interlacciamento e programmazlone del microcomputer 
8080 per capire \ mlcroprocessori filosoficamenle "equiva- 
lenti". cioe 8086. 8048. 8086. 280. 28. 28000 
L. 19.000 (Abb. L. 17 100) Cod. 003A 
ESPERIMENTI CON TTL E 8080A 
gl* BUGBOOK V 
Incentrato sulla sperimentazione. costituisce una pielra ml- 
llare assieme al Bugbook VI per la divulgazionee I'insegna- 
mento dell'elettronica digiiale e delle tecniche di utllizzo dei 
microprocessor! 
L 19.000 (Abb. L 17 100) Cod. 005A 
ESPERIMENTI CON TTL E 8080A 
glA BUGBOOK VI 
Completa la traltazione del Bugbook V 
L 19.000 (Abb. L. 17.100) Cod. 006A 
IL BUGBOOK VII 
L'interfacciamenlo fra microcomputer e convertiton analo- 
gicl. hardware e software Esperimenti per i sislemi 8080A, 
280. 8085. 
L 15 000 (Abb L. 13.500) Cod. 007A 
CORSO DI ELETTRONICA FONDAMENTALE 
CON ESPERIMENTI 
Testo ormal adottato nelle scuole per I'alto valore dtdatlico. 
Id finalmente capire l eieltronlca dalla leorla atomica ai cir- 
cuit! integrati Si configura anche come vero e proprio "cor- 
so" per I'autodidatta. 
L. 15.000 (Abb. L 13.500) Cod. 201A 

COMPRENDERE L'ELETTRONICA 
ALLO STATO SOLIDO 
Corso aulodidattlco In 12 lezlont per comprendere lulti i 
semicondullori e il loro funzionamento In sistemi elettromci 
L. 14 000 (Abb L 12.600) Cod. 202A 
INTRODUZIONE PRATICA ALL'IMPIEGO 
DEI CIRCUITI INTEGRATI DIGITAL! 
I circuit! integrati dlgitali finalmente "demistlficali" 
L. 7.000 (Abb, L. 6.300) Cod. 203D 
SC/MP 
Applicazioni e programmi sul microprocessore SC/MP per 
la risoluzione di "classic!" problem! nella progettazlonecon 
sislemi a microprocessore 
L. 9.500 (Abb. L. 8.550) Cod. 301D 
LESSICO DEI MICROPROCESSOR! 
Un pratico riferimento per lutti coloro che lavorano nel cam- 
po dei microprocessor! 
L 3.500 (Abb 3 150) Cod. 302P 
INTRODUZIONE AL PERSONAL 
E BUSINESS COMPUTING 
Un'introduzlone esauriente e sempllce al mondo dei micro- 
computer, dalle ROM e RAM. alia programmazlone. al di- 
mensionamento. alle perlferlche 
L. 14 000 (Abb L 12.600) Cod. 303D 
IL LIBRO DEL PRINCIPIANTE 
Inlroduzlon* al microcomputer Vol. 0 
Corso per neofili, dd con una tecnica a "cartoni animall", una 
vislone d'assieme su calcolatori ed elaboratoh 
L. 14 000 (Abb L. 12.600) Cod. 304A 
IL LIBRO DEI CONCETTI FONDAMENTALI 
Introduzlone al microcomputer Vol. 1 
Volume ormai "storico" presenta i concetti fondamentali dei 
microcomputer, dall'archllettura del sistema alia sua pro- 
grammazlone. 
L 16 000 (Abb. L 14.400) cod. 305A 
PRACTICAL MICROPROCESSORS 
Hardware, Software e rlcerca guastl 
In 20 lezioni complete di esperimenti. il pnmo manuale es- 
senzialmente pratico. curato dalla Hewlett Packard che inse- 
gna tutto sul microprocessori 
L. 35.000 (Abb L 31.500) Cod. 308B 

PRINCIPI E TECNICHE DI ELABORAZIONE DATI 
Un corso per I autoapprendimento dei principi base del flus- 
so e della geslione dei dati In un sistema d» elaborazione 
L. 15 000 (Abb L 13.500) Cod. 309A 

NANOBOOK Z80 VOL. 1 
Tecniche dl programmazlone 
II software dado 280 con particolare nguardo alia program- 
mazlone m linguagglo macchina e in linguaggio assembler. 
L 15 000 (Abb L. 13 500) Cod. 310P 

NANOBOOK Z80 VOL. 3 
Tecniche dl interfacciamento 
Completa la trattazione dello 280 Vol 1 Inlroducendo al 
problemi ed alle tecniche di interfacciamento con CPU. PIO 
e CTC. 
L, 18.000 (Abb. L. 16 200) Cod. 312P 

DBUG - Un programma inlerprete 
per la messa a punto del -software 8080 
Testo sullosviluppodel software 8080 esulle sue operalivitft 
come CPU di un sistema 
L 6.000 (Abb. L 5 400) Cod. 313P 

TECNICHE Dl INTERFACCIAMENTO 
DEI MICROPROCESSORI 
Indies le tecniche e i componenti necessari per assemblare, 
parlendo dall'unlta centrale. un sistema completo equipag- 
giato con tulle le periferiche comunemente usale 
L. 22.000 (Abb L 19 800) Cod. 314P 

GRUPPO EDI1 

DIVI! 
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ELEMENT! 01 TRASMISSIONE DAT! 
Tulto sulla trasmisstone dei dati e dei segnali In genere Per 
chi vuole compreadere le lecniche di comurncazione 
L. 9 000 (Abb. L 8.100) Cod. 316D 

IMPARIAMO A PROGRAMMARE IN BASIC 
CON LO ZX-80 
II BASIC alia ponaia di lulli, in modo chiaro e soccinlo, 
divertendosi con lo ZX-80 
L. 4 500 (Abb. L 4.050) Cod. 317B 

I MICROPROCESSOR! 
Dal chip al slsleml 
I concetti, le lecniche. I component!, rinlerlacclamento, II 
confronto, la programmazlone, ed altro ancora dei micro- 
processori. 
L 22.000 (Abb. L. 19.800) Cod. 320P 

LA PROGRAMMAZIONE DELLO Z8000 
Tulto sullo 28000. mtcroprocessore a 16 bit, dall'archilellu- 
ra. alia programmazlone in llnguaggio macchina, con esem- 
pi di programmr. 
L 22.000 (Abb L 19 800) Cod. 322P 

TEA 
Un Editor Assembler Resldente per 8080-8085 
Uno strumento software, il cui listing vlene interamente ri- 
porlalo per la compilazione e la modifica dei programml 
sorgenle scrilti in assembler 
L. 12.000 (Abb L. 10 800) Cod. 323P 

JORIALE JACKSON 

jsiONE LIBRI. 

PROGRAMMAZIONE DELL 8080 
E PROGETTAZIONE LOGICA 
L'implementazione della loglca sequenziale e combinatona 
con I'uso del llnguaggio assembly all'inlerno di un sistema a 
microcompuler 
L 16 500 (Abb L. 14 850) Cod. 325P 

PROGRAMMAZIONE DELLO Z80 
E PROGETTAZIONE LOGICA 
L'lmDlementazione della loglca sequenziale e combinatona 
con I'uso del llnguaggio assembly all'inlerno di un sistema a 
microcomputer 
L 19.000 (Abb L. 17.100) Cod. 324P 

8080A/B085 - Z80 
Programmazlone In llnguaggio assembly 
Una panoramica completa sul relative llnguaggio assembly 
con in piu gli slrumenti di debugging e testing ed esempl 
pralici 
L 24 000 (Abb L 21 600) Cod. 323P 

IL TIMER 555 
Oltre 100 circuill pralici e numerosi espenmenli per cono- 
score ed ullllzzare queslo leggendario I C 
L 8.600 (Abb L 7 740) Cod. 601B 

LA PROGETTAZIONE DEGLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI CON ESPERIMENTI 
Tutto cib che 6 necessario conoscere sugM op-amp. per 
mezzo della spenmentazione 
L 15 000 (Abb L. 13.500) Cod. 602B 

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI 
CON ESPERIMENTI 
Per conoscere e progetlare, attraverso numerosi espenmen- 
li, una varietd di flllri attivl, adalta ad ogni esigenza 
L 15.000 (Abb L. 13.500) Cod. 603B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI PLL 
CON ESPERIMENTI 
Tulto cid che 6 necessario sapere sul circulli Phase Locked 
Loop con 15 esperimenti da laboralorio 
L 14 000 (Abb L. 12.600) Cod. 604H 

GUIDA Al CMOS CON ESPERIMENTI 
Teoria, caralterisliche, norme dl progello e 22 esperimenti 
con I CMOS 
L. 15 000 (Abb. L 13.500) Cod. 605B 

MANUALE PRATICO 
DEL RIPARATORE RADIO-TV 
Soluzioni, consign, teona rldolta al mlnimo Indispensablle. 
da un riparatore per I riparatori, in questo che e autenlico 
strumento dl (avoro per gli operator! del servizio assislenza 
radio-TV. 
L 18.500 (Abb L 16.650) Cod. 701P 

AUDIO HANDBOOK 
Manuale di progettazione audio con progelti completi. pron- 
ll per un comodo riutilizzo. 
L. 9.500 (Abb. L 8 550) Cod. 702H 

AUDIO E HI-FI 
l^lna preziosa guida per chi vuol conoscere tulto sull'Hi-Fl. 
L. 6.000 (Abb L 5 400) Cod. 703D 
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JACOPO CASTELFRANCHI EDITORE 

'Non so chi sei 

Non conosco la tua azienda 
Non conosco i prodotti della tua azienda 

Non conosco la professionalita della tua azienda 

Non conosco i clienti della tua azienda 
Non conosco la reputazione della tua azienda 
Non conosco il fatturato della tua azienda 
Ora - che cosa vuoi vendermi?" 

MORALE: Come puoi pensare di incrementare le vendite 

ed aiutare i tuoi venditori senza la pubblicitd 

sulle nostre riviste tecniche? ... 

CONCESSION ARIA DI PUBBUCITA' 
Tel (02) 803 101 - 866 192 - 864 066 - 80 50 977 
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Grande concorso Sinclair nservato 

ai possessori intelligent! di uno ZX 80 

Un concorso per un programma 

II concorso e orgonizzoto in 

colloborozione con il Gruppo editoriole 

Jacbon ed e destinato a tutti gli 

appassionati di informatica, possessor! 

di minicomputers SINCLAIR ZX 80. 

Si tratta di proporre, entro il 25 

settembre, un programma originale 

per lo ZX 80 IK RAM registrato su 

cassetta con flow dattiloscritto a parte 

accompagnato dall'apposito tagliando 

qui allegato. 

100 passi, semplice, pratico 

Come dovranno essere 
i programmi 

concorrenti? I criteri 

in base ai quali 

saranno assegnati 

i premi sono questi: 

Praticitd dovra servire a 

qualcosa, non essere fine a se stesso. 

Concisivitd non dovrd superare le 

100 istruzioni. 

Semplicitd niente giri tortuosi. 

Grafica chiara anche I'occhio vuole 

la sua parte. 

II programma complete di 

dattiloscritto e modulo di partecipazione, 

andra spedito a Concorso Sinclair, 

Casella postale 76, CINISELLO B. 20092 

E i premi? 

Ai concorrenti che avranno ricevuto 

i maggiori punteggi, verranno 
assegnati i seguenti premi: 

1° premio viaggio in aereo a/r e 

soggiorno di 5 gg. a Londra per 2 

persone, con visita agli stabilimenti Sinclair, 

• — o G 

3 < 

2° premio un TV color Geloso 22". 

3° premio un minicomputer SINC AIR ZX 80. 

dal 4° al 30° premio un abbonamento per 

12 numeri alia rivista BIT. 

Ai vincitori verrd data comunicazione a 

mezzo raccomandata. 

Una giuria di esperti esaminerd e valuterd 

i programmi. I primi tre saranno pubblicati 

sulla rivista BIT con nominativi e foto 

dei vincitori. 

iinczlaii- 
■ SHORi 

bit 
primavera 
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7a MOSTRA MERCATO Dl ELETTRONICA 

Dl VICENZA 

La manifestazione si terra 

nella sede di Piazza Marconi in 

CASTELGOMBERTO 

nei giorni 5/6 Settembre 1981 

Per la prima volta ci sara il concorso di autocostruzione. 

I progetti, di qualsiasi tipo di elettronica, verranno premiati 

con ricchi premi. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI TEL. 0445/90132 

MuKimetri digital! Philips. 

II meglio in 

prestazioni e prezzo. 

/V5. 

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

Vero valore efficace. 
Conenti sino a 10 A. 

Phillps S.p.A. 
Sezione Scienza & Industrla 
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA 
Tel. (039) 36.351 

IphiupsI TestS Measuring 
Instruments 

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

PHILIPS 

a R 

Amplrficatore stereo 

di potenza 

UK 537 

Completa la serie HI-FI 
'microline' della quole e 
I'elemento di potenza. I 18 W per 
conale forniscono un otfimo 
volume musicale per piccoli e 
medi ambienti. II minimo 
ingombro della serie 'microline' 
consente I'impiego "giovane" 

dove si abbiano scarse 
disponibilitd di spazio. 
Impiega circuit! integroti di 
potenza aufoprotetti contro il 
sovroccarico ed II cortocircuito, 
per la massima slcurezzo di 
esercizio. 

Potenza di uscita musicale; 36 W 
Potenza di uscita per canale 11% disforsionel; 18 
Impedenzo di uscita; 4-^-8 O 
Risposta di frequenzo a -3 dB: 25-^-40.000 Hz 
Impedenzo ingresso; 100 KQ 
Alimenfazione: 220 V c.o. 50/60 Hz v- 

t0 
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CONTENITORI FORATI E SERIGRAFATI Bologna 

PER FACILITARE L-AUTOCOSTRUZIONE Dl APPARECCHI ELETTRONICI CON FINITURE PROFESSIONAL! 
SERIE PROFESSIONAL "SLIM-LINE" 

B,7960 altestito per il superpreamplilicatore presentato dalla Riv. Suono sui numeri 96 o 97 L. 47.000.- 
ABX - 11° Per reallzzare il riduttore di fruscio piescntato dal n. 99 di suono 

'M 

; 
<- • v* 

Z 

VERGINE "SLIM—LINE" con panneilo di atluminio RACK 19" spesso 4 mm con 
coniropannallo. Dim. olili mm 415 x 280 x 40 

CONTENITORI PER MONTAGGI STANDARD 
Dotati di coniropannallo a piastra forata interna 

01/C INTEGRATO per preamplificalori e finaii, con finestre per WU. di grandi 
dimensioni 
01/D PREAMPLIFICATORE con volumi separali, bassi medi aculi 
01/B FINALE per linali finoa 100 Watt 
03/A LUCI PSICHEDEL1CHE (ori per Led monitor bassi medi acuti 
03/B DISTRIBUTORE D'ALIMENTAZIONE per raggtuppare 6 appatocchi, 
eliminando grovigli di cavi antiestetici, permettendone I'accensione contempora- 
nea 
CONTENITORE VERGINE dim. 440 x 230 x 115 
CONTENITORE VERGINE dim. 440 x 230 x 78 

37.000 - 

I Dimensioni utili 
) mm. 440x330x115 
\ prezzo 35.000,— 
f cadauno 

Dimensioni utili 
mm. 440x230x78 
prezzo L. 32.000.- 
cadauno 
L. 30.000.- 
L. 25.000,- 

I prezzi sono compresl di IVA e spese di trasporto, pagamento contrassegno, inviare richieste alia 
HIFI 2000 - Via Zanatdi, 455 - 40131 Bologna - Tel. 051 / 70.10.69 
Sono disponibtli anche presso I seguenti negozi specializzati: 
TORINO : Telestar via Giobeni, 37ID 011/545587 
MILANO : C.S.E. via Maiocchi. 8 02/2715767 
BERGAMO : CeD eletlr. via Svardi. 67/D 035/249026 
VARESE ; Ricci, via Parenzo, 2 0332/281450 
TRIESTE : Radio Kalica, via Fontana 2 040/62409 
VERONA ; S.C.E. Elelrronica - Via Sgulmero 22/A 
LiMBIATE (Ml) : F.lli Lo Furno. via Tolstoi, 14 
LIVORNO : GR. Elettronica, via Nardini 9/C 
ORIAGO (VE) ; Lorenzon El., via Venezia, 115 
FERRARA : EDI Elettronica, via Giuseppe Stefani, 38 

045/972655 
02/9965889 

0586/806020 
041/429429 

0532/902119 

a R 

Preamplrficatore 

stereo 

UK 531 

& & & 3 

Preamplificatore di alto fedelta, 
fa porte della serie 'microline' 
che comprende un intero impianto 
HI-FI di ingombro ridottissimo ma 
di resa eccellente. Regolazione 

dei toni alti e bassi, ingressi per 
giradischi, radiosintonizzatore, 
regisfralore a nosfro od a 
cassetla, con possibilita di 
registrazione. 

Alimentazione; 220 V c.a. 50-60 Hz 
Guadogno; 9 dB 
Regolazione toni: il 15 dB 
Rapporto S/N; 70 dB 
Tensione uscito: 250 mV 10,5 V max) 
Sensibilitd ingresso phono.- 3 mV/47 kO 
Sensibilita ingresso Tuner: 100 mV/45 kO 
Sensibilitd ingresso TAPE: 100 mV/45 kO 
Distorsione phono: 0.3% 
Distorsione tuner e tape: 0,1% 
Uscitd tope: 10 mV 

nr 
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Sintonizzatore 

stereo FM 

UK 543 

Un opparecchio rodio da inserire 
nella linea 'microline", con 
eccellenti preslazioni di sensibilitd, 
seleltivitd e semplicitd d uso. 
Fornisce un segnale audio 
a basso rumore e di ollima 

fedelta. 
Minimo ingombro, aspetlo 
elegante ed assoluta moduloritd. 
Corolterisliche di uscita unificate e 
compotibili anche con ollre 
apparecchiature HI-FI. 

Gamma di frequenza: 87,5-H08 MHz 
Sensibilitd; 2,5 pV IS/N = 30 dBI 
Impedenzo d'ingresso; 75 O 
(mpedenza di uscita; 12 kQ 
livello d'uscito riferilo alia sensibilitd dl 100 pV 
Idev. 75 kHz); 200 mV • 
Distorsione armonico; 0,5% 
Separazione stereo FM; 30 dB . *5*7 * 
Risposto in frequenza; 30-H2.000 Hz ±1 dB \s| F 
Alimentazione: 220 V c.a- 50/50 Hz 

.a 50°" 

59 

p 
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nanobook: per 

DEI COMPUTER Cl V 

I Nanobook® sono basati su un metodo nuovo e 

progressivo di apprendimento guidato in cui chi studia puo 

assimilare i concetti della teoria verificandoli immediatamente nella 

pratica con una serie di esercizi predisposti e ampiamente 

commentati. 

I volumi sono orientati a quanti vogliono affrontare in modo 

professionale il mondo della microinformatica e utilizzano come 

riferimento concrete la popolare famiglia di componenti Z80.rM 

Del tutto autosufficienti per gli autodidatti, eccellenti 

alTintemo di corsi scolastici e industriali, i Nanobook® trovano 

nel sistema didattico Nanocomputer® il 

sussidio ottimale per la realizzazione delle 

esercitazioni sperimentali. 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 

DIVISIONE LIBRI 

I Nanobook® sono disponibili nelle migliori 
librerie, oppure potete ordinarli direttamente. 

Inviate questo coupon a: Gmppo Editoriale Jackson, 
Divisione Libri, via Rosellini 12, 20125 Milano. 

r, 
Inviatemi N0 copie del Nanobook® vol. 1 "Tecniche 
di programmazione" al prezzo di L. 15,000 cad. piii le spese di 
spedizione. (abbonati L. 12.500) 
Inviatemi N0 copie del Nanobook® vol. 3 
" I I <-» .-II I tI ^ .-.I » n r>»l I I 1 O fk/l "Tecniche di interfacciamento" al prezzo di L. 18.000 cad. piii 
le spese di spedizione. (abbonati L. 16.200) 

□ Paghero al postino 
□ Allego assegno (in questo caso la spedizione e gratuita) 

Nome e Cognome 

Dilta o Scuola  
e JR^menna- Lcrnulolamcnlc le lecniehe di 

progflKnrTfJ'Hint - .ii inicn»cei.im<nui ilei nucTOprocessori 
C i mprcdje Una vchc<la con CJ'U 7M C rticinofm 

Codice Fiscale (solo per aziende) Uftft sthefla ner csperimemi, un mlnllerminalc. 

r.i?ioni opporlum fcils Via 

CAP Cilia 
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OGLIONO LIBRISERI. 
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VOLUME 1° 
Codici Digilali ■ Iniroduzione alia pmgrammazione 
del microcomputer ■ ,4 lame Islruzloni del 
microcomputer Z80. II Nanocomputer ■ Alcuni 
semplici programmi Reglsiri, Me mo he e 
Trosferimemo dati ■ Melodi di indirizzamento ■ 
Salll, Chiamate e Ritorni • Islruzloni logiche ■ 
Manipolazione del bit. Islruzioni di Rotazione e 
Shift - Islruzioni arltmeliche e di ricerca blocchi ■ 
Cotttiene un comodo pieghevole plasii/icato con 
tulle le islruzioni e i codici del microprocessor!' 
ZSO. 

VOLUME 3° 
Imetfacclamenlo dello 7.80 ■ La scheda per 
esperlmenli del Nanocomputer ■ Segnall di 
conlrollo e di selezione dispositivi ■ Bus, 
Buffer e I/O • L 'hardware ed il software del 
Nanocomputer • Teeniche di interruzione • U 
dispositivo di ingresso/uscita parallelo PIOZ80 
■ On tester per circuit I integral i TTL ■ 11 
circulto contaiempi/coniaeyenii CTCZ8U. 
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Radioricevitore 

OL-OM-FM. 

r 
>■ 

KS 105 

Queslo inleressonle apporecchio 
radioricevente per onde medie, 
lunghe ed FM costituisce on insteme 
completo, compatto e di nolevoli 

Alimentozione; bafterio da 6 V c.c 
Frequenza FM; 88 + 108 MHz 
Frequenza OM; 520 1640 kHz 
Frequenza OL: 150 -*■ 270 kHz 
Sensibllila OM; 150 pV/m 
Sensibilita Ok: 350 pV/m 
Sensibilita FM; 5 pV 
Polenza audio: 0,3 W 

preslozioni. La costruzione e la 
messo a punlo nan presentono 
grondi difficolta. Oltima la 
senslbilitd e la resa acustica. 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

Interruttore 

crepuscolare 

Disposilivo dl sicuro funzlonamento 
che permebe di ozionare comandi 
a piu semplicemente di accendere 
delle loci qoando rilluminazione 
ambiente scende al dl solto di on 

Alimentozione: 9 V c.c. (±40%) 
Correnle ossorb. (a riposo): <0,1 mA 
Conlalti rele; 5A 220 V (resistrvi) 
Sensore; folocellula LDR 

KS 165 

certo valore prestabilifo. L'accurafa 
e moderna progeftozione 
gorantisce un'ottima immunifa ai 
disturb! e contro i falsl azionamenfi. 

n r> 

Centralina antifurto 

elettronica 
UK 882 

delFintervento. Un'altro serie di 
contalli ad inlervenlo isfanlaneo 
4 dedicala alia prolezione di 
finestre, 
II tempo di ritordo delFintervento 
ed il tempo di allarme sono 
regolabili. Possibilitd di inserire 
una bolleria in lampone. 

Ouesto impianto antifurto per la 
casa, il negozio, il laboralorio, 4 
quonto di piu aggiornato esisle 
sul mercato. 
Una serie di contatti serve per 
I'azionomento ritardolo che 
permette di oprire la porto di 
casa e neutralizzare i allarme 
con la chiave prima 

Alimentozione; 220 Vc.a. + bolleria in tampone- 
Ingressi (contoiti N.CI-. 2 temporizzati I istantaneo "v 

Tempo max di uscilo: 45 secondi ^,0'° 
Tempo max di entrata; 15 secondi % I 1,10 

(elevabile a 30 secondi I O 
Tempo max di allarme: 3 minuti % C®*' 
Consumo o riposo in c.c.: 7 mA 
Consume in allarme: 40 mA + consumo 

dell'avvisolore acustica 
  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC   

Una semplice introduzione 

al mondo affascinante 

del computer... 

I 

.tl 

* 

Volume 1 

Appena disponibile forniremo maggiori 
dettagli 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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*13-1350 OENERATORE di MELODIE a uP 
Data al Vostri aaici ua caldo beaaanuto con u« nuovo uP.la gra- 
ta dl cuonara 25 differenti notlvl MUSICALI pli 't DING-DONG di- 
varBl 8U 't Ingreani separati. 
PosBibiliti di espansione com 
prograopaBloao ESTERNA. 
Quaoto ICTpud aanera uaato non 
aolo eoaa caapanello alettro- 
alco.aa per infiaita altra ap- 
plleaclonl la caapo KUSICALE. 
Praszo L. 22.500,coiaplato di 
progatto pratico. 

N \ I 

, / ri a. 
ELEFANT 
DISPLAY 

Inioramenie allo sialo soltdo, LED. K comune Vlst- 
bilMA garanjda ancho a dlslanze superior^ i 20 mi, aliezza dolla cifra 60 mm. Ideal) per roalizzare con- 
lalon, contasecondi, cronomelrl, orologl giganii 
etc. etc L 19 080 

HEW III I 

HUMIDITY 
^ SENSOR 
& 
mpr Btudlat» per rellK- 
J'Ujj] aara XGROMBTSI ELET 
Iji'.t XR0N1CI che foralaco 

ao ia unoita un eegaale ANA 
LOGICO PKOPORZIOKALE al tao 
ao dl DMXDITA' RELATIVA 4IT 

l*anbiente 
COMPLETE EVALDAT.lcit 25-900 
HDMIDITX SENSOR L. 11.650 

11C90 

650 MHz 

PRESCALERS 

N- 
V 

LS 7220 
DIGITAL KEY LESS 

LOCK 

10 della nuova gaaa- 
1J* raa. pep raalizzara 

- uaa oarratura DIGIT* 
LE a 50^*0 ooubiaaz. 

Input a TASTIER* a 't digit. 
Antifurto par AUTO etc. 
IC LS 7220 L. 6.500 
kit coapleto " 22.500 

2i digit TACHOMETER 
Cic ol7 

Coa queato auovlaaimo IC a ao 
lo 8 compouanti PASSIVI a ua 
diaplay.al rellsza un preciao 
CONTAGIKX per auto.moto etc. 
Punnlonamanto a '♦.6,8 eiliad. 
Pilotagglo DIRETTO del Display 
Baee tempi a qnarze disponibl 
la eoaa OPZIONE. 

CIC 01? L. 21.600 

PROQRAHH, Ml CEO PROCESS. TIMER 
20 tanpi prograaa. giornalmaata o sat 

tiaanalaante. 
4 liaae aeparata di progratmaa. 

fuaaione 0R0L0GI0 con Tioualizzaa.dal 
la aattimaaa.giorao.ora a ainuti. 
INPUT dati com taotiara a 20 tasti. 
baea tempi a quarzoCopeiona). 
IMS 1121 4 bit mloroproe. L. 19.800 
aireuiti ataapati " 19.000 
kit coapleto coopraai raid,tasti etc 
(aaoluao trafoa 1.5700) " 89.000 

•- - r, o O O - ti O O O 

O 

u. 
nnna 
□□an 
□□□□ 

Intersil 31/2 9 9.9 LCD Digital Multimeter 

VOLT-AMPERE-OHM-corr. CC.CA. 
Ua eompleto progetto di DMMfvi«a« fornito 

a) DVM ICL7106+diBplay LCD 
b) circuiti atampati 
c) serie resietease precis. 
d) conaettore 

coabiaase a+b+e+d solo 

prescelta 
L. 28.000 
it 12.000 
•i 5.000 
ii 3.500 

La h2 .000 

GRflV 

Electronic/ 

Via N. Bixio, 32 - 22100 
Telefono 031/55.74.24 

COMO (Italy) 

vendita per corrispondenza 
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MULTITESTER NYCE 

Specifiche lecniche 

Sensibility 

Alimenteiione 

Dimensioni 

Tension) c c 

Tension c a 

20 kO/V 
10 kO'V 
10 kO/V 
5 KO'V 

Una nila (la 1 5 V 

lOSx 78 x 25 

TS/2566-00 

20.000 Q/V 

Versatile e compatto 

Duplicatore di portata 

Movimento antiurto su rubino 

L 

a 'O 

Lj/ cfr 

J 
i 

IIYCC 

TEST & MEASURING INSTRUMENTS 

- 
DISTRIBUITO G.B.C. 
IN ITALIA DALLA ifa/tena 
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