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..ad esempio, 
rOscilloscopio 

Monotraccia 
PAN 8002 

della PANTEC. 

II design 
sobrio e funzionale, 

le dimension! contenute - 
oltre alle ben- note qualifiche 

di precisione e modernity 
di tutti gli strumenti PANTEC - 

caratterizzano 
l Oscilloscopio Monotraccia PAN 8002 

e lo rendono particolarmente adatto 
sia per laboratori 

di riparazione e ricerca, 
sia per uso didattico e hobbistico. 

Singola traccia 
Larghezza di banda 10MHz (-3 dB) 

Sensibilissimo circuito di trigger 
Tubo a raggi catodici 

con schermo piatto e superficie utile 
di 8x10 division! 

Tutti i circuit! transistorizzati 
e montati su circuito stampato 

per assicurare 
la piu agevole manutenzione 

L'OSCILLOSCOPIO IJAN 8002 
FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON: 

MAJOR 50K 

uivioiuin ur v^ARLO GAVAZZI 

Precisione e novita 
nel tuo strumento di misura 

PAN 2000 
CT-3206 
P78-2CH 

20148 Milano - Via G. Ciardi. 9 - Telef. (02) 4020 - Telex 331086 
Bologna - Firenze • Genova - Milano - Padova - Roma/Eur - Torino 



elektor Infocard 16 TTL-IC 5 flipflops 
fllpfllp D 

fllpflop JK 

JK duale con clear, edge 
trigger posilivo 

4 -A 

J 0 U K OQ 

r 

riocn 

J±. -da 
jliAin AUliA'J" 

ClOCKCLlAn « (♦\ClOCK CLE AR J .1 I w J r ! 

7473: fan-out 10 
pnma 

tMRUU ouiputt Clock 
H •4 L •i 
* L " >• t — L X H L ►1 X •4 H L X X M X X "N_ X X L X X X 
j » c.*». Q Q 

labella 
venia 
dopo 

H = > 2 V L = < 0,7 V 

D con preset e cleat, edge 
trigger posilivo 

: 

jvnjLn *j\ir 
i 

laoeiia 7474: fan-out 10 vent A 
prima dopo 

"Oil OlllUUIt Cluck. IIWlpMM 1 M »• X X L H p< )< tt X X ' H I X M h * X M « 
X L M X X X H L 
X H X X X X i H X I L X A A H M 
0 P.« Cw 0 Q 0 0 
X livelll masslmi 

JK con preset e clear, edge 
trigger positive 

ji -jy i TyrryToyi^ 

ni : 

7476: fan-out 1 0 
tabella 
verilfl 

pnma dopo 
lliPUlk fiolUul i C1'!' k 

w X • • L I M it 
X I •1 • 1 H 1 tt 
L * H fl I »• » X M " M • 1 k I. X X •1 tl X X M « X 1 M X X X M 
X * H L X X X i 1 H 
X * I I X X X H j H 
J K P.f C.ea 0 0- o 1 0 
« livelli Invariati 

elektor Infocard 17 CMOS-IC 5 "W BSfa 

D duale con set e reset, edge control positive JK duale con set e reset, edge control posltlvo 

it- 

4013 
tabella 

della verity 
1 prlma dopo 

~T 

_ir 

11 V; ^ 

4027 
tabella 

della verltS 
pnma dopo 

•npwit Oo'liul, C(oc» OUIDu't 
k( X I L L M _y~ H L X L L t M I •< L I X t t L M I •• 
X H L L M I I M X X 1. L * X » H X X H L X X X M I X X I H X X * k •' X X H »• X X K M 

X 5 H 0 0 Q 6 
L - 1 (\/ss) H = ® (Vqd) X = livelli massimi X — livelli invariati 

elektor Infocard 18 Informazlonl generall 2 tabelle dB/pctenza dB/tenslone 
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elektor Infocard 16 TTL-IC 5 
buffers 

buffers Invertentl 

buffer Invertente 

['4¥irU"]J"U,°U IU %- 

WWW 

i'C^- f{>"' 

7404: fan-out 10 
7405: (collettore aperto) fan-out 10 
7406: (collettore aperto • max. 30 V) 

fan-out 25 
7416; (collettore aperto - max. 15 V) 

fan-out 25 

buffer 

juyuyiry ny ioB ry 

W W '> 

rO, -O r{>| 

1 " jT i" a " " c. " ' 

7407: (collettore aperto - max 30 V) 
fan-out 25 

7417: (collettore aperto - max. 15 V) 
fan-out 25 

©IsktOf Infocard 17 CMOS-IC 5 
buffers 

buffers Invertentl 

4049 
buffer Invertente 

-<1 ■<) 

■<\ <] <1 

uscita di corrente tipica 

(VDD= 15 V) 
uscita bassa 

48 mA 
uscita alta 

8 mA 

4050 
buffer 

<] <J <\' 

O O, <] 

uscita di corrente tipica 
(VDD = 15 V) 

uscita bassa 
48 mA 

uscita alta 
8 mA 

4069 
buffer Invertente 

> t> o 

> [> l> 

uscita di corrente tipica 
(VDD = 15 V) 

uscita bassa 
6.8 mA 

uscita alta 
6.8 mA 

elektor Infocard 18 Informazloni general) 2 
corrente e tenslone 

In rapporto alia polenza 
negll amplltlcatorl dl polenza 
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Cos'6 un TUP? 
Cosa signilica 3k9? 
Cos'6 il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende per 
II lorto di Eleklor? 

Tlpl dl semlconduttorl 
le abbreviazionl TUP, TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegale 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riterlscono a tlpl 
di translstori e diodi dl Impiego 
universale, che hanno dati lecnici 
corrispondenli Ira loro e 
difterlscono solo per il tlpo di 
conlenllore e per i collegamenli ai 
piedini, Le preslazioni limile 
inleriori dei componenli TUP- 
TUN. DUG-DUS sono raccolle 
nelle labelle I e II 

Tabella I. 
Preslazioni mlnlme 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 
Ic max 
hie min 
Pioi max 
It min 

Esempl dl element! TUN: 
BC 107 (-8, -9). BC147 (-8, -9), 
BC 207 (-8, -9), BC237 (-8. -9). 
BC 317 (-8. -9), BC347 (-8, -9), 
BC 547 (-8, -9), BC171 (-2, -3), 
BC 182 (-3, -4), BC382 (-3. -4), 
BC 437 (-8, -9), BC414 
Esempi dl element! TUP: 
BC177 (-8. -9). BC157 (-8,-9), 
BC204 (-5, -6), BC307 (-8, -9), 
BC320 (-1, -2), BC350 (-1, -2). 
BC557 (-8, -9), BC251 (-2,-3), 
BC212 (-3, -4), BC512 (-3, -4), 
BC261 (-2, -3), BC416 

Tabella II. 
Preslazioni mlnlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Un max 
If max 
IB max 
Pioi max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 p A 
250 mW 
10 pF 

Esempi di elemenli DUG: 
OA85, OA9I. OA95. AA116 
Esempi dl element! DUS: 
BA127, BA217. BA317, BAY61 
BA217. 
1N914, 1N4148 

Molll semicondullorl equivalent! 
Ira loro hanno slgle diverse, 
Trovandosi in difficolla a reperire 
in commercio un lipo speciale, 
viene fornito su Eleklor. dove 
possibile. un lipo universale. 
Come esempio ci si pub rilerire al 
lipo di circuito integralo 741, il 

quale pub essere siglalo: 
pA 741, LM 741. MC 741, MIC 741, 
RM 741, SN 72741 ecc. 

Valorl delle reslslenze e del 
condensatorl 
L'espresslone dei valori capacilivi 
e resislivi avviene senza uso della 
vlrgola Al poslo di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviazionl di uso Inlernazlonale: 
P 
n 

(Pico) 
(nano) 

p (micro) 
m (milli) 
k (chilo) 
M (mega) 
G (giga) 

= 10 " 
= 10"" 
= 10' 
= 101 

= 101 

= 10" 
= 10" 

20 V 
100 mA 

100 
100 mW 

100 MHz 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di deslgnazione 
dei valorl capacilivi e resislivi 
3k9 = 3,9 kO = 3900 0 
0033 = 0,33 O 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4p7 ' 4.7 pF 
Dissipazione delle resistenze 1/4 
Walt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 
La lensione di lavoro dei 
condensalori a film plaslico, deve 
essere di circa il 20% superiors 
alia lensione di alimenlazione del 
circuito. 

Dall In lensione conllnua 
I valorl di lensione conllnua (orniti 
in un circuito, devono rilenersi 
indicativi, quindl II valore misuralo 
se ne pub scoslare enlro i llmili 
del ± 10% (lo slrumento di mlsura 
dovrebbe avere una resistenza 
Interna 5 di 20 kO/V). 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubblicati sono 
corredati della basella slampala, 
Eleklor ve la lornisce gib pronta, 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle disponibili sollo la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuiti stampali 
Elektor) II monlaggio dei circuiti 
viene alquanlo facilitalo'dalla 
serigrafia della disposizione del 
componenli, dalla limitazione 
delle aree dl saldalura e dalla 
riproduzione delle piste condullrici 
riporlala sui lalo componenli 

Servizio tecnlco lellori 
— Domande lecniche (DT) 

possono essere evase sia per 
iscrilto che oralmente duranle 
le ore dedicate alia consulenza 
lelefonica. La redazione 
rlmane a disposizione ogni 
lunedi dalle ore 14,00 alle 
16,30, 

— II lorlo di Eleklor lornisce 
tulle le notizie imporlanti che 
arrivano dopo I'uscila di un 
arlicolo. e che vengono riferile 
al lettore quanlo prima 6 
possibile. 



Sinclair SC110 low power 

portable Oscilloscope 
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OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 
SINCLAIR SC HO 

• Microoscilloscopio uitrapiatto 
• Prestazioni professional! 
• Tubo RC ad alta luminosity 
• Interamente triggerato 
• Ampia banda passante 
• Ottima sensibility 
• Munito di caiibratore 
• Consumo ridotto 
• Alimentazione autonoma 
• Design superbo 
• Dimensioni e peso ridotti 

Tubo RC 1,5" (32 x26 mm) 
Divisione grlglia 5x4 
Fosforo blanco-blu a media persistenza 
Asia vartlcala 
Lunghezza di banda: dalla c.c a 10 Mhz 
Commutatore: 0 - c.c. - c.a. 
Senslbilltd; 10 mV - 50 V In 12 paasi 
Caiibratore: onda quadra 1 Vpp. 1 Khz 
(mpedenza ingresso: 1 MO con 47 pF in 
parallelo 
Tensions massima d'lngresso: 250 Vc.c. 
a 350 Vpp. 

Ana orlzzontala 

Lerghezza di banda: dalla c.c. a 2 Mhz 
Senslbllitd; 0.5 V/Div, 
Impedenza d'lngresso: 1 Mfi con 10 pf In 
parallelo 
Tensione massima d'lngresso: 2.6 V 
protezione 250 V r.m.s. 

Base del tempi 
Tempo d( sweep: 0,1 yS/DivaO.SS/Div In 
21 paasi 

Operatlvitd: llbero o sincronizzato 
Sincronlsmo: Interno eslerno 
Coperlura c.c. - c.a. TV quadro IV rlga 
Llvello: coperlura continua 
selezionabile + e 
Sensibilild; slncro interno 1 Div - 
Sincro esterno 1 V 
Alimentazione: 4 pile V2 torcla o pile 
rlcaricabill da 4 a 10 V 
oppure con alimentazione esterna 

TS/5010-00 



sommarlo eleklor ottobra 1981 — 10-05 

Selektor 10-15 

Ancora TV Garfies 10-19 
Qualche Idea sul nuovi programml disponlblli e qualche accorgimenlo di sollware desllnalo 
agli auloprogrammatori, 

8 K dl RAM + 4,8 oppure 16 K dl EPROM su un'unlca scheda 10-22 
La basella qul presenlala, conliene In totale 8 k dl RAM e lino a 16 k di EPROM e pu6 essere 
usala sia con il sislema SC/MP di eleklor che con II Junior Computer 

Rlvelatore di foneml sordl e sonorl 10-26 
Queslo arlicolo porlaa lermine laserlededicalaal Vocoderdieleklor II rivelalore, Incomblna- 
zlone con 11 Generalore dl rumore, rende possiblle sintetizzare con (acililO i suoni sordl, Viene 
ellmlnalo con successo un inconvenienle del Vocoder che era stalo rlsollo con un compro- 
messo prowlsorio, 

Convertitore c.c./c.c. da 150 W per auto 10-35 
Le autoradlo ed i manglacassette "nudl e crudl" raramenle hanno una polenza d'usclla supe- 
riors ai 3 6 W In queslo arlicolo vlene descrilto un apparecchio che potrO aumenlare la 
lensione disponibilo dal 12 V lino al llvello necessarlo per gll stadl di usclla HI-FI di elevala 
polenza 

II wagnerfono 10-40 
6 un ingegnoso, piccolo slrumenlo musicale che evlleri di logorarsi ledilae relegherA gll anni 
di noiosl eserclzi Ira le cose del Medioevo. 
Lo slrumenlo comprende un microlono per raccompagnamento vocale ed un impareggiablle 
"meccanlsmo per lo sposlamento d'ollava" 

La scheda dl memoria per il Junior Computer 10-44 
II circuilo slampato per I'espansione dl memoria di un computer, descrillo allrove in queslo 
numero, d slalo progetlalo per essere usalo sia con II sislema SC/MP che con II Junior 
Compulet In quesl'ullimo caso perb, la decodilica degli indlrizzi deve essere ullerlormente 
aumenlata e queslo arlicolo vl splega come ci6 b possiblle, 

Termometro eletlronico llneare 10-46 
A diderenza del convenzionale lermometro al mercurlo, quello eletlronico ha il vantagglo di 
una minima Iragilild ed una letlura chiara e precisa, II sensore 9 un diodo a semicondullore, 
mollo piccolo, che polra essere montato in posizloni che prima erano Inconcepibili. Un altro 
vanlaggio b che, grazie allesuecaralterislichelinear!, non occorronoapparecchlalurecoslose 
per la laratura. 

Lettura veloce della memoria per Telektermlnal 10-49 
Con una modilica di poco conlo da pralicare aH'elekterminal 6 possibile memorizzare I'intero 
contenulo del display (schermo TV) su di una naslrocasselta. La maggior pane dei collega- 
menti pub essere cablata al connettori di espanslone gib esislenli. Per le reslanli si devono 
inlerrompere Ire piste dl rame, 

Preampllffcatore per I due metri a basso rumore 10-51 
Oueslo preamplificalore 6 desllnalo ad essere usalo nel ricevilori amaloriali per la banda dei 2 
metri Cambiando una sola resistenza esso pub avere caralterisliche dl basso rumore oppure di 
bassa distorsione di intermodulazione. 

Temporlzzatore dl processo 10-52 
II lemporizzalore descrillo permelte la sorveglianza di ogni passo di un qualsiasi processoche 
possa essere divlso in una serie di eventl di durala fissa: per esempio lo sviluppo e la stampa 
delle lologralie. 

Rlvelatore dl movlmento 10-56 
Per quanlo di questl tempi i rivelatori eletlronioi siano mollo usati negli ambientl pubblici, c'b 
ancora chl considera "mlsterloso" il fatlo che le porte si aprano aulomalicamente quando 
qualcuno vi si avvicina, Invano si cerca di scoprire cosa ha rilevato la propria presenza. II 
sislema che descriveremo ora, non solo fa aprlre le pone ma anche accendere e spegnere le 
lucl In modo aulomatico 

TAP multicanale 10-58 
Gib da molto tempo eleklor dedica spazio ed altenzione agli Interrutlori a sensore. La loro 
semplicilb e silenziositb li rendono mollo adalti in varieapplicazionl. II TAP (Touch Activated 
Programmer) b un dispositivo a molli canali con contatlo a sensore a punto singolo. 
In allre parole il commulatore funzionerb loccando con II dilo un solo conlalto. 

sommano 

Come rigenerare le pile a secco 10-62 
Rlportare in vita le vecchie pile a secco b un argomenlo che affiora spesso tra gli "addetli al 
lavori" 6 nolevole perb il fatlo che la compelenza in maleria b cosi scarsa da aver dalo origine 
sinora solo a delle pure speculazioni. 
Sulla base della nostra esperienza in fatlo di ballerie, proveremo a stabilire alcunl punli fermi 
nella via della soluzione del mislero, 

Voltmetro dlgitale a 2V2 clfre 10-65 
Tre indicatori numerlci. sei clrcuili inlegrati ed una manciata di component! sono tutlo quello 
che occorre per mettere insieme queslo vollmelro digilale. Non si sono lalli lenlalivi di fornire 
una ricella esolica usando inlegrati di lipo raro per oltenere una precisione estrema, ma si b 
progetlalo un normale e semplice slrumenlo che monla componenli lacili da trovare sul 
mercalo 

Mercato   10-68 

SOIII 

TT 

m 

K-, 

In copertina: 
la scheda 8 K di RAM + 4,8 
o 16 K EPROM ulilizzabite 
sia con il sislema SC/MP 
che con il Junior Computer. 

Menslle assoclato aH'USPI 
Unione Stampa 
Perlodlca Itallana 
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(!p3-servizio circuiti stampati 

glugno 1979 
EPS 9453 gonefntore di luwoni 

semplico L 
EPS 9453F paonello per goneraioro di 

lunziont semplice L 
EPS 9465 alimoniatoro stabilimio a 

circuiio iniegralo L 
EPS 78041 lachimoiro per la bictclana L 
EPS 1234 nduliora dmannco doi 

rumoto L. 
EPS 9743 comando auiomaiico pe' n 

cambio dalle diapoatlive L 
EPS 4523^9831 le lolografio di Kirlian L 
EPS 1473 simulalom di fischio a vfporo L 
EPS 1471 smioiimiofo di vaponoia L 
EPS 9765 imeliora di ^ognaii L 

4000 
2 800 

2 500 
7 400 
3 650 
3 400 
2 450 

yonnalo 1980 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
fc PS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

lebbraio 1980 
EPS 9974 
EPS 79038 

■etlambra 1980 
EPS 79513 VSWR meiar 
EPS 80027 generaiore di colore 
EPS 79033 quizmaster 
sislema d'allarme conUalizzalo 

lu/z-box vanabilo 
lasliora ASCII 
poiiKol bagaioiie (gioco 
di desirutza) 
conlnminult chioccianle 
alekierminai 
smioiva a lasii 

rivolaloro a prossirmia 
I eslensione dello pagme 
noil olekiarmmal 

EPS 79080-1-2-3 H digilarad 

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

L 6 500 
L 14 900 

L 10 900 

EPS 9950-1 
EPS 9950-? 
EPS 9950.3 
EPS 9945 
GPS 9945-F 

otlobra 1900 

EPS 80067 
EPS 80045 
EPS 79035 
EPS 9954 

slazions master 
slazrone slave 
stazrone d'allarme 
consonant 
pannello Ironlale consonant 
consonant 

1 500 
3 400 
3.000 

4 000 
3 600 
2000 

digisplay 
lermomotro digitate 
mlllivoltmelro CA 
o genoratoro di sognali 
preconsonant 

L 4 500 
L 6200 

L 2 800 
L 4 300 

EPS 79514 yato dipper L 4 300 
lugllo/agoslo 1979 EPS 78003 

EPS 79077 
lampoggialoro di polonza 
somphci ollolli sonon 

L 
L 

4 500 
4 500 novembre 1980 

EPS HB11 auslereo aiimoniaiore • EPS 78087 chassis di media Iroquonza L 5 600 EPS 80068-1/2 il vocoder di eloktor-bus 
. HB12 amplilicalore HI-FI da 3W L 7 900 EPS 79002 decodilicaioro sloroo L 5 800 board L 15 050 

EPS HB13 ausloroo prcamplilicnlorc L 8 300 EPS 79095 elokdoorbeli L 11 000 EPS 80068-3 il vocoder di oioklor-ldtn Li 5 450 
EPS HD4 nlonmenio di Irequonza EPS 80068-4 il vocoder di elekior- 

universalc L 5 500 marzo 1980 modulo I/O L 5.500 
EPS 9525 mdicalore d« picco a LEO L 4 300 EPS 00060-5 il vocoder di oloktor- 
EPS 77005 disiorsiomoiro L 5 900 EPS 79019 generaiore smusoidnle L 4 900 aiimoniaioro 4 500 
EPS 77059 alimcniaiore 0-10V L 4 200 EPS 9913-1/2 undo di nwcrbero digdale L 15 000 EPS 80022 amplilicalore d anienna L 1 500 
EPS 77101 amplilicalore per auloradio EPS 79040 modulalore ad anello L 6 300 EPS 80060 chorosynl L 25 500 

da 4 w L 3 300 EPS 9753 bigiia olellronica L 7 400 EPS 9956/9955 doppio regolaiore di 
EPS 9398 ♦ 9399 preamphlicaioro preco L 10 500 EPS 6Q02\'Mv2a siniomo digdale L 16 900 dissolvenza per proielton L 5 100 
EPS HB14 auaioreo preamplilicalorc 

lono L 4 400 
EPS 80016 disiutbnlorc eiellrornco L 3 900 

leMtmbre 1979 aprlle 1980 dlcembra 1980 

EPS 9797 timer loganlmico per camera 
oscura L 5 800 

EPS 79650 
EPS 79039 

convertuore per onde code L 4 500 EPS 9423 anienna FM miegraia 
per inierni L 3 500 

EPS 9860 PPM vollmeiro di picco AC i pannello monoseieklor L 19 000 EPS 9368 reld capacilivo I 3600 
su scaia logarrimica L 4 900 EPS 79070 slcnlore L B 500 EPS 9329 sonfla logica wersame L 3600 

EPS 9817-1 , 2 vollmeiro LED con UAA 180 L 5 900 EPS 79071 assisienlor L 6 000 EPS 9369 mini-neeviloro ad onfle 
EPS 9970 osciiiographics L 5.500 EPS 80023 lopnmp L 3 500 medio L 1850 
EPS 9952 saldaiore a lemperalura GPS 9192 sosiuuio ioqico 

coniroilala I 4 900 magglo 1980 del polenziomeiro a carbone L 8 750 
EPS 9827 campi magnolia m mcdicina L 3 600 EPS 80065 dupiicaiore di Irequenza L 2 150 
EPS 9927 mmi-lrequenzimelro L 6 900 EPS 79024 ncancalore allidabilo L 5000 EPS 80019 ireno a vapore L 2150 
ollobre 1979 EPS 80031 

EPS 80054 
ioppreamp 
voleto una voco slrana' 7 L 9 400 

EPS 9344-1 ) 2 mini lambuto L 8 500 (modulalore ad anello) L 4 500 
EPS 9344 3 generaiore di nimi IC L 4 500 EPS 79093 limer/conirolier programmab L 6 400 gennalo 1901 EPS 9948 generaiore smueordale a EPS 80009 sewar (elletli sonon con 

irequenze 'isse L 6000 nvorbero analogico) L 6 900 EPS 81002 dissolvenza programmabile EPS 9491 segnalalore per parchimeln L 3 500 per diaposdive l L 13 900 EPS 79026 mlerrulloro a baltimano L 4 500 glugno 1980 EPS 80050 mterlaccia cassr-ilo 
novambrc 1979 

EPS 79005 mdrcalorc digrlaic untvcrsale L 5 500 
EPS 9751 srrene L 4 500 
EPS 9755-1-2 lermomelro L 9 000 
EPS 9325 tl drgrbell L 7 500 
EPS 79075 microcompuler basic L 18 500 

dtcembre 1979 
EPS 9987-1 • ? 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1 2 

EPS 9906 
EPS 9805 
EPS 9967 
EPS 80024 

amplilicalore leielonico 
gioco prova lorza 
coslruzione del computer 
per TV Games imam board) 
coslruzione del compuier 
per TV Games (power sup- 
ply e Keyboard) 
alimcniaiore per micro- 
compuler basic 
scheda con 4k dt RAM 
modulalore TV UHF VHF 
bus board 

U 7 900 
L 5 700 

L 17 500 
L 9 900 
L 35 000 
L 4 500 
L 12 900 

EPS 800)8-2 
EPS 800181 
E0S 80084 
EPS 80086 
EPS 00096 
EPS 80097 
EPS 80101 
EPS 80102 
EPS 80109 

anienna alliva 
per l automobile 
accensione a iransislor 
lemponzzaiore mieiligente' 
per tergicnsiallo 
misuralore di consumo 
del carburanle 
lermiamo i ladri1 (aniilurlo) 
mdicalore della lonsione 
della baiiena 
un probe ad aslma 
proiezione per la baiiona 

L 6 000 
L 9 000 

L 15000 
L 4 000 
L 4 000 
L 4 000 
L 4 500 

per microcomputer basic L 11 800 
esiensiom mlorlaccia cassolleL 3 600 
generaiore di note uoiversale L 14 000 

Piano elotlromco. 
EPS 9914 modulo per ottava L 6 300 

ahmentazione L 4 000 
fllln, preamplHicaloro L 11000 

EPS 80112-1/2 
EPS 9915 

EPS 9979 
EPS 9981 

lugllo/agosto 1980 
BPS 78065 Mduiiorc di luce sensoi L 4500 
EPS 79517 canca batiena aulonjalicc L 4900 
EPS 79505 alnmuloliiore pet 

di5C-|0Ck0y L 6000 
EPS 79114 Irequenzimeiro per 

sinielizzaton L 5300 
EPS 79509 servo amplilicalore L 3200 

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

TV-Scopio (amplilicalore 
d'mgresso) L 4 200 
TV-Scopio. vetsione base L 22 500 
loio-oracolo L 5 800 
lemporizzalore per sviluppo 
(olo L. 7 500 
porlalummosa a raggi 
mlrarossi (ahmenialore) L 8 000 
ports lummosa a raggi 
mlrarossi (Irasmeltilore 
/ricevdore) L 7 200 

S< —   
Tagliando d'ordine da inviare a; J.C.E.-Elektor, Div. EPS-ESS - Via del Lavoratori 124 - 20092 Cinisello B. 

Nome 

Cognome^ 

Via 

Inviatemi il seguente materiale. paghero al postino l imporlo indicalo 
. spese di spedizione 

Teimini di consegna: 
EPS 60 gg dalla data di ricevimenlo dell'ordine 
ESS 90 gg dalla data dl ricevimenlo dell'ordine 

-n0_ 

Citta _ 

Firma 

Data _ 

CAP- EPS 

EPS 

EPS 

Codice tiscale (indispensabile per le aziende) EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

ESS 

ESS 

ESS 

ESS 
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vero tester digitale 

. KEITH LEY] 

maxzo 1901 
EPS 81047 termomelro da bagno L. 2200 
EPS 81051 xllofono L 2.600 
EPS 81049 cancabatterio NiCd L, 3 000 
EPS 81043-1/2 II mlsuratore L 4,500 
EPS 81044 il multigioco L 3 900 
EPS 81042 II genio nel barattolo L 2 200 
EPS 81048 cornamusa L 2 850 
aprlle 1981 

EPS 80085 nmplilicalore PWM L t 800 
EPS 80089-1 Junior computer 

(basotta iinncipnlo) L 17 300 
EPS 80089-2/3 Junior computor 

(basetln display c nlim ) L 6 500 
EPS 9911 prearnpllllcaloro pick-up L 7 500 
EPS 9873 modulatoro di colore L 4 800 

magglo 1901 
EPS 9874 eiektornado L 5 700 EPS 80069 Sistema intercom L 4 400 
EPS 80077 Prova Iranstslorl L 6 200 EPS 81124 Inlelokt L, It 000 
glugno 1981 
EPS 9897-1 equallzzatoro. sezione di 

flltro L. 2.500 
EPS 9897-2 equallzzatoro. controllo 

del lonl L 2 500 
EPS 9932 analizzalore audio L 6.300 
EPS 80502 scatola musicale L, 5.650 
EPS 80128 tracciacurve per transistorl L 1.600 
TV-Scopio versions ampllala: 
EPS 9969-1 baselta momorle L. 8 100 
EPS 9969-2 circuito trigger L. 3.200 
EPS 9969-3 base tempi ingresso L 3.200 

lugllo/agotlo 1981 
EPS 80071 monitor digdalo del baltito 

cardlaco L 10 800 EPS 00145 monitor digitale del bnltilci 
cardiao (display hoard) L 2 900 EPS 80505 amplilicalore a V-FET L 5 300 

EPS 80506 ncovtlore super atlrvo L 4 900 
EPS 80515-1'2 iliominnzione per velnna L 8 300 EPS 80516 allmentalore a tensiono 

vanabilo 0-50V/0-2A L. 3 900 
EPS 80532 proamplificatoro stereo 

dtnamico L 1 900 EPS 80543 amplrlicalor© STAMP L, 1 800 EPS 00556 programmalore per PROM L 9 200 

settombre 1981 
EPS 81012 lucr da sotlilio L 18 900 
EPS 81072 misuratore della 

pressrone sonora L 3 600 
EPS 81082 potenza bruta L 6 300 
EPS 81005 campanello a sensoro L 2 700 
EPS 81073 poster che danza 

(baselta) L 4 500 
EPS 81073-P poster che danza 

(poster) L 5 000 
EPS 81068 mint mixer L 25 800 
II grande VU Moler 
EPS 81085-1 versione base L. 4 900 
EPS 81085-2 eslensione a 240 V L 8 500 

ottobre 1981 

EPS 80120 8K di RAM + 16K dl EPROML, 31.500 
EPS 81101 lemporizzatore di processo L. 9.600 
EPS 81027-1/2 rivelatore dl foneml sordl L. 24.000 
EPS 81071 e sonorl 
EPS 81105-1/2 voltmotro digitale 2 7j cifre L. 8.300 
EPS 81008 TAP multlcanale L. 10.200 
EPS 81110 rivelatore dl movlmento L. 5.000 

- 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 

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

ESS 007 (su naslro) L. 7 000 

Tutti i circuiti slampati e i dischi software, sono in vendita presso i 
mlgllorl rlvendltorl (Indlcati altrove In questa rlvlsta) e possono es- 
sere rlchlesti alia nostra Redazlone utllizzando 11 coupon qui sotto. 

O 
KJ 

Lire 225.000* 

sconti per quantity 

consegna pronta 

• multimetro digitale 3 cifre e 1/2 
• 5 funzioni: Vdc, Vac, Idc, lac, Ohm 
• precisione Vdc: 0,5% 
• misura Idc e lac fino a 10 A 
• prova i diodi su tre portate 
• grande display LCD da 15 mm 
• portatile, autonomia 200 ore 
• protetto su tutte le portate 

Disponibile presso ns. magazzino 
o Rivenditori autorizzati 

Borsa per il trasporto Lire 5.000 

" Luglio 1981 - 1VA esclusa, p.ig.imcnlo alia consegna 
Completo di batlerca, puntali e manualc di istruzioni 

una gamma completa dl strumenti glettronicl dt misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

Teknel 
Via Ralfaeilo, 10 
36070 Castelgomberto 
Tel.: 0445/90132 

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

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

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

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

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

De Do Electronic Fltllg 
dl Malatesla F.&C, s.r.l. 
Via F, Crlspi, 9 
64100 Teramo 
Tel.: 0861/53331 

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

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

FOREL Elettronica 
Via Italia 50 
60015 FALCONARA (AN) 
Tel. 071/9171039 

MICROCOMPUTER CPU 
8080 A Plaslico 9,600 ZaO CPU Plaslico 12 000 ZOO A CPU Plaslico 16.000 ssoz-a 13 000 CHIPS di Supporlo 
74LSI38 1 100 74LSI39 1 100 74148 1,300 74LS241 2 000 74S241 2 300 74LS244 2 000 74LS374 2 80O 8224 5 500 8228 5000 8251 9 500 Z80 A CTC Plaslico 9 000 280 A PIO Plaslico 11 500 MM5303 AV - 5 -1013 9.000 MEMORIE 2102 N4 2 300 2114 N3 6 000 2114 NL2 7 500 2107 4060 Dmamiche 3 000 2708 7 000 2708 Cancellale 3 500 2708 Programmale per JUNIOR Compulor 8 000 2708 Programmale per LUCl da solflllo 8000 2716 12.000 OPTOELETTRONICA 
FND 500 1 500 FNO 501 1 600 FND 507 1 500 Led rosso 5 mm 170 Led verde 5 mm 260 Led gtado 5 mm 260 Led btcolore 5 mm 790 Maschenna Pcspex rosso 
3 mm dim 30 x 120 mm 450 QUARZI 
1 MKf 7 800 2 MHz 5 000 20 MHz 3.000 TRANSISTOR 
BC 237-238-239 200 BC 307-308-309 200 BC 547 200 BC 558 200 BC 286 BC 301 450 BO 135 - BD 226 600 BD 136 BD 227 600 BD 237 700 BD 238 700 DD 139 700 BD 140 700 2N 2647 1 200 TRIAC 
3 A-400 V 860 6.5 A-800 V 1 210 DIODI 
1N 4148 43 IN 4002 130 IN 4004 130 IN 4007 170 IN 5404 260 
Spedizionl in conirassegno 1 prezzi riportali sono nelli 
non comprenstvi di I V A Spese di spedizione a carico 
dell acqutrenie. Ordine mlmmo L 10 000 

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

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

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

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

Dltta Tosl Slefano Eleltronlca 
Via R. Fucini, 8/10 
56025 Ponledera 
Tel,: 0587/212164 

CENTRO KIT 
Via L Cacciatore, 
84100 Salerno 
Tel 089/394901 

56 

Eleltronlca Mezzelli 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 

Cenlro Elettronico 
di E. di Ban 
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 Napoll 
Tel.: 081/266325 

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

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

Teleradloprodotli 
dl Antonio Vitiello 
Via Gaetano De Boltis, 7 
80059 Torre del Greco 

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

CF Eleltronlca Prolessionale 
C so V Emanuele. 54 
80122 Napoll 
Tel: 081/683728 

REEM 
Via di Villa Bonelli, 
00149 Roma 
Tel : 06/5264992 

47 

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

Delta Eleltronlca 
Via California, 9 
20144 Mllano 
Tel ' 02/436244 

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

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

RED Eleltronlca 
di Sacchl M. Rosa 
Via Briosco, 7 
27100 Pavla 
Tel.: 0382/ 465298 

Costruzlonl Elettronlche 
Industrlall 
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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Distributori della rivista Elektor e del suoi circuit! stampati. 

Presso la sede GBC - V.le Malleolll 66 
20092 Clnisello B. - Tel. 02/6181801 
ft repenbile la 

TASTIERA PER IL 
COMPUTER TV GAMES: 
'as'ini codice GL 0900/00 
cappucci codice GL 0902/00 

Alia Cross Point polele acqulslare la 
TASTIERA ASCII 

Key switch lipo JP 5045 
Key switch llpo JP 5025" 
' rlchiedele cappuccio normale 
e doppio con Inneslo ad "X" 

CROSS POINT - Via Mlgllorelli 2 
20161 Mllano - Tel. 02/6461061 

Alia I.C.C. polrele Irovare I seguenli 
componenli 

MM 5303 
AYS - 1013 
96364 
RO - 3 - 2513 

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

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 

ViaSardegna56 

90144 Palermo 

Tel. 091/527477 

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 
eletlronici, minuterle varie e 
alloparlanti per hobbisti. 
Antenne per implanti TV e 
componenti elettronici per industrie, 
artigiani, riparatori e installatori 

Tol (059) 77.50,13 

GRII^R 
Via Traversagna, 2/A 

S.G.E. ELETTRONICA 

via Colombo, 6 - 33077 Sacile (Pn) - Tel: 0434/71988 

ELEKTOR KITS* ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS • ELEKTOR KITS 

AUDIO 

9817 Vu-meler L. 25.000 
9860 p.p.m. L, 10.000 
80023 Topamp L. 32.500 
80031 Topreamp L 52,000 
9945 Consonant L. 52.000 
9954 Preconsonant L, 11,000 
80060 Chorosynt L, 85.000 
9874 Elektornado L. 29.500 
9932 Analizz. audio L. 33 000 
9897-1 Equalizzatore 

sez. di filtro L. 20.000 
9897-2 Equalizzatore 

controllo dei toni L. 23,000 
80502 Scatola musicale L. 40.000 

LUCI 

78065 Riduttore luce 
sensor L. 14,500 

80027 Generalore 
di colore L. 45.000 

FOTO 

9797 Timer logarilmico 
per camera oscura L. 32.000 

79024 Ricaricatore 
affidabile L. 20.000 

9840 Temporizzatore 
per foto L. 28.500 

81049 Carica batt. NiCd L 15.000 
81002 Dissolvenza 

diapositive L. 87.000 

MISURE 

9453 Generalore 
di funzioni L. 45.000 

9465 Alimentatore 
stab, a C.I. L. 20.500 

9927 Mini 
frequenzimetro L. 50.000 

80077 Prova transistor L. 24.500 

 AUTO  
79517 Caricabalterie 

automatico L. 11.500 
80084 Accensione 

a transistor L. 26.500 
80086 Temporizzatore 

per tergicristallo L. 32.000 

 COMPUTER  

80089 Junior computer 180.000 
80089 Alimentatore per 

2/3 Junior computer L, 20.000 

HOBBY 

80021 Sintonia digitale L. 70.000 
9967 Modulalore TV L. 11.500 
79095 Eleklorbell L 59.000 
9423 Antenna P.M. L, 12.500 
81044 Multigioco L. 28.500 
81047 Termometro 

da bagno L 14,500 

AWERTENZE: 
Ogni kit comprende il circuito stampato e tutti i componenti necessari alia realizzazionedel progetto, escluso il trasformatoredi alimentazio- 
ne e minuterie di accessorio. 
I prezzi sono comprensivi di IVA. 
Reperibilite: spedizioni postali in contrassegno oppure presso i migliori rivenditori. Spese di spedizione a carico dell'acquirente. 
Vengono evase richieste di kit non ancora pubblicati. 
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GOULD noo. DS255 

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

schermo reltangolare 8x10 cm 
con alia luminosity 

somma e differenza algebrlca 
dei canali 1 e 2 medianle 
i comandi ADD e INV CH2 

M... 
' Vf MM. ^ 

mr, D OOUl 

■>. 

V.) c- 

1 

Sincronismo TV automallco 
con separatore comandalo 
dalla Time Base 

u,. y| 

V V- It nm/Cm 1*^ VoUa^Cn, 

»r Qi«l U 

v ,* 
5 7 i*(S 

v: 

leggero (6 Kg) e 
compatlo (14x30*46 cm) 

2 canali d'ingresso con 
sensibility da 2 mV/cm 
a 25 V/cm in 12 portale 

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

Negli oscilloscopl delta GOULD, una delle piu 
grandi society americane nel campo degli 
sltutnenli elellronici di misura, si comhinano 
perlellamenle l alla quality ed il giuslo prezzo. 
II modello OS255 best seller degh oscilloscopl 
da 15 MHz. rappresenta ormai per migliaia di 
ulihzzalori la soluzione ideale nelle piu svanale 
applicazioni, grazie alia sua elevala sensibility di 
2 mV/cm, all'alla luminosity e alia portalihla 
A prova della lipica quality ed atlidabllita che li 
conlraddislmgue lulli gh oscilloscopl GOULD 
godono di due anm di garanzia 

OS255 15 MHz - 2 canali - 8x10 cm OS3500 
2 mV/cm - sine TV - X-Y 

OS1200 25 MHz - 2 canali - 2 mV/om OS3600 
linea di rilardo - X-Y 

OS1100A 30 MHz - 2 canali - 1 mV/cm OS4000 
lugger delay - single sweep 

OS3000A 40 MHz - 2 canali • 5 mV/cm OS4100 
2 basi dei tempi - X-Y 

OS3350 40 MHz - 2 canali TV Monitor 
5 mV/cm - 16 KV EHT 

Tutli i modelli hanno consegna pronla 

60 MHz • 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view • 2 basi dei tempi 
100 MHz - 2 canali - 2 mV/cm 
trigger view - 2 basi dei tempi 
Oscilloscopio a memona digilale 
1024x3 bit - sampling rale 550 ns 
Oscilloscopio a memona digilale 
1024x8 bit - 1 os - lOOoV'cm 

■> GOULD 
An Electrical Electronics Company 

C SE/9/aT) 

una gamma completa di slrumenli elellronici di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

MILANO - Piazza De Angeli, 7 - tel. (02) 49.82.451 
ROMA - Via C. Magni, 71 - tel. (06) 51.39.455 

elettronucleonica S.p.A. 
Desidero 
O maggion infotmaziom so gh Oscilloscopl 

Gould modello  
O avere una dimostrazione degli Oscilloscopl 

Gould modello  

Nome e Cognome  

Dilta o Ente . 

e 
ndinzzo 

J 



OFFERTA SPEC1ALE 

SIRENA ELETTRONICA 
  UK11/W 

&:V 

Montato L. 13.600 
Circuito eletttomco 
completainente ttansisiorizzaio 
con impiego di circuiti iniegrali, 
Protszione contto I'inversione di 
polarity. 
Alimentazione; 12 Vc.c. 
Resa acustlca: >100 dB/m 
Assorbimento medio: 500 mA 

PREAMPLIFICATORE 
STEREO 

UK 531-UK 531W 

In kit L. 15.900 

Questo kit consente di modulare 
della luce a mezzo di microfono, 
Non sono necessaii collegamentl 
elellrici all'amplifjcatore. 
Alimentazione rele: 220 V 50 Hz 
Potenza applioabile :500 W 

n n 

INDICATORE 
DI SINTONIA 

DIGIT ALE 
UK 380 

AMPLIFICATORE STEREO 
DI POTENZA 

UK 537-UK 537W 

'1 

In kit L. 25.000 
Montato L. 28.000 
Alimentazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 
Guadagno: 9 dB 
Impedenza/Sensibilita 
mg. phono: , 47 KQ/3 mV 
Impedenza/Sensibilila 
ing, turner e tape: 45KO/100mV 
Impedenza d'uscitS: 2000 Q 
Distorsione ing. phono: 0,3 % 
Distorsione ing. tuner e tape 0,1 56 
liivello uscita tape: 10 mV 

MODULATORE DI LUCE 
MICROFONICO UK 726 

"witagi 

In kit L. 26.500 
Montato L. 29.500 

Alimentazione: 220 V c.a. 50/60 Hz 
Potenza d'uscila musicale: 36 W 
Potenza d'uscila per canale 
(dist. 1 56): 18 W (40) 
Impedenza d'uscila: 4-80 
Impedenza d'ingresso: 100 KO 
Sensibility d'ingresso: 200 mV 
Risposta di frequenza a 3 dB; 

25 -i- 40000 Hz 

LUCI PSICOLINEARI 
A 6 CANALI UK 736 

In kit L. 29.500 

Montato L. 33.500 
Alimentazione: 220 V c.a 50/60 Hz 
Gamma di frequenza: 

87,5 + 108 MHz 
Sensibility: 2,5 pV (S/N = 30 dB) 
Impedenza d'ingresso: 75 O 
Impedenza d'uscith: 12 KO 
Livello d'uscity: 200 mV 
(riferilo a 100 pV/7S KHz dev.) 
Distorsione atmonica: 0,5 % 
Risposta in frequenza: 

30-;- 12000 Hz ± 1 dB 

GENERATORE DI RETIC0L0 
UK 993-UK 993/W 

In kit L. 25.000 

Una versione ad alta potenza del 
tradizionale VU-meter a LED. 
Sei lampade da 300 W massinu 
ciascuno si accendono in numero 
dipendente dal hvello del segnale 
audio d'ingresso. 
Alimentazione: dalla rete 220 Vc.a. 
Consumo (escluse lampade): 

350 mA 
Potenza massima pilotabile per 
canale: 300 W 
Livello minuno d'ingresso audio: 

500 mW 

In kit L. 24.500 
Montato L. 27.500 
Strumento pet la tegolazione della 
convetgenza statica e dinamlea 
dei lelevrson a colon e per 
soslituire il monosoopio nelle 
regolaziom di linearity verticale e 
onzzontale 

C0NVERTIT0RE 
TESTER-V0LTMETR0 
ELETTR0NIC0 UK 433 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 
Sensibility FM: 20 mV aumenlabile 

con preampliflcatore 
Sensibility AM: 300 mV aumentabile 

con preamplificatore 
Campo di lavoro: OL-OM in AM, 

88 +108 MHz in FM 
Consumo: 1 Va 

In kit L. 49.000 

SINT0NIZZAT0RE 
STEREO FM 

UK 543-UK 543W 

In kit L. 17.900 
Aliirieritazione; due pile da 9 V 

in serie 
Consumo di ogni batteria: <2 mA 
Massima lensione misutabile; 

SO V c.c. 
Portale: quelle disponibili sul 

tester, moltiplicate 
per 0,1; 1 e 10 

Ampliticatore: con ingresso a FET 
Impedenza d'ingiesso; 10 MQ 

PRESCALER 600 MHz 
UK 558-UK 558/W 

4 

In kit L. 45.000 
Montato L. 49.500 
Ulile pet aumentate la sensibility 
e la frequenza di utilizzo di 
frequenziraetri con scarse 
caraltensliche d'ingresso. 
Alimentazione; 5 Vc.c, 
Assorbimento: 75 mA 
Sensibility a 100 MHz: 10 mV 
Sensibility a 600 MHz: 50 mV 
Frequenza max. assolula: 600 MHz 
Rapporto di divisione- 10 

MISCELAT0RE 
MICROFONICO 

UK 713-UK 713/W 

m: 

Alimentazione: 
Assorbimento: 
Frequenza uscita: 

9 Vc.c. 
1,5 mA 

banda 111 

In kit L. 28.900 
Montato L. 36.000 

Mixer ampliflcato predisposlo per 
servite cinque postazioni 
microfomche, costijuisce un 
indispensabile accessono pet la 
regia di confetenze stampa, tavole 
rotonde, dibaltid. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50-60 Hz 
Impedenza d'ingresso: 10 kO 
Sensibility (0.7 Vu): > 0,5 mV 
Impedenza d'uscila: 3000 Qs t 

Distribuiti in Italia dalla 
G.B.C. 

il a liana 



FATE DA VOI I VOSTRI CIRCUITI STAMPATI 
con il metodo delta fotolncislone 
MOD OF 2080 BnOMOGRAFO A OOPPIA f ACClA CON POMPA A VUOTO JNCORPORATA Dimension). 636 x 600 x 290 mm. • TELAIO 01 ESPOSIZIONE SCORBEVOLE A CASSETTO SUPERFICIE Dl ESPOSIZIONE 500 X 375 mm POSSIBILITA 01 FUNZIO- 

NAMENTO COME DROMO- C.RAFO AO UNA FACCIA SlSTEMA 01 PRESSIONE DEL DISEGNO SULLA PIASTRA CON POMPA , A VUOTO ^4 
"A. 

SCONTI PER HIVENOITORI SI RICMIEOE OROINE SCHITTO SO CARIP INIESTATA 

m 

r 

Piastre presensibilizzate positive e nega- 
TIVE IN VARIE MISORE - MONO E OOPPIA FACCIA 

Piastre in vethonite e bacmeute da pre- SENSIBIUZZARE 

FOTORESISI POSIIIVI E NEGATIVI SPRAY PENNELLO 

SVIUUPPI 

ACIDI PER CORROSIONE 

MOD MF 1020 
• Bhomoohafo monofaccia PORTATILE • Dimension!; 485 x 405 x 150 mm, SUPERFICIE UTILE Dl ESPO- SIZIONE: 400 x 290 mm. • Timer dioitale • ESPOSIZIONE TRAMITE CIN- QUE Turn U.V OA 15 W 

BROMOGRAFI ad U.V. 

MOD MF 1900 - BHOMOGRAFO MONOFACCIA 
CON POMPA A VUOTO INCOH- POHATA - Dimension): 760 x 600 x 
180 mm. 
SUPERFICIE Dl ESPOSIZIONE; 500 x 375 mm, 
ESPOSIZIONE TRAMITE SELTU- Bl U.V. DA 20 W ■ SlSTEMA Dl PRESSIONE DEL 
DISEGNO SULLA PIASTRA CON POMPA A VUOTO 

idcall per camplonaluM - prolollpi - plccole serle - .iili grnfldip - lull! gli apparecchi sono garanllli per un anno 

MOD. TR 1000 
Dimension) esterne: 340 x 460 x 120 mm ' SUPERFICIE UTILE 01 ESPOSIZIONE: 400 X 250 mm Timer elettronico reoouabile da o a 5 min. 
QUATTRO TUBI U.V DA 15 W SlSTEMA Dl PRESSIONE A CUSClNO MORBIDO IN 
NEOPRENE Nessuna MANUTENZIONE NESSUN CONTATTO VISIVO TRA L'OPERATORE ED I TUBI ACCESI. 

KIT COMPLETO Dl: 1 Bromografo TR 1000 
2 Piastre Presensibilzzate 1 BOTTIOLIA SVILUPPO 
1 PIASTRA VETRONITE 

A 

DELTA ELETTRONICA 
Via Tevere 3 - Tel. 02/82.56,885 
OUINTO STAMPI - ROZZANO (Ml) 

OFFERTA LANCIO 
L. 138.000 

IVA INCLUSA 

V 
fs 

Pagamento: 
- Anticipato con imbaulaggio gratis 
• Contrasseqno con acconto all'ordine L. 20.000 + 

L.4000 PER IMBALLO 
• SPEDIZIONI CON PORTO ASSEGNATO 

UNA NU0VA POSSIBILITA IN CAMPANIA 

ELETTRONICA PR0FESSI0NALE 

CENTR0 ASSISTENZA 

PUNT0 VENDITA 

//// 
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kits elektor 
i 

CORSO VITT. EMANUELE, 54- 80122 NAPOLI - tel. 081 683728 
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Non e ben definita, e scialba, 
mette a disagio chi la guarda. Buttiamo 

via il televisore? No, dobbiamo 
solo pulire i contatti. 

Detto e fatto DPR-109 che 
dissolve la sporcizia, le 
macchie di ossidazione, 
e protegge a lungo le parti 
anche dolla corrosione. 

II DPR-109 pub essere 
usato su contatti e 
commutatori pur sotto 
rensione; non e 
conduftore quindi non 

varia ne capocita ne vslori 
i frequenza. 

Rapido nell'uso, non lascia 
trocce, asciuga subito, non e 

infiammabile, non reca olcundanno. 
E un prodotto prezioso. 

Ingredienti pericolosi; 
Fluoro - Cloro - Carburi 100% 
Max pressione bombola a 50oC; 8 atm 
Pressione di collaudo a bombola 
vuota: 14 atm 
Temperaturo di collaudo a bombola 
piena: 50oC 
Punto di ebollizione: -30° (minus! 
Non infiammabile 
Confezionato secondo norme CEE. 

IJI7RCNICI 
electro chemical development 

3 

th*mic«| dcv«l<'p 

; ,>URATOfl|L 

Distributore 
esclusivo 
per I'ltdio 
GBC 



COMPONENTI 

ELETTRONICI 

Via Varesina, 205 
20156 MILANO 
Tel.: 02/3086931 

Bolle, Bolle . 
II brodo? La zuppa? 
Nooool 
MEMORIE A BOLLE MAGNETICHE 
Ng avete mai senllto parlare? 
Ne avete mai viste? 
Ne avete mai usate? 

NOI OGGI 
Abbiamo per Vol una scelta dl schede 
con memorle a bolle magnetiche 
pronle per essere inserile nei Vostri 
micro. 
Possiamo atrivare fino al Mbits 
...E DEI PLASMA DISPLAYS... 
che ne dite? 
Numeric, Alphanumeric, Graphic, 
Plasma Displays 
Anche quelli, si, 11 abbiamo 
Ci credele? Non ci credete? Vi inle- 
ressa I'argomento? 
Venitecl a trovare ne vedreledelle bel- 
lel 

L/2 NOVITA' TM1 
Modulo lermometro per lemperalura 
ambiente e a contatto. 
Piccolo, pratico, precise. Adatlo per 
I'abbinamento a qualsiasi voltmelro 
dlgitale a 3 o piu cltre con lellura sulla 
scala minima, 
Misura direllamenle da -9 a +99.90C. 
Kit sempllcissimo da montare. 

L. 3.450 

OLTRE AD UNA VASTA SCELTA Dl COMPONENTI Dl QUALITA'ABBIAMO DISPONIBILI DATA BOOKS 
DEI PRINCIPAL! PRODUTTORI USA, Semiconductors, Linear ICS, Applications Hand book, MOS & 
CMOS. FET Data book, Memory Applications Hand book. Digital. 
Dovete solo richiedere specificamente cio che vi serve. Ordinate per lettera o telelono oppure visitateci al 
ns. punto di vendita di Milano, via Varesina 205. Aperto tuttl i giorni dalle 9alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, 
Troverete sempre cordiality, simpatia, assislenza, comprensione e lutto ci6 che cercate (se non c'6; lo 
procurlamo). 

METTETECI ALLA PROVA 
Non dimenticate che suH'importo dei Vostri acquisli dobbiamo applicare IVA e spese postali. 

ATTENZIONE 
Da oggi possiamo fornire una vasla 
scelta dl semicondutlori giapponesi 
(integrali, transistor, ecc,). Parllcolar- 
mente adalti come ricambl per auto- 
radio, regislratorl ed impianli hi-fi, 
Quolazionl interessanti. scriveteci o 
lelelonale. 

L/3 SENSORE Dl METALLI 
Piccolo, sempllce, compatlo, da usa- 
re come: 
- Inlerrullore di fine corsa senza 

contalli 
- Sensore per allarml 
- Rivelatore o sensore di prossimltS, 

etc. 
Grande facility di impiego in qualsiasi 
circullo. 

L, 1.000 

CASSETTIERA 
ORDINE E PRATICITA' 

32 cassetlini con coperchio sfilabile. 
non piu pezzi sparsi per riballamenlo 
del cassetlini 
Misure: 
eslerno: 75x222*158 
cassetlini: 52x74x18 
N B,: le cassetliere sono componibill. 
cio6 si possono afliancare o sovrap- 
porre solidamenle ad Incaslro. 

ATTENZIONE! 
Non si vende. Vione data In omaggio a 
chi acquisla una delle seguenli: 
- Confezione A/1 = 640 reslstenze 

assorlite V4e'/zWda 10 Oa2,2 0 
- 32 valon -10 + 10 per valore 

- Confezione A/2 320 condensa- 
tori assorlili - ceramici, mylar, 
eleltrolilici, da 10 p.( a 10 /iF - 32 
valori, 10 per valore 

Le 2 contezloni a scelta, piii cassettie- 
ra omaggio 

L. 15.000 cadauna 

LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIAL! 

B/10 - MASCHERE ROSSE perspex 3 
mm spess, 40 x 120 mm e45x 140 mm 

cad. L. 500 
Specificare misure 3 per L. 1.000 

D/12 KIT COMPLETO per modiflca 
orologi digllall QUARZO COMPRE- 
SO. Specificare 11 tipo del Voslro oro- 
logio. 
1 kit L, 3.000 2 per L. 5.000 

D/10 VOLTMETRO DIGITALS a 3 ci- 
fre - conversione doppia rampa all- 
menlazlone 5V 
Kit tutto oompreso sempre L. 14.500 

A/4 LAMPADA A VAP. Hg per (otoin- 
clsione con realtore limilalore di all- 
menlazione luce potenle tlcchlsslma 
dl ullravlolelto. Healizzerele final- 
mente i Vostri clrcuill stampali - molll 
allri usl. 
Montala pronta L. 55.000 

OFFERTE MICRO P 
COMPLEMENTI 

E AUSILIARI 

8080 /fP - speciale L. 10.000 
8224 clock per 8080 L. 6.000 
2111 dyn, mem. 256x4 L. 6.500 
4116 dyn. mem. 16Kx1 L. 9.000 
2708 EPROM 8K L. 10.000 
2716 EPROM 16K L. 20.000 
93427 PROM 256x4 L. 8.000 
93446 PROM 512x4 L. 10.000 
93448 PROM 512x8 L. 30.000 
6011 UART L. 10.000 
3341 FIFO L. 8.500 
8279Progr. keyb. mem. L. 27.000 
S566 reg. lum. telecom. L. 5.500 
76477 gen. rum. esuoni L. 7.000 

MEMORIE - EPROM - CANCELLATE - PROGRAMMATE 
Abbiamo sempre disponibili memorie Rom-Eprom - Richiedeteci nel vostro interesse quota- 
zioni correnti e tipi disponibili o desiderati, Eseguiamo cancellazione e programmazione di 
Eprom su istruzione (Listing) e copiatura di Vostre programmate. 

Valigette per assistenza 

tecnica Radio TV 

e ogni altra esigenza 

v' 

art. 526/abs/TVR 
VALIQETTA MODELLO 007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Fabbrica specializzata 
in: 
Borse per inslallatori, 
manutentorl di Implant! 
elellricl, Idraulicl, 
Implantistl ed ogni 
forma di assistenza 
tecnica 

ufl. e laboratorlo 
via castel morrone 19 
20129 milano 
tel. 02 - 273175 

MA-FER s.n.c. 
p.i. MASSIMO FERRI & C. 

vallgle industrial! e articoli tecnici 

a richlesta si sped/see il catalogo generate 

Citta CAP 

Multimetri digital! Philips. 

II meglio in 

prestazioni e prezzo. 

ISiT 

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

.S>e- 

Vero valore efiicace. 
Correnti sino a 10 A. 

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

Test&Measuring 
Instruments 

Congelamenlo della misura 
indicala con sonda 
opzlonale. 
Misure di temperature con 
sonda opzionale 
Displays a 4 cifre piene 
Cambiogamma automatico 
e manuale. 

PHILIPS 
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Clfrari, codlci, comunicazioni 
e computers 

Le persistenti conlroversie che 
sorgono negli U.S.A. e che 
riguardano le nuove norme 
unificate di cifratura NBS, fan no 
venire in mente la seguente 
domanda: se la sicurezza dei dati 
pud essere meglio assicurata 
accedendo ad uno dei sislemi 
cosiddetti "a chiave pubblica", 
che sono stati recentemente 
proposti. Un dibattito che avra 
una grande importanza sui 
sistemi di trasmissioni dati, sia in 
America che in Europa. Bisogna 
sempre tenere presente che 
anche il piu astuto sistema di 
cifratura pud anche non essere 
tanto sicuro quanto si crede  

II matrimonio Ira tecnologia dclle comuni- 
cazioni e calcolatori ha gia prodotto pro- 
gress! imporlanli nclla lecnica della raccol- 
la dellc informazioni, tanto che nessuno ^ 
ora sicuro di non essere titolaredaqualche 
parte di una pratica informativa cleltroni- 
ca. In queslo argomento hanno una gran- 
de importanza la crittografia e la decrilta- 
zione. 
Fino a poco tempo fa la crittografia era 
appannaggio quasi esclusivo dei diploma- 
tici e dei militari. Solo raramenle i privati e 
le imprese commerciali avevano ritenuto 
necessario proteggere le proprie comuni- 

iqqftoi 

cazioni con dei codici. I tradizionali codici 
telegrafici commerciali erano infatti intesi 
solo a ridurre il numero di parole da tra- 
smettcre, e non potevano garantire alcuna 
segrelezza. 
Con I'avvento dclle reti informative elet- 
tronichc centrali/.zatc con terminali di 
utcnte multipli, delle comunicazioni tele- 
grafichc trasmesse in forma digitale, e con 
il grande sviluppo della tccnica dclle lele- 
comunicazioni, occorre fare uno sforzo 
maggiorc per assicurarc la "privacy" dcl- 
I'individuo c la segretczza dclle comunica- 
zioni commerciali. 
La memorizzazione e la trasmissione clet- 
tronica dei dati ha aperto la via a nuove 
forme di attivitS criminale: il furlo dei dati, 
lo spionaggio industriale, il sabotaggio, la 
manipolazione dei dati c la potenziale in- 
vasione della sfera privala deM'individuo. 
Lo spionc e favorito dalla moderna tecno- 
logia. che rende facile e poco coslosa sia la 
trasmissione delle comunicazioni che la lo- 
re intercettazionc, 
E la cosa non si limita alia tecnologia di 
elaborazione dei dati. L'usodi ponti radio 
a microonde per telefonia al posto dei cavi 
permetle I'intercettazione di comunicazio- 
ni senza bisogno di un collegamcnto clct- 
trico al cavo, e senza bisogno che lo spione 
sosti in prossimitA del punto dasorvcglia- 
re. La possibility di selezionare con un 
calcolatore solo le comunicazioni che reca- 
no un dcterminato codice, numero telefo- 
nico o di TELEX, in mezzo al flusso totale, 
facilita ancora di piu 1'opera deH'ascolta- 
tore non autorizzato. 
Esistono sistemi per rendere difficile I'in- 
tercettazione deH'ascoltatore casualc, ma 
questi non potranno mai scoraggiarc lo 
spione deciso a raggiungerc il suo scopo. 
Anche le tecniche di dissimulazione, che 
hanno lo scopo di nascondere la vera co- 
municazione. come i pseudo-disturbi, o la 
trasmissione a salto di frequenza, o le co- 
municazioni celale entro soltoportanti im- 
messe in trasmissioni piu "innocenli", non 
possono sperare di eludere a lungo I'alten- 
zione di un ascoltatore munito di analizza- 
tore di speltro o simili apparecchi. 
La lotta contro la segretezza dei messaggi e 
ricca di episodi drammatici, come per 
esempio la caitura da parte dei Nordcorea- 
ni dclle apparecchiature crittografiche del- 

lc nave Pueblo, oppure il recupero mcdian- 
le batiscafo del sommergibile sovietico af- 
fondato al largo delle isole Hawaii. II 
"bombardamento" con microonde del- 
I'ambasciata U.S.A. a Mosca ed anche il 
sistema usalo dai Russi a Washington ed in 
allre parti degli U.S.A. erano quasi cerla- 
mente associati alia rieerca mediante com- 
puters di trasmissioni di parlicolare inte- 
resse. 
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Le moderne trasmissioni possono trovare 
una certa sicurezza solo facendo uso della 
crittografia, I messaggi devono essere ci- 
frali in mododa non poler essere cconomi- 
camcnte lelti da uno spione in ascolto, ed 
inoltre devono avere in s^ elementi suffi- 
cienli a garantirne rautenticita. Per6 non 
bisogna mai confidare in modo assoluto 
nella segrelezza di un codice, e non biso- 
gna cedere nella tentazione di trasmeltere 
quelle informazioni che, in assenza del co- 
dice non sarebbero mai stale affidate alia 
radio od al telefono. Durante la scconda 
gucrra mondiale i Tedeschi applicavano 
ad ogni apparecchio una targhelta con la 
scritla "Fein hdrt mil" (il nemico ascolta), 
ma erano talmcnte convinti della sicurezza 
del loro "Enigma" e delle loro varie mac- 
chine crittografiche da fidarsi a trasmelte- 
re non solo informazioni latliche di scarsa 
importanza, ma anche informazioni di ca- 
rattere strategico o logistico che conserva- 
vano il loro interesse anche dopo molti 
giorni dedicali ai tentativi di deeriltazione. 
Tutto questo non significa che i codici de- 
vono essere assolutamente sicuri. ma solo 
che la loro decifrazione deve richiedere un 
tempo tale da vanificare la proficua utiliz- 
zazione del messaggio. 
Le tecniche crittografiche hanno fatto dei 
progressi passando dalla codifica a mano 
alia codifica a macchina, alle cifrature to- 
lalmente eleltroniche praticate diretta- 
mente sulla linea di trasmissione, ma il 
principio valido e sempre rimaslo lo stes- 
so. 

Encrypted text 

Key scource 

Plain 
text Data 

manipulation 
(AJgorilhm) 

1 Tx Rx 
inverse 
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Flgura 1. Rappresenlazlone schematlca dl una comunlcazlone crlllograflca convenzlonale, In cul la 
stessa chiave vlene usata per la codifica e la decodlflca: si usa lo stesso llpo dl algorltmo. 
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Gil elementi basllarl della crillogralla 

Con il passare degli anni la crittografia ha 
acquistato una lerminologia specializzala 
che la distingue dalle altre tecniche di co- 
municazione abituali. 
II termine "crittografia" comprende sia la 
codifica che la cifratura. Un codice consi- 
ste essenzialmente nel modificare un mes- 
saggio in letterc o cifre disposte in gruppi 
di quattro o cinque caratteri: ognuno di 
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ABCDE FGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

PLAIN TEXT N O W 1 S T H E T 1 M E F O R A L L 
RUNNING KEY B A C E D Z 0 P K R H 1 G J N S U F 
SHIFT 2 1 3 5 4 26 15 16 11 18 8 9 7 10 14 19 21 6 
CIPHER TEXT P P Z N W S W U E J U N M Y F T G R 

Flgura 2. Forma aempllllcata dl cltratura per soatlluzlone pollallabetlca, nella quale la poslzlone dl 
clascuna letlera del laalo orlglnale (In chlaro) vlene apostata lungo I'allabeto dl una quanllti delermlnala 
dalla corrlapondente lettera chlava. Per eaemplo N 4 B P. Una letlera del leslo cltralo pud qulndl 
rappreaenlare ognl lettera eacluaa aa ateaaa. Se la chlave varlablle d del lulto casuale, e dl lunghezza 
llllmltata, II cllrarlo non pud eaaere eapugnalo. 

3 - 
A/D CODE A B C D ETC 

00001 00010 00011 00100 

PLAINTEXT T H E Q u 1 c K B 
DIGITIZED 
PLAINTEXT 10100 01000 00101 10001 10100 01001 00011 01011 00010 
RUNNING KEY 0110 11001 00110 10101 11101 01010 00010 OHIO 11011 
TRANSMISSION 11000 10001 00011 00100 01001 00011 00001 00101 11001 

Flgura 3. Forma semplllicala dl cllrarlo dlgllale pollallabetlco. La chlave spostablle a caso aglsce 
aeparalamenle su ognl bit del lealo In chlaro dlgllallzzato per produrre un crltloslslema Incondlzlonata- 
menle alcuro. 

questi gruppi rappresenla una parola od 
una frase del mcssaggio originale, chiama- 
to anche "leslo in chiaro". II messaggio 
codiftcato non ha quindi lo slesso numero 
di lettere del testo in chiaro ma, se non 
subiscc un'altra manipolazione, ad ogni 
gruppo di caratteri corrisponderi sempre 
la stessa parola. Gli opcratori radio cono- 
scono bene il "codice Q" che non i dcsti- 
nalo ad assicurare la segretezza, ma solo 
ad abbreviare il messaggio e ad evitare 
lunghi giri di parole. Una normale guida 
telefonica i ancora un codice, nel quale un 
indirizzo completo e ridotto ad un numero 
(in questo caso la decodifica epralicamcn- 
te impossibile senza un esame completo 
della guida telefonica, che porta soltanto i 
nomi in ordine alfabetico). 
La cifratura e il procedimcnto con il quale 
si cambia il testo in chiaro lettera per lette- 
ra. in modo che il messaggio cifrato non 
contcnga solo il testo briginario, ma anche 
la posizionc dellc lettere cambiate (cifratu- 
ra per trasposizionc) o delle lettere sosti- 
tuite (cifratura per sostituzione). I sistemi 
possono esscre usati singolarmente od in 
combinazione tra loro, 
II metodo di trasposizionc piit semplice 
consiste nello spostarc ogni lettera del te- 
sto originale di alcuni posti nell'alfabcto 
(per esempio D per A, E per B, eccetera). 
Questo purtroppo 6decifrabilecon la mas- 
sima facility, anche senza possedere il ci- 
frario! 
Per rendere i cifrari a sostituzione piu sicu- 
ri, si usano di solito diversi alfabeti di sosti- 
tuzione per cifrare lettere successive del 
testo in chiaro (cifrari polialfabetici). Per 
esempio A pub esserc cambiata in B in una 
posizione del testo in chiaro, ed in ogni 
altra lettera in un'altra posizione, Su que- 
sto sistema sono basali la maggior pane 
dei moderni cifrari, sia pure con trasposi- 
zioni digitali. II grado di sicurezza dipende 
dal numero degli alfabeti di sostituzione, 
per evitare ripetizioni di uno di essi. Men- 
tre la sicurezza di questi sistemi e molto 
elevata, essi richiedono tultavia I'uso di 
una chiave fissa o variabile a disposizione 
del destinatario, ma non deH'ascoltatore 
abusivo. 
Una caratteristica comune ad ogni cifrario 
e la necessity di un aiuto memorizzabile o 
"chiave" perdecifrare il messaggio cifrato, 
proprio come risulta necessario un libro 
del codice per decifrare i messaggi codifi- 
cati. 
Le chiavi dei messaggi cifrati possonoesse- 

awia: 

re dei proverbi o delle poesiolc facilmentc 
memorizzabiii. Speciali blocchelti-chiavi 
provvedono al cambio della chiave ad in- 
tervalli prefissati. Nei sistemi eleltronici si 
hanno delle sequenzc di "0" ed "I" che 
vengono emessc da moduli sigillali ed in- 
capsulati. 
In questo argomento si pub parlare, tanlo 
per nominarli, anche degli inchioslri sim- 
patici, dei fori di spillo, dei messaggi celati 
in altri messaggi piii lunghi ed innocui. dei 
micropunti e delle tecniche di trasmissione 
a pseudodisturbi. 
In un cifrario complesso due sono gli de- 
menti che devono. almeno aU'inizio, essere 
conosciuti alia spia: la formula generale di 
trasposizionc e di sostituzione (I'algorit- 
mo)e la chiave (figura I). L'algoritmopub 
essere rcso noto. basta che resti segreta la 

chiave, la cui diffusione deve essere sotto- 
posta a restrizioni molto severe. 

Sistemi ad uso slngolo 

Un cifrario polialfabelico, per essere sicu- 
ro. deve usare un gran numero di alfabeti 
sostitutivi diversi. in modo che ognuno di 
questi possa ripetersi solo di rado, e prefe- 
ribilmente in modo casuale. La chiave ser- 
ve ad informare il destinatario di quale sia 
I'alfabeto usato per un determinalo testo, 
ed anche questa istruzione deve avere pre- 
feribilmente una ripetizionc del tutto ca- 
suale, In altre parole la sequenza indicata 
dalla chiave non deve ripetersi mai. In pra- 
tica questo si ottiene usando foglietti o 
nastri da utilizzare una sola volla, che con- 
lengono serie di lettere a caso, o sequenze 
di cifre binarie. 
Questa chiave pub indicare al destinatario 
di quanto una lettera debba essere spostala 
lungo I'alfabeto (vedi figura 2). 
Un sistema che sia veramente usato una 
sola volla e quasi assolulamente sicuro, e 
sfida qualsiasi sistema di decifrazione. 
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64-bit key 
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Key NaT 

Manipulation 
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Flgura 4. Schema base del sistema criltograflco standard NBS, nel quale il leslo In chiaro vlene dlvlso In bytes da 4 bit, e qulndl solloposlo a 18 stadl di 
sostituzione e Irasposlzlone. 
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^4-bit pioin text 64 bit key 

initial Permuted 
choice No 1 permutation 

D6-bit key 

12-b t L 32 bit R0 L'S-bit C 28-blt 0 

Lett shift Lett shift 

rh 
Key Not 

Permuted 
choice No.2 

Left shift Left shift 

□ 

Permuted 
choice No ? 

Key No ? 

Figura 5. La slstemazione base del DES mostra la forma delta struttLra della manlpolazlone del datl, e la 
conseguente generazlone della chlave. La dlsposlzlone 6 rlpetuta varie volte e fornlsce una logica non 
llneare. 
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Figure 6. Schema semplllicalo del clrcullo LSI Intel 8294 si Iralla dl un inlegralo a 40 pledlnl che lorma 
una perllerlca dl microprocessore con la posslbilllA dl mellere Insieme un DES con velocila lino a 640 
bll/secondo. o superior!, per collegamenlo dl plii disposltlvl In patallelo. 

Macchlne cllranll 

Per secoli le cifrature vennero fallea mano 
ira indicibili difficoltO, talvolta con 1'aiuto 
di semplici macchinedi cifralura adabaco, 
oppure usando delle carla quadrctlata. II 
codicc polialfabetico i stalo proposto per 
la prima volla nel 1466 dalParchitetto ila- 
liano Leon Battisla Albert!,surichiestadel 
segretario del Papa, ed ha assunto con il 
tempo un'importanza sempre maggiore, 
divenendo la base delle prime macchine 
cifranti e successivamente delle macchine 
inserite sulla linea di trasmissione. 
Le prime macchine cfficienli, del tipo a 
rullo, sono state ideate intorno al 1916 da 
Hebern, Koch, Damm e Scheribus. Mac- 
chine fondamenlalmcnte simili, che usano 
sei mote, ed un tamburo od una gabbia, 
sono state sviluppate da Hagelin nel 1934. 
La maggior pane delle macchine dispon- 
gono di rolori intercambiabili per formare 
ciascuno un'intera scrie di cifre polialfabe- 
tiche di soslituzione. Con una serie di sei 
ruote, la ripetizione di una sequenza potrk 
avvenire dopo 266 lettere. La sequenza del- 
le sostituzioni verri fatta dall'operatorc 
mcdiante una lastiera, secondo una pro- 
gression,e segrcta. Questi sistemi sono stati 
creduti praticamente indecifrabili, ma i ca- 
si delle piii complesse macchine "Enigma" 
hanno dimostralo il conlrario. Si ricordi- 
no le organizzazioni alleatc "Ultra" e 
"Purple", che ne decifrarono i messaggi. 

Codlllca dlgllale 

Qualsiasi trasmissione telegrafica deve av- 
venire in forma codificata (per esempio il 
codice Morse). Quindi la cifratura deve 
avvenire alterando la normale sequenza 
del bit, secondo una chiave che si deve 
prcferibilmente usare una sola volta. Per 
citare un esempio di assurdita, nel 1977 e 
stalo pubblicato negli U.S.A. un manuale 
di "unificazione delle norme di cifralura". 
Perb, solo Palgoritmo 6 di pubblico domi- 
nio, menlre la breve sequenza digilale usa- 
ta per generare la sequenza di caratteri i 
mantenuta segreta e ristretta ai pochi effet- 
livi utilizzatori, 11 generatore di queste se- 
quenze b presentato solto forma di modulo 
mcapsulato e sigillalo. I sistemi digilali 
possono essere anche usati per mascherare 
le comunicazioni lelefoniche o radiotelefo- 
niche, mediante la digitalizzazione in tem- 
po reale, che si t dimostrata pib sicura dei 
sistemi di mascheramento analogici. 
Non bisogna dimenticare I'applicazione 
dei cifrari alle installazioni di trasmissione 
dati dei sistemi di calcolo, per evitare furti 
di programnii. 

Crlptoanallsl 

Dal momento in cui un testo, sia in chiaro 
che cifralo, viene affidato alia carla oppu- 
re ad una memoria elettronica, esso inizia 
ad essere esposio agli ascoltatori abusivi, 
che vi possono accedere sia direttamente 
che per furto di dati che per interceltazio- 
ne. In caso di difficolta. alia spia vengono 
in aiuto le tecniche di decritlazione e, come 
si 4 detto, nessun sistema crittografico si 
pub considerare sicuro al 100%. Anche se 
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per il momento un certo maieriale non pu6 
cssere decifraio. esso viene conservato in 
attesa di tempi migliori. Molti tnessaggi 
che hanno rcsistiio ad una decifra/ione 
diretia, possono cedcre per confronto con 
altri niessaggi suecessivi meno..,,coriacei, 
che usano lo slcsso sistema di cifratura, 
Se ogni tentative fallisce, e'e sempre il 
computer, che puo ricavarc il mcssaggio 
originale provando tutte le combinazioni 
chiave fine ad ottenere tin risultato com- 
prensibile. I moderni sistemi digitali po- 
tranno comunque risultare impegnati mol- 
lo a lungo: una chiave di 100 cif're binarie 
rapprescnta 210" diverse possibilitii, una 
cosa che fa girare la testa! 
Mentre prima dei computer la critlografia 
dipendeva da chiavi di lunghezza illimita- 
ta. da una grande ability nell'uso degli al- 
goritmi, oppure dal raddoppio o dalla tri- 
plicuzione dei vari process! (per csempio 
cifrati a doppia trasposizione), oggi biso- 
gna trasformare il testo in chiaro in modo 
tanto complicato da rendere lotalmenle 
antieconomico Puso dei calcolatori piii po- 
tenti: quesli cifrari sono detti "a prova di 
computer". 

La slcureua del codlcl 

I sistemi descritti in precedenza, che con- 
lemplano I'tiso singolo di una chiave. op- 
pure le macchine tipo Enigma. Sigaba e 
Typex (rispetlivamente tedesca, giappone- 
se cd inglese) dipendono molto dal fattore 
umano. in quanto il personale pub essere 
corruttibile. Si tengono anche in conside- 
razione gli errori umani ed i guasti alle 
macchine. 
Alcuni sistemi che vanno abbastanza bene 
per scopi militari, sono poi inapplicabili 
per usi civili, 

Gil standard critlograflcl per I dall 

Negli ultimi tempi sono stati condotti vari 
sludi non segreti su questo argomenlo. 
particolarmente da parte dell'IBM e pres- 
so la Stanford University, e questi studi 
hanno portato ad una migliore compren- 
sione dei problemi di protezione della tra- 
smissione dei dati commerciali ed ammini- 
strativi. Esiste uno standard sviluppato 
dall'IBM (DES = Data Encryption stan- 
dard), destinato a messaggi non divulgabi- 
li. ma di non massima sicurezza. come per 
csempio i rendiconto di cassa delle banche. 
Questo standard e basato su un algorilmo 
complesso non lineare, ed e a prova di 
malfunzionamenli, in quanto il testo finale 
non polra mai contenere la chiave od il 
testo in chiaro. La sicurezza di questo co- 
dice ha suscitato dibattiti sulla opportuni- 
la di istituire una nuova codifica probabil- 
mente piii sicura, conosciula come sistema 
"public key" (chiave pubblica). II DES 
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dispone di algoritmi di cifratura e di grup- 
pi di regole comprendenli sia tecniche di 
trasposizioni che di sostituzione: tutlo 
questo ha la possibility di essere disposto 
su normali sistemi LSI (figure 4, 5 e 6). 
Ciascun blocco di dati passa attraverso 18 
stadi di manipolazione, dai quaii vengono 
ricavate 16 chiavi di codifica interne a par- 
tire da una chiave principale da 56 bit. Ne 
risultano 2" oppure 10" chiavi, che posso- 
no mettere in diffieolta qualsiasi decifrato- 
re, specie se questo non sa nulla circa la 
chiave di cifratura. Per fare un csempio, ci 
vorrebbe una macchina di decodifica con 
un milione di chip LSI, capace di provare 
10" chiavi al secondo, dal costo di 30 mi- 
liardi o piii, con una spesa di circa selte 
milioni per ogni messaggio decifraio. Una 
cosa che ben difficilmente persone od enli 
possono permettersi. Altri sistemi in qual- 
che modo analoghi sono stati proposti per 
I'uso con i calcolatori. Per esempio il 
Cryptext k un sistema casalingo che usa 
una chiave da 80 bit, mentre la Best ha 
proposlo un criptomicroprocessore. L'i- 
dea i di cifrare i dati ed i programmi per 
poi decifrarli al momento dell'uso. 

I sistemi a chiave pubblica 

Si tratta di una famiglia alternaliva di nuo- 
ve tecniche crittografiche, che e slata re- 
centemente proposta per poter ottenere 
una maggiore sicurezza a lungo lermine. 
In questi sistemi solo i destinatari detengo- 
no la chiave di decifrazione, che quindi 
non pub essere nota al mittente (figura 7). 
Non dovrebbe essere piu necessaria la di- 
stribuzione dei sistemi di decrittazione e 
cifratura, come nei diversi lipi descritti in 
precedenza. Si tratta di una tecnica con la 
quale il mittente di un messaggio lo metle 
in cifra per un particolare destinatario, 
senza poter in seguilo piu decifrarlo. 
Nei vari sistemi di questo tipo che sono 
stati proposti, la famiglia dei mezzi di ci- 
fratura pub essere separata da quella dei 
mezzi di decrittazione, in modo che non sia 
possibile alle due famiglie ritrovarsi. 
In pratica si possono cercare su una guida 
pubblica. analoga a quella del lelefono i 
numeri chiave di cifratura dei destinatari, 
ma non la loro chiave privata di decritta- 
zione, II sistema dipende dalle propriety 
matematiche dei numeri interi. 

Data 
manipulation 

Keys 
NO 

»urce 
2 

Gli "accoppiamcnli" tra cifratura e deci- 
fratura vengono stabiliti usando dei nume- 
ri interi che separano i due algoritmi. Sem- 
plificando si pub pensare che il sistema 
dipende piu dalla moltiplicazione che dal- 
Taddizione, come avvienc nei cifrario tra- 
dizionalc a spostamento polialfabetico, tra 
la chiave cd il testo in chiaro o parzialmen- 
te codificalo (figura 2 e 3). 
Nei sistema RSA (dal nome degli ideatori, 
Rivest, Shamir e Adleman) la sicurezza i 
basata sul concetto che la moltiplicazione 
i molto piii facile per un computer che la 
fattorizzazione. Per esempio, si possono 
moltiplicarc elettronicamcnte tra loro due 
fattori da 100 bit in una frazione di secon- 
do. Per risalire ai fattori potrebbero occor- 
rere un milione di anni, anche con un tem- 
po di istruzione di 1 microsecondo. 
Un vantaggio di questa tecnica e che si 
tratta di sistemi di "sola lettura", e di con- 
seguenza non e possibile rilevare i dati con 
apparecchiature a distanza (situate per 
esempio in territorio nemico) per essere 
adulterali lungo il percorso. Non si pub 
fornire alia nazione ostile una chiave di 
decrittazione insieme al messaggio. Esso 
contiene inoltre una "firma" digitale di 
autenticazione, per cui non i possibile al 
destinatario di cifrare un messaggio come 
se questo provenisse dal mittente, cosa 
sempre possibile con i sistemi crittografici 
convenzionali. II metodo della chiave pub- 
blica ha ricevuto parecchia attenzione, 
specie per quanto attiene I'eliminazione o 
la riduzione dei problemi di distribuzione e 
di gestione delle chiavi. 
Concludendo, per quanto siano progrediti 
i vari metodi di garanzia della segretezza, 
bisognerb sempre e comunque guardarsi 
dal maggior pericolo connesso ad ogni si- 
stema crittografico anche it piu perfetto: il 
falso senso di sicurezza che esso pub dare, 
E sempre valido il motto "il nemico ascol- 
ta". 
Tratto da: Wireless World, sellembre 1980. 

IOI» 

Figura 7. Schema sempllllcalo dl un sistema a chiave pubblica, net quale la chiave e l algorllmo 
londamenlale usalo dal mlllenle possono essere dlvulgall, mentre ognuno manllene segreta lachlave dl 
decrlllazlone. II sistema dl manipolazione del dall da parte del mlllenle prevlene la decodifica da parte dl 
chlunque, tranne chl dellene una particolare chiave dl decodifica per la quale A slalo clfralo II messag- 
gio. 
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II pifi evidente scostamenlo dai sistemi del 
passato i che i nuovi programmi sono di- 
sponibili su nastro. Per aver fatto questo 
esistono due buoni motivi. In primo luogo 
la maggior pane dci Icltori usa il "game 
computer" collegalo ad un registratore a 
cassette. Una volta inscriti, i programmi 
devono essere trasferiti sul nastro per 
un'utilizzazione futura. 
Sembra quindi logico fornirc i programmi 
direttamente sul nastro! Inoltre I'interfac- 
cia per cassette nel "games computer" t 
stata progettata tencndo a mente il nastro. 
e si dimostra molto suscettibilc a quel tipo 
di crrori che avvengono durante la ripro- 
duzione di una registrazione. II primo len- 
tativo (ESS 003)sembra abbiadatoorigine 
ad un sacco di problemi, e neanche la se- 
conda vcrsionc (ESS 006) i andata molto 
mcglio, e quindi resta ancora spazio per 
migliorarc. Le nostrc prove sembrano per 
ora indicarc che i nuovi nastri sono prati- 
camente privi di inconvenient!: usando di- 
versi tipi di registratori, tutti i programmi 
passano dall'inizio alia fine senza un in- 
ciampo. 
Un altro vantaggio del nastro echeesso ha 
spazio per un grande numero di program- 
mi. ovvia, data la numerazione dei file 
nel calcolatore per TV games, la scelta di 
quindici programmi, che corrispondono ai 
files I....F. Alcuni di questi programmi 
sono stati migliorati, e costiluiscono una Aneora 

TV Game 

ridotte, che vengono fornile ad ogni mos- 
sa. In questa versione, dci quadrati color 
porpora indicano quanti colori sonogiusti 
e nclla giusta posizionc, e dei quadrati 
bianchi indicano quanto sono i colori esat- 
ti nella posizionc shagliata. 
Sono usati tutti ed otto i colori (comprcso 
il nero), e lo stesso colore pub apparire piu 
di una volta in una sequenza. 
II calcolatore gioca dalla pane del concor- 
rentc "passivo": esso produce una sequen- 
za e visualizza i risultati di ogni voslro 
tentativo. 

File 2; "Code breaker" 

Funziona secondo il medesimo principio 
del Mastermind, ma la sequenza 6 formata 

Piu di 20 Kbytes su nastro 

In generale un computer per glochi televisivl pub produrre solo tre o 
quattro glochi, che fanno presto a perdere il loro fascino. Per fortuna 
la versione dl Elektor ha la risorsa della relativa facility di sviluppare 
del glochi personal) per mezzo dl adattl programmi, come sta 
scoprendo un numero sempre maggiore dl lettorl. Esiste perb una 
notevole scarsltb dl software gib pronto. La nuova cassetta (ESS 007) 
che presentlamo questo mese, pub essere quindi conslderata un 
grande avanzamento nella giusta dlrezlone. 
In questo articolo daremo qualche Idea sul programmi dlsponibill. 
Descrlveremo Inoltre qualche accorglmento di software destinato ai 
veri "autoprogrammatori". 

versione "ripulita" dei piii interessanli gio- 
chi contenuti sulle regislrazioni ESS 003 ed 
ESS 006. 

File 1: "Mastermind" 

L'obbietlivo di questo gioco i ben cono- 
sciuto: indovinare una sequenza ignota (di 
colori) sulla basedi "informazioni" molto 

da cifre o segni anzichb da colori. Inoltre e 
anche possibile il gioco simultaneo di due 
concorrenti (ciascuno con una sequenza 
diversa!), come si pub vedere nella foto. II 
punteggio di ogni giocatore ed il numero 
lotale di partite giocate, sono visualizzati 
in alto sullo schermo. In tutto si possono 
giocare con lo stesso programma 24 diver- 
se variant! del gioco. 
Un punto interessanteche dovranno osser- 
vare i programmatori "in proprio": quan- 
do gira questo programma, i dati riguar- 
danti le figure (cifre o forme casuali) ven- 
gono memorizzati nella zona del monitor 
della RAM, dalla locazione 0800 in su! 
Questo e ammesso in quanto nel program- 
ma non vengono usale le routines del mo- 
nitor. 1 soli dati della RAM che non debbo- 
no essere modificati, sono quelli contenuti 
negli indirizzi che vanno da 08B9 a 08BF. 
perche in queste posizioni e'e tra I'altro il 
vetlore d'interruzione che punta alia loca- 
zione 0903! 

File 3; "Reversl" 

Fondamentalmente I'obiettivo di questo 
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gioco k quello di catturare il maggior nu- 
mero di pczzi apparlcncnti all'avversario. 
Per ollenere lo scopo, dovretc piazzare un 
pezzo sulla scacchiera in modp die uno o 
pifi pezzi avversari vengono "intrappola- 
li" Ira due vostri. Per csempio, nella situa- 
zione illustraia nella folo, un quadratino 
grigio potrS essere piazzato ncll'angolo in 
alto a sinistra (seconda fila, seconda colon- 
na). In questo modo si mettcranno in trap- 
pola i due pczzi alia sua dcslra, e quesli 
potranno essere catturali. Una volta cattu- 
rati, i quadratini cambiano colore assu- 
mendo quello dei vostri, e non vengono 
tolti dalla scacchiera. 

File 4. "Amazzone" 

Ciascuna •'amazzone" ha le possibilila di 
movimento sia del Cavallo chc della Regi- 

tempo consiste in due barre verticali sulla 
sinistra c sulla dcslra dello schermo, II 
punteggio k indicate in alto sulloschermo. 
Per fare esercizio si pu6 giocare a questo 
gioco anche conlro il computer, 

File 5: "Space shootout" 

Si tratta di una versione aggiornata del 
gioco chc originariamentc era compreso 
nella registrazione ESS 006. Lo scopo del 
gioco k molto semplicc; bisogna abbattere 
il razzo prima che il tempo a disposizionc 
scada. 
Ncl programma e slata inserita una routi- 
ne di regolazione per polenziometri a cloc- 
ke (joystick), per cui il programma pub 
essere geslilo senza problemi da qualsiasi 
computer per giochi TV. inoltre adesso ^ 
molto facile la modifica del limite di tempo 
ed il "livello di abilita": la precisione oc- 
correntc per abbattere il razzo pub essere 
variata in tre gradi che vanno da "livello di 
principiante" ad "alia precisione". 

na degli scacchi: attacca lungo linee oriz- 
zontali, verticali e diagonali e pub anche 
raggiungere qualsiasi quadratino muoven- 
do, come il cavallo per due caselle orizzon- 
lali seguite da una verticale, o viceversa. 1 
Giocatori a turno piazzano la loro Amaz- 
zone su di un quadratino chc non e sotto 
attacco, e che non ^ stato usato in prece- 
denza per il gioco. Uno dei giocatori perde 
quando non esislono piii quadratini verso i 
quali muovere, o quando scade il tempo 
della partita. 
In questa versione la visualizzazione del 

File 6: "Four In a row" 

Si tratta dello stesso gioco giii prcsente 
nell'ESS 003, 6 stato corretto un piccolo 
"inconvenien'te" di programmazionc; nel- 
la versione originale, quando una fila vin- 
cente scorreva verso il basso a partire dalla 
prima fila in alto, lampeggiava un solo 
quadratino anziche tulli e quattro. 
Come sanno coloro che hanno gii) speri- 
mentato questo programma. il computer e 
un avversario terribilmente abile. 

File 7: "Four In a row" 

L'abilita viene con la pratica, e con questa 
sorge il desiderio di un gioco piii vivace. 

differenza! Si ravvisa in modochiaro che il 
computer ha bisogno di un tempo molto 
maggiore per fare la sua mossa; e non si 
tratta di un trucco, ma del tempo effettivo 
che la macehina impiega per fare i suoi 
calcoli. 
Molti lettori hanno chiesto come in questo 
programma si ottcngono i quadratini rossi 
e verdi. Fondamenlalmente I'accorgimen- 
lo e molto semplice. Viene usata la misura 
piii grande per I'oggctto c due di questi 
oggetti sono sovrapposti nella meta sini- 
stra dello schermo, mcntre gli altri due 
sono usali per la metA destra. Dei due 
oggetti di sinistra, uno e di colore verde e 
I'altro rosso; un bit di forma corrisponden- 
le ad un quadratino della figura. Suppo- 
niamo ora che il bit a sinistra (bit 7) sia 
sistemato nella prima fila di entrambi gli 
oggetti; ne risulta un quadrato nero ncl- 
l'angolo in alto a sinistra dello schermo, 
Resettando questo bit neH'oggetlo verde, 
si lascia libero un quadrato rosso, c vice- 
versa. Usando le file dispari ed i soli bit 
dispari (1,3, 5. eccetera), viene prodotta la 
figura mostrata nella foto. 

File 8: "Jackpot" 

Si tratta del ben noto "bandilo con un 
braccio solo". Sono compresi i tamburi 
rotanli, le possibility di rotazionecontinua 
c di frcnatura e la visualizzazione del pre- 

mio. Ci sono anche due nuove possibility. 
Un'aulomobile nella linea centrale signifi- 
ca sempre "niente premio" (le automobili 
costano molti qualtrinil). Inoltre il "pun- 
teggio" che appare in alto sullo schermo 
mostra la vincita (o la perdita) tolale, e 
quasi sempre si tratta di perdita! 
II programma e molto interessante, ma 
anche molto complicate. Per coloro che 
vogliono esercitare le loro abilita analiti- 
che, i dati sono contenuti nelle locazioni 
09DE....09FF. ()BI0....0BIF, 
OCOO....ODI2. e OFFfi,...OFFF. II bvtc di- 

ae 

Questa versione usa una scacchiera da 8x 
7, al posto di quella da 7 x 6 del File 6. La 
fila e la colonna in piii fanno una grande 
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spari non usato e posio a 00, 

File 9: "Surround" 

L'oggctto di questo gioco i di "inscatola- 
rc" I'avversario. Si perde un punio quando 
un giocatore entra in collisione con it peri- 
metro, con I'avversario ed anehe con se 
stesso. Dalo che gli oggclti si muovono 
piuttosto velocemenlc, per vinccre occor- 
rono rillessi molto pronti! 

File A: "Shapes" 

Questo gioco si e dimostrato molto popo- 
lare specie fra i giovanissimi Ventiein- 
que diverse figure appaiono nel "garage", 
ed esse si muovono verso destra. Lo scopo 
i di indovinare die cosa rapprcsenlano. 

utile in pralica, una volta che vi sarete 
abituati a far funzionare la tastiera! 

File D: "Disassembler" 

L'obicltivo i molto semplice: rendere mol- 
to meno laboriosa la decodifica di un pro- 
gramma giS esistente! II programma da 
esaminare viene scomposto in istruzione 
da uno, due o tre byte e quindi visualizza- 
to. 

Non vogliamo rovinarvi il divertimento 
dicendovi altre cose! I dati riguardanti le 
forme sono iftemorizzati in gruppi di 10 
byte, a partire dalla locazione 0A00. 

File B: "Pianoforte" 

Si pub suonare qualsiasi melodia, basta 
che sia limitata ad una scala di due ottave. 
Quando viene suonata la melodia. le note 

Si deve osservare che questo programma i 
locate nelle posizioni da 08C0 a 08F6 e da 
IFSOad IFAD. C'e volula un pbdiabilita 
ad inserire queste due sezioni separate di 
programma come unico file nel nastro! 

File E: "Test patterns" 

Si tratta esattamente di quello che dice il 
tilolo: una serie completa di figure di prova 

corrispondenti appaiono sullo schermo in 
sincronismo con la misura. 

File C: "PVI Programming" 

Si tratta di un programma piuttosto com- 
plicato, che dovrebbe servire come aiulo 
allo sviluppo dei vostri giochi personali, 
Fornisce la possibilita di programmare de- 
gli oggetti e delle forme sullo sfondo dello 
schermo, in modo da poter giudicare co- 
modamente i risultali. E compresa anche 
una ruotine di calcolo deH'indirizzo relati- 
vo. 
Questo programma si e dimostrato molto 

e 
4- 

a 

Tr 

-A. 
en 1 

■ 

33 

■ 

3 H 
— — —   

per un televisore a colori. Si e dimostrata 
una possibililb estremamenle utile in nu- 
merose occasion i  

File F: "Lotto" 

Studialo principalmenle per i nostri lettori 
tedeschi. Infatti in Germania si trasmette 
un gioco lelevisivo che consiste nello scri- 
vere su una cartolina una serie di sei nume- 

riacasoda I a 49, espedirli, Alia finedella 
scttimana vengono estratti in un silenzio 
mortale sei numeri, che fanno trattenere il 
fiato a milioni di spcttatori...,Se i vostri 
numeri vengono estratti, avete vinto. 
II solo sforzo richiesto 6 quello di escogila- 
re ogni scttimana una serie di sei numeri, 
Un modo ovvio di evitare questo fastidio e 
di lasciar fare la scelta al vostro calcolato- 
re  

Ed e lutto per quanto riguarda i giochi. 
Parliamo ora di un piccolo particolarc che 
i stato messo in evidenza con molta fre- 
quenza nella lettere dei lettori: i numeri 
casuali. In un precedentearticoloabbiamo 
detto che avevamo in animo di aggiugere 
alia basetta di ampliamento anche una lo- 
gica hardware per la generazione di nume- 
ri casuali. Molti lettori hanno messo in 
evidenza la possibility di usare allo scopo 
una routine di programma. Del lutto vero: 
nel programma Jackpot i slata infatti in- 
trodotta una routine, che va dall'indirizzo 
0939 a 095C: essa genera dei numeri casua- 
li che appaiono aU'indirizzo 093A. In mol- 
te applicazioni questo sislema ha perb uno 
svanlaggio; il numero i casuale solo in 
quanto dipende dal momento esatto in cui 
viene premuto il tasto. Se occorrono dei 
numeri casuali che appaiano ad iniervalli 
regolari, in un programma, questo sistema 
non pub essere usato. 

] 

I 

II generatore di numeri casuali gireri in 
sincronismo con il programma, dato che i 
sincronizzato al medesimo orologio! Que- 
sto b il motivo per il quale siamo stati - e lo 
siamo tuttora - impegnati nel tentativo di 
aggiugere una semplice versione hardwa- 
re. M 



10-22 - slektor otlobre 1981 8 K dl RAM + «,B oppure 16 K dl EPROM au un'unlca scheda 

II popolarissimo circuito inlegrato di 
RAM tipo 2114 ha una capacita di memo- 
ria quadrupla rispetto al tipo usato per la 
basetta di RAM originale (4 K). Ci6 signi- 
fica che si pu6 costruire una basetta di 
mcmoria con capacita doppia, usando mc- 
ta dcgli integrati. Risulteri evidcnte che in 
qucsto modo resta una certa quantitA di 
"spazio libcro" sul circuito stampalo. Per- 
chi non riempire questo spazio con delle 
EPROM? 
Facendo questo prenderemo due piccioni 
con una fava, dato che finora non esiste 

8Kdi RAM +4,8 

oppure 16Kdi EPROM 

su u 11*11 n iea seheda 

Moltl lettorl hanno rlchiesto 
ragglornamento della basetta da 
4 K dl RAM destlnata al slstema 
SC/MP dl Elektor. La nuova 
basetta qul presentata contiene 
in totale 8 K dl RAM, e flno a 16 
K dl EPROM e pud essere usata 
sla con I sisteml SC/MP dl 
Elektor che con II Junior 
Computer. 

una basetta EPROM comequesta per nes- 
suno dei sislcmi di calcolo di Elektor. 
fe stata scelta la scrie 27xx di EPROM in 
quanto la 2708. la 2716 e la 2732 hanno la 
piedinatura compatibile (rispettivamcntc 
si tratta di EPROM da 1 K. 2 K c 4 K). 
Naturalmente, per essere "universali" si 
devono rendere "programmabili" alcuni 
collcgamenti (vedi schema di figura I), La 
decodifiea degli indirizzi ed il livello logico 
sugli interessi di selezione del chip dipen- 
dono dal particolare tipo di EPROM usa- 
ta. Questi collcgamenti possono essere 
cambiali medianle connessioni cablatedi- 
sposte sulla basetta stampata (figura 2), 
La decodifiea (ICS) divide I'intero campo 
degli indirizzi in "pagine" da 4 K. Ogni 

Tnbella 1 
EPROM 
tipo 
2708 
2716 
2716 

ordine di 
ingr, A ingr. B Indirizzamenlo 

A10 All IC25-26-27-28 
Al2 All IC25-27-26-28 Iniziando da una pagina pari 
A12 All IC26-28-25-27 iniziando da una pagina dispari 

2732; IC7 non usato (vedi lesto) 

Tabella 1. Ouesta tabella mostra I collsgamentl agll Ingress! A e 8 dl IC7 per I dlversl tlpl dl EPROM. 

wUa 2. 
RAM 

2707 
EPROM 
2716 2732 

1k0 = 1000 . . , 13FF 
1k1 = 1400 . . . 17FF 
1k2 = 1800 .. . 1BFF 
1k3 = 1C00. . . 1 FFF 
1k4 = 2000 . . . 23FF 
1 k5 = 2400 , . , 27FF 
1k6 = 2800 . . . 2BFF 
1k7 = 2C00.. . 2FFF 
collegare i pledini 9e 5 
di ICS agli ingressi diN2 

1025 = 
IC26 = 
IC27 = 
IC28 = 

3000.,,33FF 
3400 . ,,37FF 
3800 . . , 3BFF 
3C00...3FFF 

collegare il piedi- 
no 14 di ICS agli 
ingressi di Nl 

3000...37FF 
4000.,.47FF 
3800 . . . 3FFF 
4800...4FFF 

collegare i piedini 
14 e 3 agli ingres- 
si di Nl 

3000...3FFF 
4000...4FFF 
5000...5FFF 
6000,. . 6FFF 

collegare i piedini 
14.3,11 e7di ICS 
ai piedini 9,,.12 di 
IC7 (IC7 non d 
montato!) 

Tabella 2. Un esemplo del posslblle tormalo degli Indirizzi quando la sezlone RAM 6 Immedlalamente 
segulta dalle EPROM. 

sezione di memoria (compresa I'area della 
RAM) pud essere sistemala in qualsiasi 
punto entro I'intero campo degli indirizzi 
da 64 K. Sc per le EPROM si usano degli 
intcgraii 2708, essi possono essere sistema- 
li in una pagina qualsiasi eseguendo un 
singolo collegamento da ICS ad cntrambi 
gli ingressi di Nl. Sc si usano gli integrati 
2716 occorreranno due pagine; c questo 
comporta I'esecuzione di due collcgamenti 
tra ICS ed Nl, Se per6 si usano i 2732, a 
ciascuna EPROM potra essere assegnata 
una pagina completa, Questo verrd chiari- 
to con maggiori particolari in seguito. 
II passo successivo nella codifica degli in- 
dirizzi i I'abilitazione dei singoli circuiti 
integrati di memoria. Per quanto riguarda 
la RAM, questa sara predisposta insezioni 
da 1 K (due integrati per ogni sezione). Le 
EPROM. d'altro canto, saranno suddivise 
in sezioni da I K, 2 K oppure 4 K (rispetti- 
vamcntc per gli integrati 2708, 2716 c 
2732). II dccodificatorc da 3 ad 8 linee IC6 
si prende cura della sezione RAM. 
Mcta di un inlegratosimilare, IC7(decodi- 
ficatore da 2 a 4 linee) viene usata per 
selczionare le EPROM. Sono compresi dei 
collcgamenti cablati destinali alia pre- 
programmazione degli ingressi A c B di 
IC7 per il particolare tipo di EPROM da 
usare (vedi tabella 1). L'ordine di indiriz- 
zamento sara leggermente diverse se si 
usano delle memorie 2716, ma qucsto non 
provoca nessun problema pratico, basta 
che le EPROM siano programmatc (e 
montate) nel giusto ordine. In Tabella 2 si 
vede un escmpio degli indirizzi significalivi 
e dei collcgamenti nel caso che la sezione 
RAM sia sistemala nella pagine I e 2 ed 
immediatamenle seguita dalle sezioni 
EPROM. 
La basetta di memoria e complclamentc 
bufferizzata per mantenere il carico sul 
sistema di bus ad un livello minimo. 
II bus degli indirizzi e prowislo dei buffer 
ICI ed 1C2. Si tratta di buffer unidirezio- 
nali equipaggiali con ingressi PNPche ri- 
chiedono una corrente di ingresso molto 
bassa, Lo stesso vale per i buffer del bus dei 
dali (IC3 ed IC4). Si tratta di componenti 
bidirezionali, nei quali la direzione del Ira- 
sferimento dei dati viene controllata dal 
livello logico prescnte sulla linea comune 
di selezione. Quando su questa linea c"^ un 
livello basso i buffer permellono il trasferi- 
mcnto deH'informazione verso la sezione 
RAM. e quando la linea di selezione e a 
livello alto si possono leggere i dali conte- 
nuli nelle sezioni RAM/EPROM. 
Mentre la basetta delle memorie non e in- 
dirizzata, i buffer del bus dei dati vengono 
mantenuti nello stato di scrittura (tramile 
le porle logiche N3 ed N5) per assicurare 
che la basetta non possa interferire con il 
bus dei dali. Quando la basetta e indirizza- 
ta. i buffer sono commutati per la lettura. I 
dati polranno quindi essere introdotti nel-. 
la sezione RAM solo quando epresenleun 
segnale WRITE (tramite N4). 
I due collegamcnti cablati mostrali agli 
ingressi di N4 abilitano I'uso della basetta 
di memoria con il sistema SC/MP di Elek- 
tor, oppure con il Junior Computer (en- 
trambi gli ingressi collegati a 31a). nonche 
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con la maggior parte degli altri sistcmi a 
microprocessore. 

Slstema del blocchi dl memoria 

II modo in cui i eseguila la decodifica degli 
indirizzi su quesla basetta rende possibile 
un alto grado di flessibilitS, basta che voi 
sappiaie quello che fate! La prima cosa da 
comprendere e che ICS divide I'area degli 
indirizzi in blocchi da 4 Kbyte, e che Nl 
(con gli ingressi V e W)seleziona unoo pifi 
di questi blocchi per le EPROM, menlre 
N2 (ingressi X ed Y)seleziona due blocchi 
da 4 Kbyte per la RAM. In generale: 

uscita dl biocco dl area della RAM da 
ICS indirizzi 2x4 Kbyte selezionata 

da 4 Kbyte da: 
X Y 

(3 0000 . . 0FFF 0 
1 1000 . . 1FFF 1 
2 2000 . . 2FFF 2 
3 3000 , . 3FFF 3 
4 4000 . , 4FFF 4 
5 5000 , . 5FFF 5 
6 6000 . . 6FFF 6 
7 7000 . . 7FFF 7 

F F00O . . FFFF F 

Per ciascun tipo di blocco di memoria si 

EPROM llpo 2708 
Per quattro di queste EPROM da 1 Kbyte 
occorre un campo di indirizzi da 4 Kbyte, 
Questo viene selezionato collegando ad N2 
("V") una delle uscitc di ICS; I'altro in- 
gresso ("W") di N2ecollegatoa V oppure. 
Iramite un collegamento cablalo, all'ali- 
mentazione positiva, II campo da 4 K byte 
viene ulteriormenle suddiviso da IC7 (col- 
legato alle linee di indirizzamento A10 ed 
A 11) per selezionarc le EPROM nel modo 
seguente: 

1C25 V000   V3FF 
IC26 V400   V7FF 

Elenco componenll 

Condensatori: 
C1 = 1 p/10 V lanlalio 
C2 . . . C12= 100 n 

Semicondultorl: 
101,102 = 74LS241 
103,104 = 74LS243 
105 = 74154 
(06,107 = 741LS) 155 
108= 74LS08 

Area di EPROM da 
4 K byte per I 2708 

Area di EPROM da 2 x 4 
Kbyte per i 2716 

V V W 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 

IC9. . . IC24 = 2114 (RAM) 

IC25. . . IC28 = 2708, 2716 
o 2732 (EPROM vedi testo) 

IC29 = 74LS00 

IC25 2000 ... 27FF 
IC26 7000 .... 77FF 
IC27 2800 2FFF 
IC28 7800  - 7FFF 
Notare che IC25 ed IC27 

deve prendere nota di alcune situazioni 
particolari: 

Area della RAM 
Occorrono due blocchi da 4 Kbyte, uno 
per IC9....ICI6 ed uno per IC17 IC24. 
Uno di questi blocchi deve essere situate in 
una pagina con numero pari (0, 2,4, ecc.) e 
I'altro in una pagina dispari. Per esempio, 
X = 4 ed Y= 5 definiranno un'area di 
RAM consecutiva che va dalla locazione 
4000 a 5FFF. 

1C27 V800   VBFF 
IC28 VC00   VFFF 

EPROM tlpo 2716 
In questo caso necessita un campo di indi- 
rizzamento di 8 K byte (4 x 2 K byte). Si 
applicano gli stessi principi giaspiegali per 
I'area della RAM: V deve essere collegato 
ad un'uscita con un numero pari di ICS e 
W ad un'uscita con numero dispari. Se 
abbiamo, per esempio, V = 2 e W = 7, le 
quattro EPROM corrisponderanno ai se- 
guenti campi di indirizzamento; 

lormano una 
coppia a 4 K byte, e lo stesso avviene per 
IC26 ed IC28. 

EPROM llpo 2732 
Ognuno di questi circuiti integrati corri- 
sponde ad un campo di indirizzamento di 4 
K byte, ossia, in altre parole, ad una delle 
uscile di ICS! In questo caso non £ richie- 
sta alcuna ulteriore suddivisione del cam- 
po, per cui IC7 non occorre piit! Neanche 
NI serve piii, ma i suoi due ingressi (V e W) 
devono essere collegati a +5 V mediante 
ponticelli cablati. 
I quattro blocchi da 4 K byte occorrenti 
possono essere programmati mediante 
collegaraenti cablati provenicnli diretta- 
mente dalle corrispondenti uscite di ICS e 
diretti verso le forature gia previste per i 
piedini 9 12 di IC7 (k,...n). 
II piedino 9 (k) corrisponde ad IC25, il 
piedino 10 (I) ad IC26,eccetera. Ciosigni- 
fica che se. tamo per dire, 1C28 deve essere 
sistemato nell'ultima pagina, si deve ese- 
guire un collegamento cablato che va dal- 
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Flgura 2. II clrcullo slampalo e la dlaposlzlone del componentl per la basetla RAM/EPROM. C'6 spazlo per 8 K dl RAM e par 16 K maaslml dl EPROM. II 
clrcullo slampalo 6 del tlpo a doppla laccla Inclsa. 

Tuscita F di ICS al piedino 12 (n)del posto 
gia deslinalo ad IC7. Non solo le uscite di 
IC7 devono essere collegate ai punti k. I, m 
e n; ma devono anehe essere collegate agli 
ingressi della porta NI. Poiche tale porta, 
non ha che due ingressi, e necessario realiz- 
zare una porta AND a 4 ingressi con I'aiu- 
lo di diodi. 
Due resistenze "pull-up" da I kD devono 
essere monlate Ira i punti V e W e i corri- 
spondenti In definitiva, due diodi 
collegano il punto V a due uscite di IC7 e 
gli altri due il punto W alle rimanenti due 
uscite dell'integralo. Gli anodi dei diodi, 
vanno collegati a V e W. 

Collegamentl cablatl e posizioni 
non usate 

Una cosa importante da tenere presente e 
che gli ingressi non usati non dovrebbero 
essere lasciati non collegati. Di questo si e 
gia parlalo in precedenza, nei riguardi di 
Nl e di N4. 
Naturalmente lo stesso vale per N2 se al 
momento non si deve usare lutta 1'area di 
RAM: gli ingressi inutilizzati devono esse- 
re collegati a +5 V, 
Particolari precauzioni devono essere pre- 
se anche con i collegamenti cablati che 

vanno agli ingressi di IC7 ed IC25 IC27. 
Questi dipendono dal tipo di EPROM im- 
piegata, nel modo seguente: 
2708: P-Q, S-T, e-f, a-c. 
2716: P-R, S-T, e-g. a-d. 
2732: e-g, a-b. 
Si deve infine notare che il collegamento 
comune all'alimenlazione (0 V) della ba- 
setta deve essere applicato Iramite due 
gruppi di piedini di collegamento: 4 a/c + 
16 a/c e 32 a/c. 
Questi due gruppi non sono interconnessi 
sulla basetta! 
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II tocco finale 

al Vocoder di Elektor 

Giudicando dalle apparenze, il rivclatorc 
potrebbc sembraresuperfluo. Ma.siconsi- 
deri lo schema a blocchi del vocoder com- 
plclo di figura I, e si dimenlichi per nn 
istanle I'aggiunta che proponiamoqui.ap- 
parira allora cvidente quanio essa sia ne- 
cessaria. Nella sezione supcriore il segnale 
vocale viene suddiviso in varie lensioni di 
controllo per alimenlare i VCA della sezio- 
ne di siniesi. Ai VCA viene quindi fornilo 
un segnale di ingresso formato dal segnale 
portante suddiviso in spe/zoni idemici tra 
loro. Tutto qua. In pratica. per6. il risulta- 
to sintetizzato si dimostra meno soddisfa- 
ccnte di quanio ci si possa aspettare. II 
difetto dipende dal fatlo che il segnale por- 
tante c ben diverse dalla forma idcale. 

sionc della "miscelazione ad aha frequen- 
za" eseguila da PI7. che si vede in figura I 
con i collcgamenti iratleggiali, Pane della 
"alia frcquenza" contenuia nel segnale vo- 
cale viene prelevala dal filtro passaalto 
presente nella sezione di analisi ed ediret- 
lamcnie mescolala con il risullalo sinleliz- 
zaio. Queslo c proprio cio che fa Harald 
Rode nel suo sintetizzatore. 
Nella praiica queslo sistema risolvc alcuni 
problemi. Per ollenere un'efficacesinlcliz- 
zalore dei segnali sordi occorre pero un 
circuilo che possa distinguere duranie I'a- 
nalisi tra segnali sonori e sordi. I professio- 
nisti chiamano un tale circuilo "rivclaiorc 
sonoro/sordo" ed esso si rilrova al mo- 
menio in pochissimi vocoder. II motivo 6 

Rlvelatore dei fonemi 

sordi e sonori 

Questo artlcolo presents il rlvelatore dl suoni sonori e sordi da lungo 
atteso, e porta a termlne la serle dedlcata al Vocoder dl Elektor. II 
rlvelatore, In comblnazlone con II generatore dl rumore, rende 
posslblle sintetlzzare con facility I suonl sordi (s, f eccetera). 
Viene elimlnato con successo un Inconvenlente del vocoder che era 
stato risolto con un compromesso provvlsorlo. 

Accade che molti segnali sinlctizzali risul- 
tano incompleti dal punto di visla dello 
spettro. Cio significa che i suoni sordi co- 
me s. t. k e p. non escono molto bene ed in 
pratica risultano spesso non udibili, Un 

F Vlsser rimediosempliceedeflOcaceestatoPinclu- 

in gran pane dovulo al fatlo che i compo- 
nenli occorrenti sono piuttosto complicati 
ed aumenianodi conseguenza parecchio il 
prezzo del vocoder. Tecnicamente parlan- 
do anche il progello non i molto facile, e 
questo non manca di impaurire molti fab- 
bricanli. Qualora sia combinalo con un 
gencralore di rumore, un rivelatore sono- 
ro/sordo appcna decente costiluisce un 
grosso miglioramento nella lecnica di mi- 
scelazione prima ricordala. 
Per esempio, quesfultima non funziona 
quando si debba sinlelizzare la voce non 
disponendo di un segnale vocalc originale. 
In altre parole, solo con un microprocesso- 

Sistema 
velaziouei 

(jenaratore 

Donanle r 
o {>-i 

X X X X X X 

A A A A A / n A n 
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Figura 1. Lo schema a blocchi del vocoder comprendente rampllamento qul descrllto. II potenzlometro PI7 sara ora superfluo. 
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re ed un convertitore digilale/analogico 
non si pud generare uno speiiro completo 
per voce arlificiale. II sistema di rivelazio- 
ne qui deseritlo puo perd svolgere qucslo 
compito, Esso forniscc la possibility di ali- 
mentare il rumore a miii i filiri di sintesi 
del vocoder, anche quando ci siano suoni 
sordi nel segnale parlaio. Con I'aiuio delle 
lensioni di conlrollo derivale dalla se/ione 
di analisi. si pud produrre il necessario 
rumore "colorato", Inolire il rivelatore ha 
una velocity sufficiente per effettuare una 
sintesi mollo verosimile dci suoni s. t, k e p. 

Come funzlona? 

Per quanto la costruzione pralica sia piut- 
toslo complicata. lo schema a blocchi del 
rivelatore suoni sonori/sordi dabbastanza 
semplice. La figura 1 mostra il principio 
gencrale. II segnale vocale viene applicalo 
ad un adatlo sistema di rivelazione die pud 
dislinguere Ira i suoni sordi e quclli sonori. 
Questo rivelatore aziona un circuito di 
commutazionc che interrompe il segnale 
portante quando appaiono dei suoni sordi 
e lo sostituisce temporaneamente con il 
segnale di uscita di un gcncralore di rumo- 
re. 
fe evidcnle che il segnale di rivelazione e la 
pane principale dello schema, ma il picco- 
lo blocco che si vede nello schema elettrico 
indica appena a cosa serve. Qualc d esatta- 
mente il suo funzionamento? La figura 2 
mostra i campi di frequenza che il rivelato- 
re "esamina" prima di decidere se il segna- 
le e sordo o sonoro. II semplice fallo che 

A > B sonori 
B sordi 
B > A sordi 
C resifl vallda l ulUmn docisione 

© 

800 2500 

8107' 7 
81071 2 

Figura 2. Solo nel caso dl Irequenze troppo alls e 
Iroppo basse nel segnale vocale II rivelatore decl- 
deri che II suono A sordo. 

nel segnale vocale ci siano parecchic fre- 
quenzc alte non basta da solo ad assicurare 
che in un dato momento si ha a che fare 
con un segnale sordo. Questo presupposto 
d del tutto errato in quanto 1c altefrequen- 
ze misurate possono far partedi un segnale 
complcsso provvisto di frequenza fonda- 
mentale mollo bassa e quindi di un segnale 
sonoro a lutli gli effetti. Per questo motivo 
il rivelatore controlla anche il campo delle 
basse frequenze (inferior! a 600 Hz), Se ad 
un dato momento in questo campo non e'e 
segnale, oppure se questo segnale d di am- 
piezza mollo inferiore a quella della sua 

contropartila di alia frequenza. ci sono 
buone probability che il suono sia sordo. 
In definiliva, nel sistema di rivelazione, si 
devono inserire: un fillro passa alto con 
frequenza di taglio di circa 2500 Hz cd un 
fillro passabasso con frequenza di taglio di 
circa 600 Hz. 

II rivelatore dl suoni sordi/sonori 

Lo schema completo del rivelatore si trova 
in figura 3. I punti A, B e C delle figure 3a e 
3b sono da collegarc tra di loro. 
In linea di massima si pu6 dire che lo sche- 
ma di figura 3a forma il sistema di rivela- 
zione c la figura 3b d la sezionc indicata 
come commutatore nello schema a blocchi 
(in pralica la suddivisione non d cosi net- 
ta). I due circuiti sono montali su una 
basetla stampata separata, II gcncralore di 
rumore d montato su una tcrza basetla, ma 
di questo parleremo piit tardi. 
Guardiamo per prima cosa la figura 3 nei 
particolari. Si pub osservare che il segnale 
vocale prclcvato dal vocoder raggiunge 
dapprima ramplificatore/buffer A I e vie- 
ne quindi suddiviso in due segnali cheven- 
gono fatli passare atlraverso i filtri men- 
zionati in precedenza. II filtro passa alto 
comprende A2 cd A3 ed il fillro passa 
basso A4 cd A5. 
1 valori di taglio sono rispettivamcnte 2500 
Hz e 600 Hz. Le due sezioni di filtro hanno 
una pendenza di 24 dB per ottava allo 
scopo di ottencre la scparazione piiteffica- 
ce possibile. 
Essi sono seguiti da un raddrizzatore (A6 

3a 
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N1 . , . N3 = ICS = % 4093 B 
N4 . , . N9 = IC6 = 4069 B 
N10..,N13 = 107 = ^3 4503 6 
A13 . . . A15 = 104 = %HA 4741, TL084 
A16 = 108 = OA 3080 
A17 = 109 = OA 3080 

Flgura 3. Lo schema complete del rlvelatore dl suonl sordl/sonorl. In llnea di masslma la Flgura 3a lorma II sislema dl rlvelazlone e la 3b la basetla dl 
commutazlone. 
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Flgura 4. La "baselta del rivelalore". La baselta stampala e la dlsposlzlone del componentl rlguardanle la sezlone dl tlgura 38, 

Elenco componentl per la flgura 3 

Resislenze: 
R1 ,R48,R51 ,R53,R54,R57, R58, 

R61 ,R62,R66,R71,R72,R75, 
R76,R77,R72,R83,R85,R86 = 47 k 

R2= 82 k 
R3.R13.R14,R25. 

R26,R67,R78 = 150 k 
R4 . . , R9,R16,R1 7,R19.R20 = 15k 
R10,R22 = 2k 2 
R11, R 23 = 10017 
R12,R18,R24,R34,R35 = 33 k 
R15.R27 = 220 k 
R21 = 27 k 
R28.R29, R32, 

R37 . . . R40,R43,R45,R46 = 10 k 
R30,R41 = 1 k 
R31 ,R42 = 39 k 

R33, R44, R64, R69, 
R70.R80,R81 = 150 Si 

R36 = 4M7 
R47,R52 = 4k7 
R49,R50,R60,R63.R74 = 100 k 
R55 = 680 SI 
R56 = 470 k 
R59, R65, R68. R73. R79 = 22 k 
R84.R87 = 470 SI 
P1,P2 - 25 k semlfisso 
P3 . . . P6 = 10 k semlfisso 

Condensalori: 
C1 = 680n 
C2...C5- 5n6 
C6,C13 = lOOn 
C7,C8 = 3n3 
C9 . . . C12 = 1 2 n 
C14,C1 5 = 39 n 

C16,C17,C18,C26 = 10m/16 V lantalio 
C19.C20= 10M/16 V 
C21 ,C22,C24,C25 = 120n 
C23 = 47 p 
Semicondullori: 
Dl . . . D12 = 1N4148 
D13 = zener 5V6/400 mW 
D14,D16 = zener 10 V/400mW 
D15,D1 7 = LED 
T1 = BC547B 
T2 . . . T5 = BC557B 
IC1 . . . IC4 = HA 4741. TL 084 
ICS = 4093B 
IC6 = 4069B 
IC7 = 4503B 
IC8,IC9 = CA 3080 
Varle: 
S1a/1b= interruttore bipolare 
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Figure 5. La "basella dl commulazlone" che conllene II clrculto dl tlgura 3b. 

ed A8) e da un filtro di livellainentoda 12 
dB/ottava (A7 ed A9). Le frequenze di 
laglio di quesli ultimi sono di circa 300 Hz 
per il sistema passaalto e di 30 Hz per il 
sislema passabasso. 
L'uscita raddrizzata e calibrala viene era 
applicata a tre amplificaiori o comparatori 
(A 10, All ed A12) seguiti da un cerlo 
numero di porte logiche. Tutto quelloche 
occorre dire su questi componenti e che 
essi provvedono ai segnali di trigger die 
saranno necessari in seguito peralimenta- 
re il segnale portanie o quello di rumore ai 
filtri di sintesi, e tutto questo neU'esalto 
momento. 
La decisione "sonoro o sordo?" di cui si e 
parlato in rapporto alia figura 2, viene 
presa dai comparatori A10 A12. 
Supponendo che all'ingresso arrivi un se- 
gnale sordo, l'uscita di A10 andrS a livello 
alto e quella di All a livello basso. 

In altre parole, l'uscita delta porta Nl as- 
sumera il livello logico basso e quella di N4 
il livello alto cosi come il livello di uscita di 
N11 sara basso. Nel caso di segnale sordo 
l'uscita dal filtro passabasso potrS essere 
zero o comunque inferiore al livello di 
uscita del filtro passaalto. Questo significa 
che l'uscita di A11 restera bassa stabilendo 
un livello alto all'uscila della porta N2 ed 
un livello basso a quella di NI. II verdetto 
finale sara quindi: sordo, 
Se pero il filtro passabasso produce un 
segnale maggiore di quello del filtro passa- 
alto. NI non resteri piu a livello basso e le 
uscite di A 11 ed A l2andrannoentrambea 
livello alto. II rivelatore avra quindi deci- 
so: sonoro. 
Le altre porte a tre stati (NI0 NI3) di 
figura 3b servono ad escludere il rivelatore 
nel caso che esso debba essere conlrollato 
da un calcolatore o da un microprocesso- 

re. 1 due indicalori a LED D15 (sordo) e 
DI7 (sonoro) indicano qual'e lo stato del 
rivelatore. Se tutto questo si considera su- 
perfluo si pudsempreeliminarela lensione 
di T4 e T5. 
II commutatore indicato nello schema, 
consiste praticamenledi due VCA, AI6ed 
A 17. Questi provvedono all'effetlivo inol- 
tro della portante o del segnale di rumore 
ai filtri di sintesi. 

Altri particolari 

I polenziometri semifissi PI e P2 predi- 
spongono a volonta il punto di commuta- 
zione tra sonoro e sordo. Si pud eseguire 
una taratura proferendo alternativamenle 
nel microfono il suono "A" ed il suono 
"S". A seconda dei risullati si puo regolare 
all'occorrenza la sensibilita. P3 e P4 predi- 
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spongono il punto di basculamenio dei 
comparaiori A 10 cd A12. Qucsto lavoro 
puo essere anche eseguilo coniemporanea- 
menle con PI e P2. 
II commutatore Sl ^serve da seleitore del- 
lo stale sonoro. Esso e siato inserito per 
permeltere anche agli sirumcnti musicali 
di agirc da modulatori. Qualora si faccia 
cntrare della musica nell'ingresso della pa- 
rola, la chiusura di SI impcdira di far arri- 
vare ai fillri un rumore improvviso ogni 
vblta che arriva una noia alia. Qualunque 
sia il segnale sarA sempre il rivelatorc che 
decider^ se esso 6 sonoro. L'ingresso di 
interdizione (Z) puo essere usato per 
"bloccare" luttc le decisioni del rivelatorc. 
In questo caso, naluralmentc, si devono 
fornirc dellc informazioni agli ingressi di 
conlrollo (V. X). Lc cose si svolgeranno in 
questo modo anche quando il sislcma po- 
tra essere controllato da un (micro) calco- 
latore. Gli OTA A16 ed A17 nel eircuito 
portante/rumore devono essere tarati con 
molta precisione mediante P5 e P6. Quesla 
taratura si deve escguire con un segnale 
raddrizzato applieato all'ingresso di con- 
lrollo (R66. R77). Questo metodo e slato 

dcscritto nel numero di Novembrc 1980 
(pag. 18-45) di quesla rivista, cd i costrul- 
tori del vocoder ricorderanno certamente 
tutti i parlicolari. 
Se il gruppo non e accuratamente larato si 
produrranno dei fastidiosi clic alia com- 
mutazione del rivelatorc, il che avviene 
molto spesso sia nella parola che nel canto. 
Lc figure 4 e 5 rappresentano lc piste e la 
disposizionc dei componenli del rivelatorc 
di suoni sonori/sordi. II eircuito di rivcla- 
zionc di figura 3a i incorporato nella ba- 
setta di figura 4, il rcsto (figura 3b)si trova 
sulla baselta di figura 5. 

II generatore di rumore 

Le figure 6 e 7 mostrano rispettivamente lo 
schema elettrico ed il eircuito stampato del 
generatore di rumore. Qucsto non c solo 
adalto per il vocoder ma anche per molle 
altre misure audio ed acustiche per lc quali 
occorra un segnale di rumore di alta quali- 
ty, L'uscita pub essere commutala da ru- 
more rosa a rumore bianco e viceversa, II 

sistema i formalo da 7 circuiti integrati di 
tipo comune e da alcuni componenli passi- 
vi, Non c'b bisogno di descrivere qui nei 
parlicolari il suo funzionamento in quanto 
recentemenle su Elektor sono stati pubbli- 
cati vari schcmi di generalori di rumore. 
Tutti qucsti schemi hanno i loro vanlaggi e 
svantaggi, e questo particolare progctto si 
pub considerare una combinazionc Ira essi 
con I'aggiunta di un'interdizione dello ze- 
ro. Questo riguarda il rumore pseudo ca- 
suale generalo dal registro a scorrimenlo 
di 31 bit (IC3....IC6). II funzionamento di 
questo eircuito estatodescritlo ncH'artico- 
lo "Manifesto danzante" apparso nel nu- 
mero di Settembrc di quest'anno, Nel sud- 
detto schema sono stati usati gli stessi cir- 
cuiti integrati. 
N1 ed N2 formano un generatore di clock 
con frequenza di circa 500 Hz. Perche i 31 
rcgistri a scorrimenlo passino in tutti i loro 
stati, con quesla frequenza di clock, occor- 
rerranno circa 70 minuli; in questo modo il 
rumore si potra ritenere sufficicntemcntc 
"casuale". 
1 diodi DI....D31. insiemc alia porta N3. 
provvedono all'interdizione dello zero. 
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Figure 7. La basetta del generatore dl rumore: le sue dlmenslonl sono le stesse delle allre basette del vocoder, come pure dl quelle dl llgura 4 e 5. 

Elenco componenll per la (Igura 6 

Resistenze: 
R1,R11 = 6k8 
R2 = 4k7 
R3 = 3I<3 
R4,R1 2 = 2k2 
R5= lk5 
R6 = 1 k 
R7 = 680 SI 
R8 = 470 n 
R9 = 330 n 
RIO = 10 k 
R13,R14,R15,R17 = 47 k 
R16 = 12k 

PI = 100 k semifisso 
P2 = 47 k log. 

Condensalori 
C1 =330 n 
C2= 220 n 
C3 =150 n 
C4,C13,C14 = 100 n 
C5 = 68 n 
C6 = 47 n 
C7 = 33 n 
C8 = 22 n 
C9 = 15 n 
010= 10 n 
011 = 680 p 

012 = 4M7/40 V 
015= 120 p 
016,017 = 22 p/16 V 
018= 1 n 

Semicondultori: 
01 .. . D31 = 1N4148 
T1 = BC547B 
101 =4093 
102 = 4070 
103 .. . 106 = 4015 
107 = 741 

Varie: 
SI = deviatore bipolare 
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Non appena lo stalo dclle uscite e 
"000....0" viene introdotlo nel regislro a 
scorrimento 11 segnale "I" per mezzo della 
pona N5. La pona N6 fa in modo che le 
uscite 28 e 31 siano rimandate all'ingresso 
in OR esclusivo. 
II buffer N4 e seguilo da un filtro che pud 
essere commulalo tra rumore rosa e rumo- 
re bianco, a seconda dell'occorrenza. II 
filiro rumore bianco e un passabasso a 23 

kHz con pendenza di laglio di 6 dB per 
oltava. IC7 amplifica questo segnale, II 
rumore rosa deve essere amplificato un 
pochino piii di quello bianco in quanto le 
sue frequenze pib alle sono gia slate elimi- 
nate e quindi non contribuiscono piu alia 
sua intensita. PI si usa per equalizzare le 
tensioni di uscita del rumore rosa e del 
rumore bianco. 
II valore indicate per Palimentazione d ba- 

salo su quello del vocoder (± 15 V). Perdil 
generatore di rumore funzionerA ugual- 
mente bene a ± 12 V, 

I collegamentl 

Tre sono i circuili stampati die devono 
essere collegati con il preesislenle vocoder. 
Dallo schema a blocchi di figura 1 si puo 
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rivelatore sonori-sordi 
vedi (igura 4 

genetalore dl rumore 

iTiYiW 

rivelatore sonori/sordl 
vedi ligura 5 

•vedi testo 

alimentalore 

oiozr « 
atorr 9 

basella collegamenll del Vocoder 

Flgura 9. Le baselle dl espanslone possono esaere anche collogale lacendo a ■neno della mezza basella dl connesslone supplemenlate, perb In questo caso II 
cablagglo sari un pd plii complesso. Anche adesso II ponllcello l-| eslstenle sulla basella dl collegamenlo dl slnlstra devc essere Interrotlo. 

vederc quale sia in linea di massima la 
procedura da seguire, Ci sono due possibi- 
liia: 
I, acquisiare un'alira "mezza basella del 
collegamenii (EPS 80068-2). l.c ire nuove 
basetle hanno esattamente le slessedimen- 
sioni delle altre basetle del vocoder e pos- 
sono essere equipaggiate con un connello- 
re analogo. Se questo conneltore viene 
montato su lutte e Ire le basetle queste 
possono venir sempliccmente inseritc nella 
basetta del collegamenii. la quale provvc- 
dera ai singoli cablaggi, e questo e tutto. 
La tensionefo le tensioni)di alimentazione 
ed i punli i, j e g devono naturalmente 
essere prelevati dalla basetta dei collega- 
menii del vocoder. In figura 8.si vedecome 
si debbano fare quest! collegamenii. Nello 
stesso tempo un'altra mezza basella dei 
collegamenii fornisce una semplice con- 
nessione all'alimentatore giS presente nel 
vocoder. Questo e un vantaggio in quanto 
non c'e spazio per questo alimentalore nel- 
la basetta dei collegamenii originate, Si 
puo inserire ralimentatore nella mezza ba- 
setta dei collegamenii supplemenlare, cd il 
cablaggio resta quello indicate in figura 8. 
Ancora due osservazioni: come indicate in 
figura 1 il preesistenle collegamenlo Ira i 
punli i e j nel vocoder dovra essere inter- 
rotlo quando si vorra collegare il rivelato- 

re di suoni sonori/sordi. Le connessioni i-j 
dovranno quindi essere interrotte sia sulla 
"vecchia" basetta dei collegamenii die sul- 
la "nuova". 
Inline, per evitare ogni equivoco, per i col- 
legamenii di figura 8 sono slati usali gli 
stessi conlrassegni della vecchia basella 
dei collegamenii. Fare atlenzione a non 
montare i componcnii die appaiono sulla 
nuova mezza basella dei collegamenii. al 
conlrario di quanto indieato in figura 8. 
2, Si puo fare a meno di usare una mezza 
basella dei collegamenii supplemenlare. 
cablando personalmenie le varie connes- 
sioni. Questo anzi sara necessario se il con- 
lenitore non avra abbaslanza spazio per 
conlenere ulteriori ire basetle di connes- 
sione. oppure se le basetle di espansione 
dovranno essere montale in un'alira pane 
del contenitore. II cablaggio occorrenle e 
visibile nello schema di figura 9. Anche 
qui, naturalmente,occorrera interrompere 
il ponticello i-j sulla basetta dei collega- 
menii. 

Note finali 

Le connessioni per "calcolatore" indicate 
nello schema con i seguenti simboli: in- 
gresso suono sordo (V), uscila suono sor- 
do (W). ingresso suono sonoro (X). uscila 

suono sonoro (Y) cd interdizione (Z), sono 
lutte situate sul davanti delle "basette di 
commutazione" di figura 5. Se occorre 
questi punli possono essere facilmente 
porlaii ad un connellore. Con questo sara 
possibile allo sperimentatore il controllo 
dell'apparecchio con un calcolatore senza 
dover affrontare complicati problemi di 
cablaggio. 
Come si vede negli schemi dei collegamenii 
delle figure 8 e 9. sia il rivelatore dei suoni 
sonori/sordi che il generatore di rumore 
possono ricavare la tensione di alimenta- 
zione deH'alimenlatore gia esistente nel 
vocoder. L'assorbimento di corrente delle 
tre baselle di espansione assomma a circa 
100 mA per la tensione di + 15 Veda circa 
50 mA per la tensione di -15 V. 
Dato che il vocoder e stalo equipaggiato 
con un trasformatore da 400 mA, ilconsu- 
mo supplemenlare non sovraccaricheril il 
circuito. 
Alcune personeci hanno dello che la sezio- 
ne a -15 V deU'alimentatore del vocoder 
originate non e soggella a fenomeni di in- 
slabiliia. L'inconveniente puo essere supe- 
rato sostituendo C83 con un condensatore 
elettrolitico al Tantalio da 2.2 pF/25 V e 
C85 con un condensatore analogico da I 
pF/25 V. 

H 
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die si decida di usare un Irasformatore di 
uscita. Questo Irasformatore riduce I'im- 
pedenza necessaria per 11 carico (altopar- 
lante), permetlendo quindi una maggior 
poienza di uscita audio, rispctto a quella 
che ci si potrebbe attcndere in base alia 
sola tensione di alimentazione, Natural- 
mente il maggior problema i costituito 
dalle distorsioni introdotte dal irasforma- 
tore, nonche dal peggioramenlo della ri- 

Hi-fi di alta potenza 

V 

Convertltore 

e.e./e.e. da 150W per auto 

Quel lettorl che ritengono che la 
potenza e le prestazionl 
dell'lmplanto stereo montato 
sulla loro automobile siano 
pluttosto basse, nonostante i 15 
W che un normale ampllficatore 
booster pub erogare, hanno ora 
la possibility di "pllotare"uno 
stadio finale hl-fl di elevata 
potenza, Incorporando questo 
convertltore c.c. - c.c. 

Caratterlstlche tecnlche 

Potenza massima d'uscita; 
Campo di regolazione 
della tensione d'uscita 
Rendimento 
Corrente assorbila a vuoto 

150 W 

30....60 V 
circa 60 % 

800 mA max 

Le autoradio ed i mangiacassette "nudi e 
crudi" raramente hanno una potenza d'u- 
scita superiore ai 3 6 watt. Questo e il 
motivo per il quale molli desiderano ap- 
portare dei miglioramenti, come quello di 
accoppiare due sladi di uscita da 4 W per 
formare un amplificatore a ponteda 15 W. 
Sfortunatamente queste costituiscono pre- 
stazioni limitc a causa della bassa tensione 
di alimenazione disponibile (12 V). a meno 

sposta in frequenza, Anche senza conside- 
rare tutto questo, un adatlo irasformatore 
non e tanto facilmente reperibile per il co- 
struttore dilettante. 
In che cosa consiste rallernaliva? Gli am- 
plificatori ICE (In Car Entertainment = 
divertimento in auto) od i booster supera- 
no di rado la soglia dei 15 W, e difficilmen- 
le possono essere catalogati nella classe 
hi-fi, Esistono naturalmente anche ampli- 
ficatori di alta quality e potenza, ma il 
prezzo e piuttosto stratosferico! In questo 
articolo viene descritto un apparecchio che 
potr^ aumentare la tensione disponibile 
dai 12 V fino al livello necessario per gli 
stadi di uscita hi-fi di elevata potenza. 

Convertltore 

In linea di massima esistono ire tipi di 
convertilori: 
I. La conversione avviene modulando ad 
impulsi ("chopping") la tensione continua 
d'ingresso e quindi elevando I'ampiezza 
della forma d'onda alternata prodotta me- 
diante una rete di condensatori e diodi 



10-38 — elektor otlobre 1981 convertllore c.c./c.c. da 150 W per auto 

(vcdi figura I). Tecnicamentc si tratta di 
una soluzione molto elegante, che richiede 
un minimo ingombro. Per6, specialmcnte 
quando siano coinvolte potenze elevate, 
occorrono dei componenti di ottima quali- 
ty c quindi molto costosi. 
2, Anche il sccondo tipo di convertitore fa 
uso del sislema "chopping", ma in questo 
caso la forma d'onda alternata vicncappli- 
cata ad un trasformatorc prima di essere 
raddrizzata c livellata (vedi figura 2), 
Usando un trasformatorc, la tensione pud 
essere aumentata (o diminuita) pratica- 
mente a qualsiasi livello si desideri, tenen- 
do perd conto del fatto che tanto maggiore 
^ la tensione, tanto minore sari lacorrente 
disponibile. 
3. II terzo metodo i una soluzione di com- 
promesso fra i due prccedenti, con riferi- 
mento al valore dell'induttanza necessaria. 
Anche in questo caso la tensione continua 
d'ingresso i modulata ad impulsi prima di 
essere raddrizzata e livellata, ma stavolta il 
livello di uscita vicne rilevato c confronta- 
to con un livello di riferimcnto. A sua volta 
il comp»atore conlrolla la velociti di com- 
mutazione del chopper in modo che si pos- 
sa ottcncre all'uscita un valore stabile dclla 
tensione. 
Questo principio i chiarito dalla figura 3. 
Usando questo metodo il circuito abbiso- 
gna di una bobina d'induttanza relativa- 
mente piccola, con un piccolo numero di 
spire, e cosi I'apparecchio risulta piii com- 
patto di quanto si potrebbe ottcnere usan- 
do un trasformatorc a dimensionamento 
pieno. 

II circuito elettrlco 

Lo schema complete del convertitore c.c. - 
c.c. si vede in figura 4. II circuito di con- 
trollo i formato dal generatore della ten- 
sione di rifcrimento (R4. DI e C3), da un 
comparatore (amplificalore operazionale 
IC1) e da un timer 555 (IC2) collegato 
come multivibratore astabile (o piii esatta- 
mente in questo caso, come generatore 
d'impulsi). I transistori T3 T5, collega- 
ti in parallelo, formano il commutatore 
eletlronico mostralo nello schema a bloc- 
chi di figura 3. 
II segnale di uscita dal generatore d'impul- 
si i amplificato in corrente dal transistor 
T2, in modo da poter pilotare i tre transi- 
stori in commulazione, L'induttanza LI 
funziona da bobina di conversione di ten- 
sione. I componenti D3, C8 C11 ed L3 
sono stati inseriti per raddrizzare e livella- 
re la tensione d'uscita. 
11 comparatore (IC1) confronta la tensione 
di uscita del convertitore, tramite PI, R2 
ed R3. al valore della tensione di riferimcn- 
to che appare ai capi di D I. Se la tensione 
all'ingresso invertente del comparatore e 
inferiore a quella presente all'ingresso non 
invertente, la tensione di uscita dal compa- 
ratore sarA a livello alto. Questo fatto abi- 
lita il generatore d'impulsi alia produzione 
di una serie di impulsi con verso negativo, 
fintantoche la tensione d'uscita del conver- 
titore corrisponde al valore predisposto 

= 0a- 
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Figura 1. Convertlone c.c. - c.c. con modulazlone ad Impulsi (chopping) della tensione d'ingresso < 
moltlpllcazlone del segnale c.a. coal ottenuto, medlante una rete dl dlodl e condensatorl. 
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Figura 2. Conversione c.c. - c.c. ollenuta alzando II valore del segnale melalllco modulato tramite un 
Iraslormatore, prima della rettltlcazlone e del llvellamento. 
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Figure 3. Conversione c.c. - c.c. nella quale la tensione dl uscita vlone conlrontata con una tensione dl 
rllerlmenlo per determlnare la Irequenza dl rlpetlzlone degll Impulsi del chopper. 

con il potenziometro PI. Appenasi verifi- 
chera questa condizione, I'uscita del com- 
paratore andra al livello basso ed il genera- 
tore d'impulsi verrii arrestato. II livello di 
uscita di IC2 resteri alto ed i transistori 
T2....T5 non potranno piii condurre. In 
questo modo ci si assicura che il rendimen- 
to di conversione e la corrente a vuoto 
rimangano entro valori accettabili. 
II transistor T2 amplifica la corrente im- 
pulsiva di uscita ad un livello di circa 1,5 A. 

Ci6 significa che, essendo i transistori 
T3 T5 pilotati in eccesso da questa cor- 
rente di base, nelle basi medesime appaio- 
no dei portatori di carica superflui, che 
impediscono ai transistori di passare al- 
I'inlerdizione con velocita sufficiente. Di 
norma, quando vengono commutati dei 
carichi induttivi a frequenze elevate, una 
grande percentuale di energia andra dissi- 
pata. Per quesli motivi. in questa sezione 
dello schema sono stati inclusi i compo- 
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nenii RI2, L2 e D2, chc sono desiinali a 
sveltire il trasferimento dei portatori di 
carica. L'aumento della tensione ai collet- 
tori dei transistori di commutazione viene 
rallenlato di un certo valore da D4 e C7. 
Dnrante la fase finale il condensatore C7 si 
scarica su R22, 
Quando i ire transistori sono in conduzio- 
ne, la correnle che passa attravcrso la bo- 
bina (LI) produce un campo magnetico. 
Quando i transistori sono interdetti, que- 
sta energia magnetica viene riconvcrtita in 
energia elettrica sollo forma di forza con- 
troelellromotrice generata nella bobina. 
La tensione all'anodo di D3 aumenteri 
quindi rapidamcnle finch^ diverri leggcr- 
mente maggiorc di quclla dei condensatori 
serbatoio C8, C9 e C10. II diodo D3 passe- 
rA in conduzione ed i condensatori verran- 
no "scavalcati". Si usano ire condensatori 
serbatoio invece del solito pczzo singolo, 
pcrchJ cosi si pu6 ottencrc una capacity 
relativamente grande con un ingombro ri- 
dotto dei singoli condensatori. In qucsto 
modo si possono montarc i condensatori 
serbatoio direttamente sul circuito stam- 
pato. II fillro passabasso L3/CII assicura 
I'eliminazione delle componenti ad alta 
frequenza dalla correnle continua d'usci- 
la. E questo i necessario in quanto le com- 
ponenti ad alta frequenza potrebbero di- 
sturbare ramplificatore audio collegato al 
converlitore. 

La scelta del componenti 

Dato che il converlitore c.c. - c.c. deve 
avere la possibility di erogare fino a 150 W, 
devono essere impiegale alte frcquenze op- 

pure induttanze di valore elevalo. Poiche 
la tensione d'uscila deve essere maggiore 
di quella d'ingresso, occorreranno tempi 
di commutazione molto brevi. In qucsto 
caso particolare, si 4 cercato un compro- 
messo tra le dimensioni dcH'induttore c la 
disponibility di componenti ad alta fre- 
quenza. 
La frequenza di commutazione non supera 
i 40 kHz, equindi la durata di ogni impulse 
i di circa 10 ps. Questi due parametri sono 
definiti dai valori di R5. R6eC4. Dato che 
la durata d'impulso i relativamente breve 
e chc il tasso di ripetizione i piultosto velo- 
cc, i transistori di commutazione dovran- 
no essere dei componenti di quality cleva- 
ta, e quindi non si potry prenderc in consi- 
dcrazione I'onnipresente 2N3055! 
Un pochino piii cari. ma non difficili da 
trovare saranno i tipi BD240B c BD245B. 
Naturalmente si potranno usare anchc al- 
tri tipi di transistori, basta chc corrispon- 
dano alle caratteristiche elencale qui sotlo: 
Uceo = 80 V, ft = 3 MHz. ton 300 ns 
Per sostencre I'elevata corrente di picco 
prodotta ci vogliono ire transistori di usci- 
la in parallelo. II diodo D3 deve essere del 
tipo a recupero velocc come il BYX 
371/600 od cquivalente. 

Le Induttanze 

La bobina LI i formata con un nucleo ad 
olla in fcrritc chc ha le segucnti dimensio- 
ni: 
Diametro = 50 70mm 
Altezza = 30 40mm 
II nucleo deve avere la possibility di fun- 
zionare a frequenze di 100 kHz. II numero 

di spire da avvolgere attorno al nucleo 
dipendc dal valore dell'induttanza neces- 
saria e dal cosiddetto valore ALdel nucleo 
(valore espresso in nH). L'indultanza di 
LI e stata calcolata in 144 pH. Di conse- 
guenza il numero di spire necessaric sary: 

n = ^: 
At 

I nuclei riportati nella lista dei componenti 
hanno valori di Ai di 1000oppure 630nH. 
In altre parole il numero di spire occorren- 
te sary; 

n iikhi =- _ / 144 x 10 - 
1000 x 10' 

= 12 oppure 

y 
RMO = 144 X iC 

= 15 
630 x lO"1 

Dato che le correnti passanti sono elevate, 
per assicurarc chc il circuito funzioni con 
rendimcnto elevato, il diametro del filo 
usato deve essere grande. Dato per6 che si 
impiegano alte frequenze, si polrcbbe ave- 
re un nolevole disturbo da partc deir"ef- 
fetto pelle", quindi i consigliabile avvolge- 
re attorno al nucleo parecehi fili di sezione 
inferiore. Di conscguenza; 
— Nucleo con Ai di 1000 nH: 

12 spire di cinque fili di rame smaltato 
diametro I mm in parallelo. 

— Nucleo Ai di 630 nH: 
15 spire di cinque fili di rame smaltato 
diametro 1 mm in parallelo. 
Se si usano fili di diametro diverse si 
deve ricalcolare di conseguenza il nu- 
mero delle spire. 
I nuclei ad olla senza traferro hanno 
valori di Ai maggiori, quindi i risultati 
dei calcoli fatti prima non saranno piO 

30. .60V 1/ V 
L1 * L3 * 
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IC1 = 741 
T3 . . . T5 - BD 2468 
D2 =1N4148 
03 - BYX 71/350 
D4 = BY 199; 1N4003 

Flgura 4. Lo schema complelo del converlitore c.c.-c.c.. L'indultanza L1 6 avvolta su d( un nucleo ad olla provvlsto dl traferro (per I parllcolarl dell'avvolglmento 
vedl nel testo). 
Le Induttanze L2 ed L3 sono del soppressorl d'inlerterenze rlspetllvamenle da 2 e da 6 A, del llpo usato nel clrculll dl controllo a tlrlstorl ed a Irlac. 
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Flgura 5. La basetta •tampala a la dlapoilzlone del componenll per II convertltore c.c. - c.c.. Tultl I componentl, compreso II dlaslpatore lermlco del Iranslstorl 
dl potenza, poaaono eaaere montatl au queata basetta. II clrcullo atampato completo dl componentl deve easere dlspoatoIn un mobllelto melalllco per rldurre 
I'lrradlazlone dl Interlerenze. 

validi. Si pu6 per6 formare un traferro 
inserendo un dischetto di cartoncino 
tra le due metii del nucleo. Questo per6 
comporla, sfortunatamente, I'impossi- 
bilita di montare il nucleo sul circuito 
stampato con Tunica vite centrale. Lo 
spessore del traferro determina il rendi- 
mento del circuito. Perottenere il mas- 
simo rendimento si deve provare con 
diversi spessori di cartoncino, fino ad 
ottenere la minima corrente in assenza 
di carico. 
Le induttanze L2 ed L3 hanno il nucleo 
toroidale e servono alia soppressione 
delle interferenze, come quelle usate nei 
circuiti di controllo a tirislor oppure a 
triac. La prima i del tipo da 2 A e la 
seconda da 6 A. 

La costruzlone 

II circuito completo puo essere montato 
sulla basetta stampata che si vede in figura 
5. Le due meti del nucleo ad olla devono 
essere incollate tra loro per impedire che il 
nucleo "fischi". I transistori di uscita, 
T3....T5 ed il diodo veloce D3, possono 
tutti essere montati sul medesimo dissipa- 
tore termico (2° C/W o piit). Si devono 
usare, nel montaggio dei transistori di po- 
tenza e del diodo, delle guarnizioni di mica 
ed uno stralo di pasta termocondultrice al 
silicone. Nel prototipo, il dissipatore ter- 
mico ^ stato montato verticalmente sulla 
basetta (altezza del raffreddatore 75 mm 
per una larghezza di 200 mm) e quindi 
applicalo alia pane posteriore del conteni- 

tore. In questo caso occorreassolutamente 
montare Tapparecchio in un contenitore 
metallico, in quanto senza questa precau- 
zione il convertitore irradiera delle interfe- 
renze in lutta la banda delle onde lunghe e 
medie. Non solo il ministero delle Poste 
potrebbe sollevare delle obiezioni, ma sa- 
rebbe anche impossibile ascoltare delle 
trasmissioni radio su un ricevitore alimen- 
lato da questo convertitore. Anche per il 
transistor T2 occorre un piccolo dissipato- 
re termico. 
Per collegare il convertitore c.c. - c.c. alia 
batteria dell'auto ed al carico. occorrono 
fili di sezione elevala (altneno 2,5 mm'). I 
fili possono essere direttamente saldati al 
circuito stampato, ma bisogna usare qual- 
che precauzione per fissarli in modo da 
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Elonco componenll 

Resistenze: 
R1 = 2n2 
R2 = 22 k 
R3,R6 = 4k7 
R4 = 220 n/1 W 
R5 - 2k2 
R7 = 470 SI 
R14,R 1 7,R21 - 1 k 
R8- 150 n/i W 
R9 = 150 SJ 
R10,R11 - 15S2/9W 
R12 c 15 SI 
R13,R16,R19= 0,1 S2/4 W 
R1 5,R 18,R20 1 S2 
R22 = 47 S2/1 W 
PI = 25 k trimmer 

Condensalorl: 
CI.CII - 4p7/63 V MKS 
C2 = 470 p/16 V 
C3 = 47 p/16 V lantallo 
04 = 1n2 
05 - 220 n 
06 - 100 n MKS 
07 = 68 n MKS 
08,09,010= 2200 M/63 V 

Somiconduttorl: 
D1 = 5\/6/1 W dlodo Zener 
D2 - 1N4148 
D3 = BYX71 /600(componenll RS) 
D4 = BY 199, 1N4003 
T1 = BO 547 
T2= BD240B 
101= 741 
102= 555 

(ndutlanze: 
LI = nucleo ad olla In terrlte 

Siemens B65694 A1000-A027 
+ boblna 
B65695 B1000-T001 + stalfe dl 
monlaggio 
B65695-A2000-X000 
+ 15 m CuL ip 1 mm 
o Siemens B65644-A0630-A027 
+ boblna 
B65645-B1000-T001 + staffe dl 
monlaggio 
B65645-A2000-X000 + 10 m 
CuL 0 1 mm, (Eleclrovalue) 

L2 = 2 A soppressore 
d'lnterferenzelT. Powell) 

L3 = 6 A soppressore 
d'lnlerferenze (T. Powell) 

evilare danni alia basetta. Questo risultato 
si puo ottenere usando delle clip a "p", 
oppure dei passacavi in gomma, oppure 
entrambi. Volendo si possono usare dei 
connettori standard da 1/4" tipo "fa- 
ston", che faciliteranno I'installazione e la 
costruzione. II monlaggio richiedc inoltre 
un inlerrutlore gencrale ed un fusibile da 
30 A, che devono essere inseriti nel filo non 
di massa della balteria. 

Funzionamento 

Una volla completata la costruzione, il cir- 
cuito potra essere collegalo ad un alimen- 
latore in continua a 12 V, che abbia una 
corrente di uscita di 2....3 A, Un tester 
commutato nella portata di 10 A va colle- 

galo in serie al filo di alimentazionc positi- 
vo. Senza il carico, passeri inizialmente 
una forte corrente, fino alia complela cari- 
ca dei condensatori monlati nell apparec- 
chio. Dopo un breve tempo, la corrente di 
riposo dovra scendere a circa 50...800mA, 
a seconda della tensione di uscita prescel- 
ta. La tensione di uscita necessaria puo 
essere regolata tra 30 e 60 V, regolando il 
polenziometro semifisso PI. Collegando 
un carico al convertitore, sarA possibile 
udire il cambiamento nella frequenza degli 
impulsi, sotto forma di ronzio proveniente 
da una o piu bobine. 

Usi dell'apparecchlo 

Questo circuito multi-uso e ideale per ali- 

mentare due amplificatori Edwin da 40 W 
pilotati dal sistema stereo dall'auto. 
E anche possibile installare nell'auto un 
saldatore a bassa tensione munito di con- 
trollo termostatico (deve naturalmente es- 
sere un tipo per corrente continua). Gli 
amplificatori lineari e gli altri equipaggia- 
menli radio dilettantistici (CB compresa) 
che richiedono una tensione di alimenta- 
zione maggiore di 12 V, potranno anch'es- 
si essere collegali a questo convertitore. 

Nora: La tensione di uscita pud essere ridoi- 
la diminuendo il valore di R2. Seda!conver- 
titore si devono prelevare solo 50 W, si pos- 
sono iralasciare iseguenii componenti: Rl I, 
RI6. R2I. CIO. T4 e T5: il valore di R7 
deve essere uumentato da I k 5. H 
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La prima cosa die cattura lo sguardo i. 
naturalmcnte, la forma dello strumenlo, 
che non ricorda che in modo vago quella di 
un piano o di un organo! La versionedella 
fotografia sembra alquantosofistieata, ma 
il contenuto cletlronico non e cosi elabora- 
lo come poircbbe sembrare gnardando il 
protoiipo, Ci6 nonostanle, in laboratorio 
non sono state prese delle scorciatoie c ci 
sono. vitali e canori, tutli i componenti 
nccessari, compreso nn amplificatore 
audio, un circuilo di vibrato, un sistema di 
riverbero con molla a spirale, come pure 
un collegamento per un microfono che tra- 
sforma il suonatore in un vero uomo- 
orchestra, 
1 Icttori piu curiosi avranno giA dalo una 
furtiva occhiata alia figura 5, ma ora per- 
mettetcci di tralasciare per un momento lo 
schema elettrico considerando solo I'a- 

Flgura 1, Un sempllce ma aollatlcalo strumenlo 
muslcale. 

11 wa^nerfono 

Una minitastiera provvista di "meccanismo 

per lo spostamento d'ottava". 

Questo Ingegnoso, piccolo strumenlo muslcale evlter^ dl logorarsi le 
dlta e retegherd gll anni dl nolosl esercizi tra le cose del Medioevo. 
Come si pud vedere dalla foto, lo strumento comprende un 
microfono per I'accompagnamento vocale ed un impareggiabile 
"meccanismo per lo spostamento d'ottava" che muove le note 
nell'ottava superiors ed in quella inferlore senza affaticare il 
suonatore. 

spetto muslcale. Quello che richicdc una 
piu accurata osservazione i il "meccanis- 
mo di spostamento d'ottava", che rende il 
"wagnerfono" tanto piu facile da suonare 
rispello ad un normale strumento a lastie- 
ra. 
In realty il tempo mcdio per imparare a 
suonarlo e ridotto a meno della mctS. 

Scale, scale, ancora scale  

Non e'e alcun dubbio che il mondosareb- 
be un posto molto noioso in cui vivere 
senza la muscia a rallegrarlo, Migliaia di 
persone vorrebbero imparare a suonare il 
pianoforte o I'organo ma ne sono dissuase 
dalle difficolta che questo studio compor- 
ta. Se sollanto fosse piu facile  
Guardando una "normale" tasliera, ogni 
semplificazione del problcma sembra fuori 
questione. Per cominciare occorre muove- 
re tanto le dita! Queste devono lavorare in 
maniera frenetica perche non solo devono 
premere i tasli con un movimenlo venicale 
delle mani, ma si devono anche muovere in 
senso orizzontale su e giu per la tastiera per 
trovare le giuste note Spesso ad un ril- 
mo incalzante! Coloro che hanno provato 
a sedcre davanti ad una tastiera ed a batte- 
re una nota tenendo un occhiosullosparti- 
to. sanno che occorrono anni di esercizio. 
Dopo tutto, la cosa piu faticosa e di inse- 
gnare alle dita ad instaurare un complesso 
sistema di riflessi in modo che esse possa- 
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no, aU'eventualitA, imbroccare un piccolo 
bersaglio bianco e nero sulla lunghezza 
lotalc del piano c "colpirlo" senza supera- 
re il limile di lolleranza dell'1%. Ogni nota 
stonala colpisce istanlancamente I'orec- 
chio senza lasciare la possibilita di un se- 
condo lenlativo, 
Suonare lentamenle richiedc un certosfor- 
zo mentre suonare velocemente e un vero 
virtuosismo; in effelti la tecnica e la pa- 
zienza neccssarie a suonare un semplicc 
pezzo sono tali che non suscita sorpresa se 
molta genie ci pensa due volte prima di 
provare ancora. 

La digitazione su una scala corta 

Ora che abbiamo spaventato ben bene 
ogni pianista in erba. possiamo dire che 
esisle un rnodo piu facile di imparare gra- 
zie al Wagnerfono, Lo strumenlo della fo- 
tografia ricorda molto un flauto dolce, 
irannc per il falto che e provvisio di tastie- 
ra: pcrchi? Solo pcrchd suonare un flauto 
dolce c molto facile. II tempo necessario 
per padroneggiare la tecnica i ridolto ad 
1/5,... 1/10 rispetto a qucllo necessario per 
il pianoforte o I'organo. La maggior diffe- 
renza Ira i due tipi di strumenli e che il 
flauto dolce richiedc minori movimenti 
(della mani, non della musical). Lc dita 
coprono una fila di fori e restano presso- 
chfe ferine tranne per il falto che ogni lanto 
devono essere sollevatc. Per essere sinceri 
la massima difficoltii i connessa con I'e- 
missionc di fiato, specie dovendo spostarsi 
di un'ottava: nel nostro caso pcr6 non im- 
porla dato che il Wagnerfono non ^ uno 
strumenlo a fiato. 
Evitando completamente il problema della 
ricerca dei tasti, il Wagnerfono salta da 
un'ottava all'altra (una superiore ed una 
inferiore) senza che il suonalore debba 
sposlare le mani. 
Tutto quello che deve fare £ sollevare un 
dilo. Ora, prima di andare alia scoperla del 
magico principio, occorresaperealcuni in- 
teressanti particolari che riguardano la 
musica in generale. 
La musica occidental e basata sulle chiavi 
maggiore e minore che a loro volta sono 
divise in tetracordi. La scala di Do mag- 
giore, per esempio, consisle nei due tetra- 
cordi Do-Fa e Sol-Do. Questi non hanno 
nulla a che fare con gli accordi esonodelle 
semplici sequenze di quattro note. Le pri- 
me Ire note sono sempre separate da un 
tono intero, mentre le ultime due distano 
Ira di loro un semitone. Quindi, neU'esem- 
pio del Do maggiore. Mi e Fa da una pane 
e Si e Do dall'allra sono semitoni. Insieme 
ai due tetracordi formano un'ottava. 
Suonare la scala in Do maggiore avanti e 
indietro sul piano, richiede un certo eserci- 
zio per ollenere che le singole dita tocchino 
istintivamente la giusta nota. Dato che una 
mano dispone di sole cinque dita ed il pia- 
no di tasti ne ha moltidi piu, e naturaleche 
il pianista ad un certo punto debba rico- 
minciarecon il pollice, piegandolosottola 
mano secondo regole ben codificate. L'in- 
ventore del Wagnerfono si e prefisso I'o- 
biettivo di ridurrc il numero dei movimenti 

Flgura 2. Ecco come si suona II Wagnerlono In 
poslzlone seduta. 

fisici nccessari per suonare una normale 
lastiera. Come si puo osservare dalla foto- 
grafia, la lastiera del Wagnerfono ^ pro- 
gettata in modo che quattro dita (escluso il 
pollice) della mano sinistra coprano il pri- 
mo letracordo (Do...Fa) c quellc della ma- 
no destra coprano il secondo (Sol...Do). 
Quindi ad ogni dilo compete la sua propria 
nota c ad ogni mano il suo proprio letra- 
cordo; in questo modo si facilita molto lo 
studio ed in men che non si dica il suonalo- 
re diventerit un musicista "coi fiocchi". 

II Wagnerfono ed II salto dl ottava 

Ora che abbiamo chiarito il principio che 
sta alia base dello strumenlo,diremoqual- 
cosa sullo strumenlo vero e proprio: sari 
questo in grado di realizzare lo scopo per 
cui ^ slato progettato? II "meccanismo per 
il salto di ottava" in esso incorporate e un 
normalissimo regislro d'organo che consi- 
sle semplicemente in un commutatore che 

tr 

Flgura 3. Se si vuole accompagnare la musica con 
II canto, la poslzlone da assumere sarh quesla. 

fa salire o scenderc la musica di un'ottava 
senza dover estendere la lastiera. La sola 
ed unica ottava del Wagnerfono 6divisa in 
due tetracordi, 
Quando questi sono coperti dalle dita di 
cntrambc le mani, i pollici sono liberi di 
prcmere i due pulsanti sistemati in una 
posizione conveniente tra le due file di tasti 
mostratc sulla partc sinistra della folo di 
figura 2, Nella fotografia, tune le dita, 
irannc una, sono tenute leggcrmentc solle- 
vatc dalle note per motivi di chiarezza. Di 
solito per6 esse devono rimanere legger- 
mente appoggiate ai tasti. Come di norma 
le note nere sono i semitoni da usarc con 
scale diverse dal Do maggiore. 
Ogni volta che la melodia sconfina dal 
campo della singola ottava, si deve abbas- 
sare uno dei pollici. Se la musica deve sali- 
re di un'ottava, sari il pollice della mano 
destra a premere il pulsante, mentre invecc 
se la melodia deve scenderc di un'ottava 
sarA il pollice della mano sinistra a preme- 
re I'altro pulsante. Non appena rilasciato 
uno o I'altro dei pulsanti si tornerA all'ot- 
tava originate. Da quanto detto in prece- 
denza risulterA chiaro che ci vorrA soltanto 
un breve studio perottenere un movimen- 
to morbido delle dita sui tasti. Molto pre- 
sto. per esempio, il mignolo della mano 
destra sarA automaticamenle associato al 
Do superiore, anche senza dover guardare 
la lastiera; non potrete sbagliare! 
La persona che si vede in figura 2 A in 
posizione seduta come se dovesse suonare 
il pianoforte. Peril principiantequesta po- 
sizione ha lo svanlaggio di non avcre una 
visuale diretta dello spartito per leggere le 
note. Una volta ottenuta una perfetta pa- 
dronanza si potra facilmente passare al 
pianoforte oppure all'organo. La lettura 
della musica e slata sempre considerala un 
problema ed esistono moltissimi abili di- 
lettanti che ne fanno a meno, Talvolla si 
rimedia a queste difficoltA disegnando i 
pentagrammi vcrticalmente piuttoslo che 
orizzontalmente. Nel caso del Wagnerfo- 
no questa difficoltA non esiste, in quanto 
non e necessario tenere d'occhio le dita. 

Lo schema elettrlco 

Alia base dello schema di figura 5 ci sono 
due generatori di funzioni del tipo 8038. 
Questi circuit! integrali sonostali scelti per 
due motivi: il primo k la loro eccellente 
stabilitA e la loro linearita eatro una vasta 
gamma. II secondo i che occorrono solo 
pochissimi componenti esterni, e questo si 
traduce nel falto che il circuito potra essere 
molto compalto, facile da controllare, 
semplice da costruire e di rapida taratura. 
Per cominciare diamo un'occhiata ad IC3. 
Come di consuelo la frequenza deU'8038 
viene determinata da un circuito RC ester- 
no. In questo caso da C11 e dal gruppo di 
resistenze R1.....Rh (con precisionedell'l o 
del 5 %). A seconda del tasto premuto 
(C....CI) la catena di resistenze vienecolle- 
gata a 4- Usin un certo suo punto, II gene- 
ratore di funzioni fornisce quindi la corri- 
spondente frequenza. La lastiera pub esse- 
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Flgura 4. Gil occhl dl un planlsta devono contlnuamente spostarsl dalla tasllera allo spartlto. II Wagnerlono 8 progettalo per rldurre conslderevolmenle 
quetla neces«IIA. 

0° I 0o*l R« Iro » I Mi I F« I F« • I Sol 1 Sol «1 U 1 La* I Si | Do 

^o No NoNo NoN! NoNoNoNoNfNoN 

"ill "J "l' "i "g.! "4 "M Rh "7 noon noon 1000 n 910 n 910:1 92011 820 n 7M11 won mou mod soon 10 k >. M1—   I 12 IB V 

M 
^1 

RIB 

'■HI}- .o >0 1000 M 25 V 
C 6 ■ ■ 'M.nn 
^1 ■Xi lOOn 

[> 

f Sls 16 V 

V'l 
-flh 

.rv- 13k 
5r ^ * 7 "'p *W^ O—I 770k IIP inn : 

1C1 ICS 
ICL 8038 

IC3 
ICL 8038 

56 750k R15 TDA1905 C4 ^\^rt p3i r-/ci2 i,'y. 
HIP 

7 ' -1 76 V 

n 
\ 

FT 
I 

CM ' V i 

: : 
i..K . 

710" 

Flgura S. Lo schema elettrlco. Le note sono prodotte da due generatorl dl lunzlonl tlpo 8038. Gil Inlerrultorl S3 ed 54 atllvano II "meccanlsmo dl sposlamento 
d'ottava". 



II wagnerlono 

re accordala con il poienziomelro semifis- 
so Pv. 
II LED DI che si vedc nello schema ha una 
funzione esclusivamcnte decorativa ed in- 
dica che i accesa I'alimcntazione. La fre- 
quenza pu6 essere prelevala dall'uscila 
dcir8038 (piedino 9) soilo forma di tensio- 
nc ad onda quadra. Alle uscite 2 e 3 sono 
disponibili un'onda sinusoidalecd una Iri- 
angolare della stessa frequenza, destinaie a 
coloro che si diletiano di esperimcmi, 
Facendo uso dclle informazioni dale sino- 
ra, si potranno suonare tutte le note di 
un'ottava (compresi tulii i semitoni, per un 
tolale di dodici), Approfitlando deH'in- 
gresso 8 che in origine era previslo per la 
modulazione di frequenza, la scala pu6 
essere spostata in su oppure in giii di un'ot- 
tava di conseguenza il meccanismo di spo- 
stamento dell'ottava ^ scmplicissimo. Sc la 
lensione al piedino 8 viene diminuita me- 
diantc il commutatorc di otlava S3 la fre- 
quenza aumentcra di un'ottava; se la len- 
sione viene aumentata per mezzo di S4. la 
frequenza diminuira di un'ottava. Lo spo- 
stamento di ottava viene regolato median- 
te P4. P5 e P6. 
II filtro collegato al piedino 9 serve a "dare 
la forma" al suono: lo rende un pochino 
piu morbido, ma questo effetto pu6 essere 
all'occorrenza contrastato in pane me- 
diante S7, 
II secondo 8038 (ICS) e collegato in paral- 
lelo ad IC3. Questo oscillalore e perd pre- 
disposto per una frequenza piii alta di 
un'ottava e viene messo fuori accordo di 
alcuni Hz regolando P'v. Con questo si 
migliora moltissimo il risultato finale. 
L'inserzione di ICS serve ad ottenere un 
leggerissimo effetto di phasing, per cui le 
note suonano piu piene; I'azionamento av- 
viene con I'aiuto di S8 ed S9 ("piano" 
oppure "forte", la stessa funzione di Sfied 
S7), II condensalore CIS che e collegato al 

piedino 10 di ICS e che determina la fre- 
quenza ha una capacita pari alia metS di 
quella di Cl 1. 
II suono del Wagnerfono & anche forte- 
mentc dipendente dal vibrato generato da 
IC4. Allo scopo & slato usalo un normale 
555. 
CI4, R20 c P3 determinano la frequenza. 
che i di alcuni Hz. 
L'uscita del circuito del vibrato ^ mandata 
aM'ingresso di modulazione (piedino 8) di 
IC3 ed ICS. S5 inscrisce od elimina I'effet- 
to. 
Per amplificare il scgnale abbastanza da 
pilotare un altoparlantc si i adottato un 
amplificatore di potenza integralo (ICI = 
TDA 1905. SGS-ATES). Con questo si 
ottengono circa 5 W di potenza massima di 
uscila, Inscrcndo nel circuito di retroazio- 
ne deH'amplificatore di uscila una linea di 
riverbero a spirale elastica, si migliora ul- 
teriormcnte la qualita del suono. 
Questo effetto pud essere regolato nel suo 
volume con SI 1. 
Se occorre si pud collegare un microfono 
aM'ingresso di ICI. 
Sc il collegamento viene eseguito come in 
figura 5, si potri usare P2 per miscelarc il 
scgnale del microfono alia musica. 
II microfono usato nel prototipo era del 
tipo ad elettrele con incorporato un pre- 
amplificatore a FET. Attualmente questo 
tipo non 6 affatto caro ed £ facile da reperi- 
re. 
Dato che. fortunatamente, ICI non esen- 
sibile alle variazioni della tensione di ali- 
mentazione, solo la tensione destinata ai 

.generatori di nota dovra essere stabilizza- 
ta: allo scopo viene usato un semplice re- 
golatore integrato (ICQ). Dato che il Wa- 
gnerfono k slato progettato per I'alimenta- 
zione a batteria, si e tenuto necessariamen- 
le al minimo possibile I'assorbimento di 
corrente. La corrente di riposo, oppure 
quella assorbita usando gli auricolari, ^ di 
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circa 50 mA. Si raggiungcr4 questo consu- 
me regolando il potenziomctro semifisso 
del volume PL 
La tensione di alimentazione deve essere 
compresa tra 12 e 18 V. 
L'alloparlante usalo nel prototipo era una 
tromba speciale ad alta frequenza con di- 
mensionamento a 15 W; insiemc al resto 
dell'apparecchio esso forma un complesso 
molto elegante. 

Possibility dl espanslone 

La sonoritd 6 veramente ottima (ed il fatto 
c sorprendente se si considcrano le piccole 
dimensioni), ma pud essere ancora miglio- 
rata aggiungendo al circuito un buon am- 
plificatore di potenza ed una coppia di 
casse acustichc di decente quality. 
II miglioramento diventera perd molto piii 
eclatante con I'aggiunta di un equalizzato- 
re grafico, L'ingresso dell'equalizzatorc 
deve essere collegato al cursore di PI, ed il 
scgnale elaboralo dall'equalizzatore viene 
portato aM'ingresso di ICI od a quello di 
un amplificatore esterno. In questo modo 
si potranno ottenere dal Wagnerfono delle 
eccellenti imitazioni di strumenli quali il 
sassofono, il clarinetto e I'oboe, In effetti il 
Wagnerfono e portato a rassomigliare 
moltissimo ad un sintetizzatore. Collegan- 
do ad esso un Vocoder, si potri esplorare 
un campo vastissimo di effetti special!, e 
tra questi I'effetto robot e la voce di Pape- 
rino; si potranno perd ottenere anche effet- 
ti musicali seri. Anche se la voce del o della 
canlante non saril proprio delle migliori, 
sard "migliorata" dal microfono di cui i 
dolato lo strumento. „ 
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8 K RAM fino 

16 K di EPROM 

La 

per 

In questo numero descrlviamo un 
clrculto stampato per 
I'espanslone della memorla dl un 
microcomputer. La scheda 
contlene un totale dl 8 K dl RAM 
flno a 16 K dl EPROM. 
Come stablllto all'lnlzio 
dell'artlcolo, questa scheda ^ 
stata progettata per essere usata 
con lo SC/MP oppure con II 
Junior computer. In quest'ultlmo 
caso, perb, la decodldca degll 
Indlrlzzl deve essere 
ulterlormente aumentata, ed II 
presente artlcolo splega come 
cl6 6 posslblle. 

Quanto segue i la descrizione dclle possi- 
bilita di scelta riguardanti la sislemazione 
dclla basclta stampata della RAM piii 
EPROM. 
1) Si possono aggiugere (oppure no) lino 
ad 8 K di RAM. La sola limitazione consi- 
ste nel falto che bisogna usare un numero 
pari di circuiti 2114. Questo perch^ciascu- 
na RAM contiene solo mezzo byte (un 
nibble) di dati, Di conseguenza due loca- 
zioni situate una sopra I'altra al di fuori 
delle locazionidelcircuitointegrato RAM. 
devono essere entrambc ricmpile. 
2) L'uso di diversi integrati EPROM, 6 
mostrato nella tabella che segue. Osserva- 

2708 2716 2732 
0K — — — 
IK 1 — — 
2K 2 1 — 
3K 3 — — 
4K 4 2 1 
6K — 3 — 
8K — 4 2 

12K — — 3 
16K — — 4 

re che le colonne non possono essere mc- 
scolate. 
3) Una combinazione tra i punli I) e 2). 
L'uso contemporaneo di tipi diversi di 
EPROM non b possibile. 
Un imponanle punto da osservarc b che 
I'area della memoria sulla basetta avrii so- 
lo un'estcnsione commisurata alle esigenze 
deH'utente. Cio significa che la spesa per la 

basetta completa non dovrS essere total- 
mentc affrontata se, per esempio, bastano 
soli 2 K di EPROM, Ad ogni momento 
potrit essere naturalmente aggiunla dalle 
memoria supplementare. II principale van- 
taggio e la possibility di suddividere nel 
tempo il costo totale della basetta, e questo 
in armonia con la concezione di progetlo 
di tutto il Junior Computer. 
Se si esamina la decodifica standard degli 
indirizzi del Junior Computer, risulla evi- 
dente che b rimasto inutilizzato unospazio 
di memoria giy decodificato pari a 5 degli 8 
K tolali (sclczioni del chip KI K5). L'e- 
spansione della memoria viene indirizzala 
sulle pagine che scguono la pagina 20(vedi 
Elektor Aprilc 1981 4-24). 
Nella situazione normale, le linee di indi- 
rizzamento A13. A 14 cd A15 non hanno 
effetto suU'indirizzamento stcsso (questo 
per esempio significa che la pagina 02 b 
identica alle pagine 22. 42, 62, 82. A2. C2 
od E2). Ora questa situazione cambierit, 
II campo di memoria da 8 K potrA essere 
indirizzato solo tramite un singolo numero 
di pagina per ogni 1/4 K, nel caso si usi 
questa basetta di memoria, e non tramite 8 

numeri di pagina come accadeva in prece- 
denza (a causa delle ire linee di indirizza- 
mento a "stato indifferente"). II risultato 
si ottiene aggiungendo il circuito di figura 
I e cambiando il collegamento cablato sul- 
la basetta principale del Junior Computer, 
Cominciamo con quest'ultima modifica: il 
punto D non sard piii collegato a massa, 
ma al punto EX. Ora sara I'uscita di N10 

.^t>- 
t-N8 

■ AM Px.!? 

fsN9 

ail 

IC6 
(0» 

N7 . . . N10 ■ 2/3 IC12 = 7406, 74LS06 

5V©- 

1 
IC12 

-^5 U, 1c 

-fi 4«. 4c, 32*. 32c 

Figura 1. Quests aggiunla 6 necesaarla per preparare II Junior Computer all'agglula dl una memorla 
eslerna poslerlore alia pagina 20. II collegamento cablato sulla basetta principale deve essere anch esso 
modlllcalo. E ancora posslblle espandere la memorla esterna standard medlanle I segnall dl selezlone 
del chip K1....K5 (pagine 04 17). Notareche Icollegamenll K1....K5devono essere munlll eslernamen- 
le dl reslstenze dl pull-up (3k3....Sk6). 
N.B, I numeri del componenll sono stall adallatl a quelll del Junior Computer. 

seheda dl memoria 

II J.C. 
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b V 
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""i 
-Nil T A 

Nil • 1/6 IC12 • 7406. 74LS06 
81026 3 

Figure 2. I componenll occorrentl per mantenere I vettorl NMI, RES ed IRQ nella paglna 1F. La flgura 4 
fornlsce un'alternatlva mlgllore ma non sempre necessnrla. 
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Flgura 3. Appllcazlone pratica del clrcultl dl llgura 1 e dl flgura 2. In fuluro vsrrA pubbllcata una basetla 
atampala che comprende I componenll dl decodlllca mostratl nelle figure 1 e 4. 

4a 

■ U 
© 

6-™ I'M 
ni:; N 11 AM N I.' 

uv * t 

Al. Nn.N12- 1/3 IC12 - 7406, 741506 
N13 = 1/2 IC13 - 7420, 74LS20 

Q 7420.74LS20 

.,UroU 

J—ty 

rimzmijnr 

5 V 
© 

I'M 
Nil A1A 

I 1 
h:.' A I 1 •CSI '' ■' 

A I Nil • 1/2 IC13 = 7422, 74LS22 
81026-4b 

0 7422,74LS22 

I— 

-TO 

ad essere collegata a D. Questa uscita sari 
a livello "0" (= situazione di origine) 
quando lulte le Ire lince A13 A15 saran- 
no "0". Ne risulta che i normali 8 K po- 
tranno essere raggiunti solo sulle pagine 
0 0 IF (Ira le quali quclle estcrne 
04.,.. 17 sono indirizzabili con i scgnali 
K1....K5). 

Movlmento del vettorl 

1 vettori NMI, RES ed IRQ sono locali 
nella pagina FF (agli indirizzi 
FFFA....FFFF). In verity, nella situazione 
standard, i vettori si trovano nella pagina 
IF (IC2 della EPROM). Inserendo il cir- 
cuilo della figura I, il 6502 ricercheri la 
pagina FF quando si manifesleril un NMI. 
IRQ oppure un reset. In altre parole csso 
esplorerS invano IC2. A qucsto fatto si 
pud ovviare con I'aiuto delcircuitodi figu- 
ra 2. Non appena la linea di indirizzamen- 
10 A15 assume un livello logico "I" (per 
escmpio quando si indirizza la pagina FF), 
K7 passera a "0" e I'integrato di EPROM 
IC2 sulla basetta principale del computer 
risulterfi prescello. 
La soluzionedi figura 2haper6 lo svantag- 
gio che una notevole pane di memoria 
risulta perduta. Infatti risulta fuori que- 
stione ogni possibility eslerna con A15 = 
"I" (il die equivale alia perdita di 32 K di 
memoria). A prescindere dagli 8 K che 
sono giy inseriti, 1'estensione della memo- 
ria e possibile solo nelle 96 pagine che 
vanno da 20a 7F. Questa eslensione forma 
i 24 K disponibili nel caso che la memoria 
sia del tullo riempita. 
Uno dei due circuiti di figura 4 pud esser 
usato in alternaliva a quello di figura 2, 
quanto si voglia godere completamcnte 
della capacita aggiunta. In questo caso K7 
sara a livello zero solo se le linee 
A12 A15 saranno a livello "1". 
In questo modo si ha libero accesso alle 
pagine 20 EF (un totale di 208 pagine). 
che conlengono 52 K, una eslensione suffi- 
ciente per altre 2 o 3 basette di memoria. 
Come giy in precedenza ricordalo, I'uso 
dellc ullime 16 pagine. da F000 ad FFFFe 
limitato dal fatto che i vettori di interruzio- 
ne sono localizzati in FFFA FFFF. A 
seconda del lipo di EPROM usato, questo 
porta a limitazione pid o meno grandi. 
Con la 2708 va perduto I K 
(FC00..,,FFFF), Con la piu capace memo- 
ria 2716, vanno perduti 2 K 
(F800 FFFF), mentre nella 2732 risulta 
fuori uso I'intera ultima sczione 
(F000 FFFF). 
11 disegno di figura 3 mostra come i com- 
ponenli addizionali (figura 1 e 2) possono 
essere montati su di una basetta provviso- 
ria, "Provvisoria" significa: fino a quando 
una basetta stampata complela verra pub- 
blicata nel Junior computer volume 3. 

M 

Flgura 4. Un clrcullo allernatlvo a quello dl llgura 2 (con due posslbllllS dl Inserlmenlo dl componenll) 
che fornlsce ulterlorl possibility per quanto rlguarda la dlsponlblllty masslma dl memoria eslerna. Solo II 
blocco dl Indirizzi della EPROM che comprende la pagina FF non deve essere usato per evltare un 
dopplo Indlrlzzamenlo. 
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Termometro 

lineare 

elettronieo 

Un semiconduttore usato come sensore 

di temperatura 

II termometro a mercurlo 
convenzlonale 6 restate con nol 
per lungo tempo, prlnclpalmente 
perchfe serve ottlmamente al suo 
scopo. Esso 6 tuttavia atfetto da 
una serle dl gravl Inconvenient!. 
Si tratta dl uno strumento 
necessarlamente pluttosto fragile 
e qulndl si rompe con facility, e 
quasi sempre nel momento meno 
opportune. Occorre un notevole 
periodo dl tempo perch^ 
I'lndlcazlone si stablllzzl, e la sua 
lettura non 6 troppo facile. I 
termometrl elettronlci non sono 
Invece troppo traglll e possono 
anche durare molto a lungo. La 
"lettura" pud essere dl gran 
lunga plii precise e la chlarezza 6 
Inflnltamente maggiore. Essl 
possono essere Inoltre costltultl 
da chlunque ed essere slstematl 
ovunque, II che non d certamente 
vero per I tlpl convenzlonall. II 
sensore 6 In questo caso un 
dlodo a semiconduttore, molto 
piccolo, che potrd essere 
montato In poslzlonl che prlma 
erano Inconceplblll. Un altro 
vantagglo 6 che, granzle alle sue 
caratterlstlche linear), non 
occorrono apparecchlature 
costose per la taratura. 

Esistono vari tipi di sensori destinaii al- 
I'impiego in un lermomelro elettronieo. Si 
usano spesso delle rcsistenze variabili con 
la temperatura, con cocfllcientc di tempe- 
ratura positive (PTC) oppure negative 
(NTC). II fatto che il coefTiciente di tempe- 
ratura sia positive implica che la resistenza 
aumcnta con raumcnlaredella temperatu- 
ra, mentre un coefficiente negativo signifi- 
ca che la resistenza diminuisce con 1'au- 
mentare delta temperatura, 
Le resistenze variabili con la temperatura 
hanno perd lo svantaggio di non essere 
lineari. II grafico che rappresenta I'anda- 
menlo delta resistenza con la temperatura 
non e una linea retta, ma i leggermenle 
incurvala, Quindi, senza la presenzadi ela- 
borati circuiti di compcnsazione, una resi- 
stenza pu6 essere usata per un piccolo 
campo di temperature, per il quale si pu6 
approssimare una piccola sezione delta 
curva ad una linea retta. Per campi di tem- 
peratura maggiori si dovranno usare dei 
sensori diversi. Per la misura di temperatu- 
re piuttosto alte (fino a I000°C) occorre- 
ranno le tcrmocoppie. L'uso di quesli 

componcnti richiede per6 una tecnica al- 
quanlo specilizzata (compensazionc della 
saldatura fredda, compcnsazione deH'au- 
mcnto di temperatura dovuto alia corrcnte 
passante, eccetcra), c quindi non si tratta 
di apparccchi adalti per l'uso casalingo. 
I sensori di temperatura a diodo semicon- 
duttore od a transistor sono immuni da 
qucste restrizioni. Essi possono essere im- 
piegati per campi di temperatura molto 
estesi, non hanno una struttura complicata 
e sono altretlanto compatti degli altri so- 
nori. 
A scconda del tipo di strumento impicga- 
to. sarS necessario aggiuslare i valori di 
R8A e di R8B in dipendenza dai limiti del 
campo di misura. La tabella I fornisce 
alcune indicazioni alte a raggiungere que- 
sto scopo. I punti dicollcgamcnto del volt- 
metro digitale si vedono in ftgura 2. 
Prima di poter cominciare la taratura, si 
deve produrrc una certa quantity di ghiac- 
cio con aequa distillata o demineralizzata 
(si trova dal droghiere), II ghiaccio va ma- 
cinato e sistemato in un luogo dove possa 
lentamente sciogliersi, II diodo sensore va 
immerso nel ghiaccio fondente c quindi si 
regola PI per la lettura zero sullo strumen- 
to. In questo modo si effellua la taratura 
per il punto di congelamento; ora procede- 
rcmo alia messa a punto dell'altro estremo 
della scala. Con P2 in posizione centralc, si 
immerge it sensore in acqua bollenle (sem- 
pre distillata o demineralizzata). Si deve 
ora regolare la tensione ai capi di R8 esal- 
lamente ad I V mcdiante P2. Con questo la 
taratura dovrebbe essere completata, ma 
se si ha a disposizione un termometro di 
riferimento di cui ci si possa fidare, si pos- 
sono effettuare altri controlli per confron- 
to. 
La sensibility alia temperatura dellasonda 
a semiconduttore e basala sul principio 
che la tensione diretta varia con la tempe- 

ii 
- 150mA 

valort lipici 

1:: 75mA 
• 

::: 

rr 
:: 

5H-H- 

ffffi 

no zoo Tjra 250 
80127 1 

Vp - tenstone diretta 
Tj - temperatura della glunzione PN 
tp " correnle diretta 

Flgura 1. La lenalone dlrelta del B AX 13 tl vade su questo dlagramma come tunzlone della temperatura, a 
quatlro diverse correnll dlrelte. SI pud osservare che a qualslasl valore della correnle diretta, II dlagram- 
ma 6 una linea retta. 

J. Borgman 
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Flgura 2. Lo schema elettrlco del termometro llneare. Usando come sensore un dlodo IN 4148, tl pub vlsuallzzare la temperalura madlanta uno strumento a 
boblna mobile oppure un voltmetro dlgllale con Ingress! "dulluantl". 

scala strumento M campo dl temperalura R8 voltmetro i dlgltale 
0- 30 0-300 (iA - 30 . . . + 30° C 1 k -0.3 . . . +0,3 V 
0- 30 &100yA - 30. . . + 30° C 3k -0,3 . . . +0,3 V 
0- 50 0-300 gA -50.. , + so-c 1,67 k* -0,5 . , . +0.5 V 
0- 50 0-500 MA - 50 . . . + 50° C 1 k -0.5 . . . +0,5 V 
0-100 ai mA -100 . . , +100° C 1 k -1 . . . + 1 V 
• 2 x 3k3 In parallelo. 

Tabella 1. Un cerlo numero dl valorl alernatlvl per R8, ed anche I campl dl mlsura otlenull usando varle 
scale dl slrumentl a boblna mobile. 

ratura quando la corrcnte vcnga manlenu- 
ta cosiante. In fignra I si vede un esempio 
di queslo comportamento, e si vede la cur- 
va della tensione dirella in funzione della 
temperalura per un diodo BAX 13. Si po- 
tri constatare che questo diodo mostra un 
comportamento NTC oppure PTC, a se- 
conda della corrente diretta. Ad una cor- 
rente di I mA il diodo ha un evidente 
coefficiente di temperalura negative, che si 
riduce aumentando la corrente diretta. Ad 
un valore di circa 75 mA, la tensione diret- 
ta e praticamente indipendente dalla tem- 
peralura, e questo fenomeno potr^ natu- 
ralmente essere mollo utile in altri casi. 
Quando la corrente viene aumentata al di 
sopra di questo valore, il diodo si compor- 
tera con un coefficiente di temperalura po- 
sitivo. II tutto 6 molto interessante, ma non 
molto utile per il nostro caso. 
Una constatazione molto significaliva i 
tuttavia che le linee di figura 1 sono rette. 
In realty quesla linearity continua anche a 

temperture che stanno al di sotto del punto 
di congelamento. Di conseguenza il BAX 
13 potrebbe essere un sensore di tempera- 
lura ideale. Inoltre, la maggior parte dei 
normal! lipi di diodi hanno una caratteri- 
stica analoga, basta che la corrente diretta 
venga mantenuta il piii costante possibile, 

Lo schema elettrlco 

Un diodo adatto ad essere usato come sen- 
sore e il diffusissimo IN4148. La sua ten- 
sione diretta diminuisce di circa 2 mV per 
grado cenligrado di aumento della tempe- 
ralura. 
Se come base del sensore di temperalura si 
deve usare un diodo, e importante che il 
circuito soddisfi a due condizioni. Per pri- 
ma cosa, come gia detto in precedenza, la 
corrente diretta che passa altraverso al 
diodo deve rimanere il piii costante possi- 
bile. In secondo luogo, il circuito che misu- 

ra la tensione diretta del diodo deve avere 
un'impedenza elevata. 
II diodo sensore, D1, fa parte di un circuito 
a pome che viene alimentalo dalla tensione 
di riferimento provenienle da un circuito 
inlegrato 723. A 0°C il ponte deve essere 
perfettamente bilanciato, ossia non ci deve 
essere differenza di tensione tra i due in- 
gress! di IC2. II 741 provvederA da s6 a 
questo, in quanto R1 i collegata all'ingres- 
so invertente e forma un percorso di retro- 
azione. L'integrato provvederi a rendere 
ed a mantenere la tensione ai capi di R7 
uguale a quella presente al suo ingresso 
non invertente. 
Quando la temperalura del sensore e 0oC, 
la tensione ai capi di R7 sarA uguale a 
quella ai capi di R6 con in serie una parte 
del polenziometro semifisso PL... L'uscita 
di IC2 viene quindi azzerata mediante, PI. 
che in pratica equilibra il ponte. 
La visualizzazione della temperalura si ot- 
tiene su uno strumento a bobina mobile 
collegato all'uscita di 1C2. Lo strumento £ 
stato inserito in un ponte raddrizzatore a 
diodi, e quindi la lettura avviene in una 
sola direzione. In questo modo viene sem- 
plificata la regolazione di PI. 
Qualsiasi variazione di temperalura avrS 
come risullato un cambiamento della ten- 
sione diretta ai capi del diodo sensore DL 
Dato che la tensione ai capi di R7, D1 e P2 
e la tensione di riferimento del 723, e quin- 
di e costante, qualsiasi cambiamento nella 
tensione diretta di DI provocheri una va- 
riazione della tensione ai capi di R7. Que- 
sla variazione verrA immediatamente rile- 
vata da IC2 che reagiri facendo passare 
una piccola corrente a P2, tramite lo stru- 
mento, per compensate la variazione. 
Qualsiasi variazione della corrente che 
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Elsnco component! 

Reslstenze: 
R1 « 47 k 
R2 = 820 n 
R3,R4 = 100 k 
R5 = 2k7 
R6 = 10 k 
R7 = 4k7 
R8 = vedl teslo. 

Condensatorl: 
C1 = 100 p 
C2 = 220 p/25 V 

Semicondullori: 
T1 = BC 547B 
D1 . . . D5 = 1N4148 
D6 = LED 
IC1 = 723 
IC2 - 741 

Varie: 
Slrumento a bobina mobile (vedl testo). 
B-1 - B40C400 12 V/lOOmA 

raddrlzzatore a ponle 
TR = 12V/100 mAlraslormalore 

di rate 
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Figure 3. La basella alampata a la dlsposlzlone del componentl per II lermometro llneare. 6 slalo prevlslo 
uno spazlo per monlare un piccolo traslormatore dl allmentazlone. 

passa attraverso Dl, dovuta alia vanazto- 
ne della tensione diretta, sard quindi con- 
trastata dalla reazione di IC2. Di conse- 
guenza il percorso che passa attraverso il 
circuito a ponte dellostrumentoed R8^ un 
anello di servocontrollo che tende a man- 
tenere costante la corrente attraverso Dl. 
II livello di corrente che passa attraverso 
R8 (la corrente che contrasta il cambia- 
mento di tensione ai capi di R7), riflette la 
temperatura del diodo sensore. Lo stru- 
mento dovrA naturalmente cssere munito 
di una scala graduata in gradi centigradi. 
Come gii riferito, lo strumento Jcollegato 
entro un circuito raddrizzatore a ponte. 
Questo significa che la lettura sullo stru- 
mento avverra sempre nella medesima di- 
rezione, indipendentemente dal fatto che 
la temperatura di Dl sia sopra o sotto 
zero. In altre parole, lo strumento darii 
I'identica indicazione sia per + 10°C che 
per —I0°C. Occorre quindi un'indicazione 
che faccia sapere se la temperatura £ sopra 
o sotto zero. 
Per ora e stata usata solo la sezione che nel 
723 genera il riferimento di tensione. Dato 
che questo circuito integrato contiene an- 
che un amplificatore operazionaie con 
uscita a transistor, questo potraessere usa- 
to per il circuito indicatore, con la sola 
aggiunta di pochi componenti. L'amplifi- 
catore operazionaie viene usato come 
comparatore tra 1'uscita di IC2 e la tensio- 

ne di riferimento, che vengono collegate 
rispetlivamente all'ingresso non invertente 
ed a quello invertente. Supposto che il cir- 
cuito sia tarato per una deflessione nulla 
dello strumento a 0oC. una caduta della 
temperatura provocherS un aumento del 
livello di uscita di IC2. Questo manderS 
I'ingresso non invertente dell'operazionale 
a livello alto, ed allo slesso modo si com- 
portera I'uscita. II transistor T1 passer^ in 
conduzione, facendo accendere il LED. Se 
la temperatura sale al di sopra dello zero, 
avverrd il processo inverso ed il LED si 
spegnerA. 
Se si ha a disposizione un voltmetro digila- 
le con ingresso "fluttuante", lo si pu6 so- 
slituire allo strumento a bobina mobile. II 
voltmetro digitale pu6 essere usato permi- 
surare la tensione ai capi di R8 nell'anello 
di retroazione. Questo valore corrisponde- 
rk alia corrente che passa attraverso alia 
resislenza, e quindi alia temperatura del 
diodo sensore. Usando questa alternativa, 
si pu6 collegare diretlamente Puscita di 
1C2 ad R8, dato che non occorreranno piu 
lo strumento a bobina mobile, il raddrizza- 
tore a ponte ed il circuito di indicazione 
della polarita (R1....R4, TI e D6). E evi- 
denle che nessuno dei due terminali d'in- 
gresso del voltmetro digitale deve essere 
messo a massa. La polaritA della tempera- 
tura (sopra o sotto 0oC) sara indicata dal 
segno positivo o negative che appare sul 

display del voltmetro digitale. 

Costruzione e taratura 

La costruzione del Termomelro Lineare 
non dovrebbe prescntare difficoltS. quan- 
do si faccia uso della basetla stampala. La 
disposizione delle piste di rame si vede in 
figura 3. Sulla basetla e slato lasciato uno 
spazio dove alloggiare il piccolo trasfor- 
matore di alimenlazione occorrente (12 V, 
100 mA). 
II circuito stampato complete di compo- 
nenti pu6 essere inserito in una scatoletta 
in plastica. 
Come sensore di temperatura si raccoman- 
da I'uso del diodo IN 4148. 
Questo potra essere montato ad una di- 
stanza qualsiasi dal circuito stampato, ba- 
sta che questa non sia eccessiva. Per misure 
della temperatura dell'aria, il diodo potra 
essere usato senza alcun rivestimcnto pro- 
tettivo, bastera proteggerlo in qualchc mo- 
do dagli urti accidentali. Per misurare la 
temperatura di fluidi conduttori dell'elet- 
triciti, il diodo dovri essere isolate elettri- 
camente. Per ovvii molivi Pisolamentodo- 
vra avere la massimaconducibilita termica 
possibile. 
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II cuore del circuito di espansione e forma- 
to da due multiplatori. IC1 ed IC2. L'in- 
formazione che pcrviene ad uno oppure 
all'altro gruppo di ingressi, vicnc passata 
allc uscilc del multiplatori a secondadello 
stato logico deiringrcsso di selezione. Le 
linee dei dati della ta.stiera c quclle delle 
mcmorie sono collcgalc ciascuna ad un 
"gruppo" di ingressi separate, Quando 
I'ingresso di selezione viene mantenuto a 
livcllo basso, sono i dati della laslicra ad 
essere avviati all'uscita, e quando I'ingres- 
so di selezione i a livello alto, sono manda- 
ti all'uscita i dati provenienti dalle memo- 
ric. Per poter "travasare" su di un nastro il 
contcnuto della memoria, occorrc manle- 
nere a livello alto I'ingresso di selezione. 
Questo risultato si ottiene come segue: 
quando viene prcmuto il pulsantedi awia- 

questo impulse fa anche avanzare il coma- 
tore degli ipdirizzi della memoria, £ cosi 
divengono disponibili i dati mcmorizzati 
nella successiva locazione. Quanto si veri- 
fica I'impulso WRITE (immediatamente 
dopo) la UART verrS messa un'altra volta 
in funzione. 
II ciclo completo viene ripetuto fino a 
quando non sia stata "Iravasata" I'inlcra 
pagina. L'impulso di "fine pagina" (W?) 
impedisce sia I'impulso DA V che rimpul- 
so R/W tramite FF2, N6 ed N7. 
Premcndo il pulsante di reset (S2 di figura 
l)vengono resettatisia FF1 che il flip-Hop 
RS (N1/N2) e PEIekterminai pu6 funzio- 
nare nuovamente in modo normale. L'in- 
formazionc memorizzata nella cassctta 
pub essere nuovamente introdotla tramite 
I'ingresso scriale. 

Letlura veloce della memoria 

per relekterminal 

Con una modlflca dl poco conto 
da pratlcare all'Elektermlnal 6 
posslblle "memorlzzare" I'lntero 
contenuto del display (schermo 
TV) su dl una nastrocassetta. La 
magglor parte del collegamentl 
pud essere cablata al connettorl 
dl espansione gid eslstentl. Per le 
restanti connesslonl si devono 
Interrompere tre delle piste di 
rame tra I'UART ed II CRTC, 
sulla basetta prlnclpale 
deH'Elekterminal. 

memo, SI di figura 1,1'uscita Qdi FF1 vaa 
livello basso. Quando I'uscita Q di FF1 d a 
livello alto, la porta N4 provvede ad impe- 
dire che arrivi il segnale WRITE alia me- 
moria. Quando viene premuto uno dei ta- 
sti della tastiera ASCII, di preferenza il 
tasto di spaziatura o quello di controllo, 
viene generato un impulse di campionatu- 
ra (strobe) KS. II fianco di attacco dell'im- 
pulso di campionatura provocherb I'in- 
gresso in parallelo dei dati provenienti dal- 
la tastiera nella UART. Con rinterrultore 
S1 di figura 2 chiuso, questa informazione 
verra emessa dalla sezione trasmettente 
dalla UART e torneril, in forma seriale, 
nella sezione ricevenle. Una volta trasferi- 
to, in questo modo, un carattere completo, 
I'uscita Dato Disponibile (DAV = Data 
Available) del piedino 19 della UARTan- 
drS a livello alto per un breve periodo di 
tempo. II bordo d'ingresso di questo im- 
pulse setter^ il flip-flop RS formato da NI 
ed N2 che, a sua volta, commuter^ a livello 
alto gli ingressi di selezione dei multivibra- 
tori. I dati_della memoria, insieme al se- 
gnale R/W, si troveranno ora presenti alle 
uscite del multivibratore. Poco dopo I'im- 
pulso DAV, viene prodotto un impulso 
R/W che agisce come sostituto dell'impul- 
so di campionatura. Ci6 significache i dati 
presenti nella memoria verranno ripetuta- 
mente fatti enlrare ed uscire nella e dalla 
UART. Questa informazione che esce in 
forma seriale dalla UART pub essere tra- 
sferita nella cassetta. Dato che il registra- 
tore deve essere gia in moto prima che sia 
premuto un tasto, il carattere che inizia il 
ciclo deve essere anch'esso registrato, Que- 
sto e il motivo per cui e consigliabile usare 
il tasto di spaziatura oppure quello di con- 
trollo, in quanto questi avranno un effetto 
non apprezzabile sul quadro effettivamen- 
te visualizzato. 
Dopo I'erogazione di ciascun byte in uscita 
(e dopo il relative rientro) viene generate 
un impulso DAV, II bordo d'ingresso di 

Le modlflche da apportare 

1. Interrompere la traccia di rame che va 
dal piedino 6 di ICI9 (N11) al piedino 3 
di IC1....1C6. 

2. Interrompere la pista di rame tra il pie- 
dino 16di ICIO(CRTC)edil piedino 19 
di ICS (UART). 

3. Interrompere la pista di rame tra il pie- 
dino 3 di ICI6 (N12)ed il piedino 23 di 
ICS (UART). 

4. Collegare i punti Al, A2. Bl. B2. C1 e 
C2 della figura A ai punti corrispon- 
denti della figura 2. 

5. Collegare il piedino 27 di ICI0(RP)di 
figura 2 al punto contrasscgnato RP di 
figura 1. 

6. Fare le seguenti connessioni: 
in figura I in figura 2 
dal pin 3 di ICI al punto MO di IC6 
dal pin 6 di ICI al punto Ml di ICS 
dal pin 10 di ICI al punto M2 di IC4 
dal pin 13 di ICI al punto M3 di IC3 
dal pin 3 di IC2 al punto M4 di IC2 
dal pin 6 di IC2 al punto M6 di ICI 

7. Scollegare i punti KBO KB6 tra la 
tastiera ed ICS in figura 2 e ricollegarli 
come segue: 
KBO dalla tastiera al piedino 2 di ICI 
KB I dalla tastiera al piedino Sdi ICI 
KB2 dalla tastiera al piedino 11 di ICI 
KB3 dalla tastiera al piedino 14 di ICI 
KB4 dalla tastiera al piedino 2 di IC2 
KB5 dalla tastiera al piedino 5 di IC2 
KB6 dalla tastiera al piedino 11 di IC2 

8. Collegare infine le uscite dei due multi- 
platori di figura 1 alia UART (ICS) di 
figura 2, come segue: 
dal pin 4 di ICI al pin 26 di ICS 
dal pin 7diICIal pin 27 di ICS 
dal pin 9 di ICI al pin 28 di ICS 
dal pin 12 di ICI al pin 29 di ICS 
dal pin 4 di IC2 al pin 30 di ICS 
dal pin 7 di IC2 al pin 31 di ICS 
dal pin 9 di IC2 al pin 32 di ICS 
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Pmmiplificatore 

per i 3 metri 

a basso rumore 

Questo preampllflcatore 6 destinato ad essere usato nei ricevitorl 
amalorlall per la banda del 2 metrl (144 MHz). Camblando una sola 
resistenza esso pub avere caratteristlche dl basso rumore oppure dl 
bassa distorslone dl Intermodulazione. 

La distorslone dl intermodulazione 

fe chiaro che la correntc di collcttore eser- 
cita una grande influenza sul rumore inter- 
no, Anche qualche altro fenomeno dipen- 
de per6 f'ortemente dalla correnle di collet- 
tore. per esempio la distorsione di inter- 
modulazione. Si tratta dclla creazione di 
ogni sorta di segnali che non risultano pre- 
senti nel segnale d'ingresso. II molivo di 
questo i che il transistor non si comporta 
in modo lincare. 
Anche la distorsione di intermodulazione 
pub essere espressa in dB, come rapporto 
tra il segnale utilc ed i prodotti dcH'inler- 
modulazione. Per ovvii motivi, questo 
rapporto deve essere il piii alto possibile. 
In altrc parole, un ampliflcatore idealedo- 
vrebbe avere una intermodulazione prati- 
camentc nulla, insieme ad un faltore di 
rumore eslremamente basso. Sarebbe bel- 
lissimo se la corrente di colleltore che ori- 
gina il minimo rumore possibile, fosse la 
stessa che minimizza la distorsione di in- 
termodulazione. Questa perb e una pia il- 
lusione. 
Dal punto di vista del rumore. la correnle 
di collettore ideale dovrebbe essere di 3 
mA. Questa correnle produce perb inter- 
modulazione per soli I0 dB (ad 800 MHz). 
Aumentando la correnle di colleltore a 10 
mA, I'intermodulazione pub essere dimi- 
nuila a -60 dB.oltenendo cosiun migliora- 
mento notevole. II prezzo da pagare per 
questo risullalo e un aumento del faltore 
di rumore di circa 0.5 dB. 
A seconda di quello che si desidera, I'am- 
plificatore pub essere adattato con molta 
facilita. Una corrente di collettore di 3 mA 
originerS un amplificatore a basso rumore, 
Porlando la corrente a 10 m A e cambiando 
il valore di R3 a 330 D, si ottera un amplifi- 
catore con piccolissima distorsione di in- 
termodulazione. 

Particolari costruttivi 

II rumore Interno 

II preamplificatore VHP a basso rumore 
funziona con un particolare tipo di transi- 
stor ad alta frequenza ed a basso rumore. II 
BFT 66. Questo transistor assicura un bas- 
so contributo al rumore totale deM'ampli- 
ficalore. e questo b bene perche nel rumore 
generale. la pane del transistor b quclla del 
leone. 
II contributo di rumore di un amplificatore 
b un concetto piultosto astralto, ed esula 
dagli scopi di questo articolo la sua defini- 
zione. Risulterii perb chiaro che questo 
apporto si pubesprimere mediantc un fal- 
tore, detto appunlo faltore di rumore. In 
linea di massima esso indica la rclazione 
che corre Ira la quantity di rumore presen- 
te nel segnale di uscita di un amplificatore 
ed il rumore che esso conterrebbe se I'am- 
plificatore si limitassead amplificarc senza 
aggiungere il suo proprio contributo. Que- 
sto rapporto b di solito espresso in dB. 
Un amplificatore che non produca rumore 
interno ha un fatlore di rumore di 0 dB. 11 
segnale di uscita conterra quindi esalta- 
menle (parlando relalivamente) la stessa 
quanlita di rumore del segnale d'ingresso. 
Per sfortuna un simile amplificatore non 
esiste, per quanto alcuni tipi si avvicinino a 
queste prcslazioni, 
L'amplificatore qui descritto ha una cifra 
di rumore inferioread 1 dB. il che significa 

che il rapporto segnale/rumore peggiora 
di un solo dB. Per un amplificatore VHP si 
tratta di un risultato cccellenlc. 

Lo schema elettrlco 

Lo schema elettrico del preamplificatore 
per i 2 metri non b complicato come la 
maggior partc dei circuiti di questo tipo, 
E possibile collegarc una normale antenna 
da 50 ohm all'ingresso, Siccome perb I'im- 
pedenza dell'antcnna spesso differisce da 
quella che deve essere applicata alia base 
del transistor per il migliore faltore di ru- 
more, I'antenna non pub essere collegata 
dircltamente alia base. Questo c il molivo 
per cui tra la base di Tl e I'ingresso di 
antenna si trova un circuito a pi grcco. 
Questo circuito b formato dai compensa- 
tori Cl eC2,e dalla bobina LI. II circuito a 
pi grcco serve ad adattare le impedenzc. 
Nel conduttore di colleltore di Tl e'e un 
circuito risonantc formato da L2 e da C4, 
L'anello di fcrrite FB b inserito per evitare 
le oscillazioni. In molti casi questa precau- 
zionc potrd rivelarsi non necessaria. Come 
alternativa si pub sostituire I'anellino di 
ferrite con una resistenza da 15 D. 
La correnle di collettore del transistor sara 
il fattore maggiormente influente sul con- 
tributo in rumore deH'amplificatore. II po- 
tenziometro semifisso PI viene usato per 
regolare questa corrente. Con i valori dei 
componenti indicati in figura, la correnle 
potrb essere predisposta a 3 m A. in quanto 
con questo valore il BFT 66 fornisce la 
migliore prestazione per quanto riguarda 
il rumore. La corrente di collettore pub 
essere delerminata mollo facilmenle misu- 
rando la correnle totale assorbita dal cir- 
cuito, oppure la tensione ai capi di R3. 
Con una corrente di collettore di 3 mA, il 
contributo al rumore interno da pane del- 
ramplificatore sara inferiore ad I dB. Per 
dare un'idea di cosa significhi questo, si 
pensi che in un ricevitore con larghezza di 
banda all'ingresso di 3 kHz, gia un.segnale 
di 25.6 nV (0,025 pV) produrril un segnale 
di uscita rilevabile. La larghezza di banda 
a 3 dB b di 5 MHz. 

K 

*12V;3mA 

rtfeai tosio 

BF T 66 

Fl rSIJSOK 

FB L? 

2 in -I Tl perllna in 
ferrite 

C)©Hh™r»^tk) | IOP 6sP,re IOP >5?rBFT66 

R2I„ C3 C4 
|lOn 5 22p 

idi-©» 

Con questo sempllce circuito A possibile oltenere un basso rumore oppure una bassa distorslone 
dl Intermodulazione. 

Si consiglia di usare resistenze a strato me- 
tallico a basso rumore per R1 ed R2. En- 
trambe le bobine LI ed L2 hanno il nucleo 
in aria, ossia vanno avvolte su di un man- 
drino da 8 mm che poi deve essere tollo. II 
filo di rame da 1 mm da usare per le bobine 
deve essere argentato. I particolari dell'av- 
volgimenlo sono: per LI 6spire e per L2 4 
spire con presa alia prima ed alia seconda 
spira, come si vede nello schema. 
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J. Meyer 

Temporizzatore 

di processo 

II (allore 6 dl Importanza vltale nello svlluppo e nella stampa delle 
fotografie. Ognl trattamento, come lo svlluppo, II flssaggio ed II 
lavagglo rlchiede tempi dlversi, che dlpendono dal prodotti chlmlcl e 
dal tlpo di carta usatl. Per dirla In breve, II processo completo pu6 
diventare un fattore abbastanza complesso, se le stampe da produrre 
sono tante. Naturalmente cl sono del temporizzatorl programmablll 
per I'esposlzione, ma quest) danno in genere un solo tempo, quando 
ne occorrono parecchi. II temporizzatore dl processo qui descritto 6 
perd provvlsto dl una dlvislone delta scala che permette la 
sorvegllanza dl ognl passo del processo. 
II temporizzatore indlcherd I dlversi tempi necessari per lo svlluppo, 
per II bagno di arresto, per le fasl dl flssaggio e 11 rlsclacquo, ed II 
tutto nel glusto ordlne. Gil Intervalll di tempo vengono prefissatl 
medlante delle cartollne dl "processo" che sono calibrate in rapporto 
alia pellicola, alia carta e/o ai prodotti chlmlcl usatl. Occorrerd qulndl 
una partlcolare cartolina per ognl combinazlone dl materiall. Le 
appllcazlonl del temporizzatore di processo non sono (Imitate alia 
sola fotografia. Qualslasi processo che possa essere dlvlso In una 
serle dl event! dl durata flssa, pud essere alutato da questo tipo di 
temporizzatore. 
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Foto 1. Dotando il temporizzatore dl processo dl adatte schede munlte dl suddlvlslonl, pud essere ullllz- 
zato per numerosl scopl. 

Dal punto di vista clettronico, il temporiz- 
zatore di processo non ha nulla di eccezio- 
nale, ed usa solo pochi integrati CMOS di 
tipo molto comune. 6 perd nuovo il meto- 
do con il quale i componcnti vengono usa- 
ti. II temporizzatore di processo "comuni- 
ca" la sua attivitS tramite una fila di LED 
accoppiata ad una piccola scheda di pro- 
cesso (vedi foto 1). La pressione del pul- 
sante di avviamento provocheri I'accen- 
sione del primo LED. Dopo 30 secondi si 
"salterA" al secondo LED, e dopo un allro 
intervallo di 30 secondi si accenderd il ter- 
zo LED, e cosi via lungo I'intera fila di 
LED. Lungo la fila dci LED viene posta 
una scheda di processo sulla quale i vari 
tempi sono suddivisi in passi da 30 s. II 
LED acccso indicherA ogni momcnlo sulla 
scheda quale siaravanzamento del proces- 
so. Se quesfultimodeve essere temporane- 
amente interrotto si pud azionare I'inter- 
rultore degli intervalli, ed il temporizzato- 
re si fermerA in attesa di ulteriori istruzio- 
ni. 
Considcriamo un esempio pratico. Biso- 
gna sviluppare una fotografia ed il proces- 
so neccssita di qualtro fasi di trattamento 
dclla carta. Bisogna predere in considera- 
zione anche altri fattori, come la tempcra- 
tura, il tipo dei prodotti chimici e della 
carta. La corrispondente scheda viene di- 
sposta lungo la fila dei LED, Dopo I'espo- 
sizione la carta viene messa nella bacinella 
di sviluppo, e si preme il pulsante di avvia- 
mento. 
Quando il LED acceso indica la fine del 
tempo di sviluppo, la carta deve essere 
estratla dal bagno di sviluppo ed infilata 
nel bagno di arresto. II temporizzatore 
continueri a scandire intervalli di 30 se- 
condi anche duranle questa fase. E sempli- 
ce capire che baster^ solo controllare i 
LED per otlenere una esatta indicazione 
della posizione di ciascuna fase entro il 
ciclo di sviluppo completo. 
Qualora si debbano usare una diversa 
marca di carta e/o differenti prodotti chi- 
mici. si pu6 predisporre (aiutati dall'espe- 
rienza) un altro processo. Non ci sarA 
quindi piu bisogno di "indovinare" il ci- 
clo. in quanto un semplice esperimento 
pratico permettera di rendere rispettabile 
all'infinito un dato procedimenlo, sempli- 
cemenle segnado direttamente i risultati su 
una scheda. 
Si pub anche usare una scheda con i prezzi 
di una conversazione telefonica, perevita- 
re quella sensazione di vuoto al portafo- 
glio che generalmente si prova quando si 
riceve la bolletta della SIP. 

Lo schema elettrlco 

II temporizzatore i stato progeltato in pre- 
visione deiralimenlazione a batteria, e 
jiercib si sono usati degli integrati CMOS. 
E sin d'ora ovvio che il cuore del circuito 
elettronico e un registro a scorrimento, 
ossia I'integrato CMOS 4015....I LED del- 
la scala sono direttamente collegali alle 
uscite dei quattro registri ICI IC4. Per 
minimizzare il eonsumo, la corrente di ali- 
mentazione dei LED viene interrotta pe- 
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Flgura 1. II lemporlzzalore dl processo 6 lormato da un reglstro a scorrlmenlo coslrullo con qualtro clrculll Integratl CMOS. 

riodicamenle dal transistor Tl ad una fre- 
quenza di 2 Hz, in modo da averc una 
percenluale di altivitS del 50%. 
II generalore di clock d formato dalle porte 
logiche N2 ed N3, e la frequenza di clock 
viene divisa da IC6..,.Premendo il pulsante 
di avviamento (S3) si azzererS il contatore 
e si darA il "set" al flip-flop ICS provocan- 
do il lampeggiamenlo del LED Dl. Dopo 
circa ISsecondi dal rilascio del pulsante di 
avviamento, I'uscita Ql2 di IC6 andrik a 
livello alto. In questo modo si dard il pri- 
me impulse di clock al registro e, duranle 
la sua transizione positiva, verrS introdot- 
to in ICl un livello logico "1". In scguito, 
ogni 30 secondi, apparira sull'uscita Q12 
di IC6 un impulso di clock ed il livello " 1", 
insieme al LED lampeggiante, si muoverS 
di un posto lungo la fila, al passo "di luma- 
ca" di un "salto" ogni 30 secondi. 
Nel predisporre le schede di processo, bi- 
sognerik tener conto del fatto che il primo 
LED lampeggia per soli 15 secondi. mcn- 
tre gli altri per 30 secondi. I quindici secon- 
di iniziali possono essere usati, per esem- 
pio, per liberare le mani da altri impegni 
terminando in fretla qualsiasi attiviti 
"dell'ultimo minuto" c poter dedicarsi 
completamente al lavoro di sviluppo. 
In precedenza e stato delto che la commu- 
lazione a lampeggio della corrente del 
LED causa un notevole risparmio di ener- 
gia. 
Ma e'e anche un'altro motive che consiglia 
questo accorgimenlo: quando le uscite del 
registro a scorrimento abbassano la cor- 
rente dei LED, si abbassera anche il livello 
di tensione ai loro capi. In questo caso 
I'ingresso collegato ad una delle uscite non 
potra piii rilevare se si tratta sempre di un 
livello logico "1". Per ovviare a questo 

/ 

V 

£ 

Folo 2. La parte elettitfnlca i suddlvlsa su due basetle stampale. In modo da poter lacllmente Incorpora- 
re II clrculto completo In una plccola scatolelta In plaatlca. 
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Flgura 2. La due baaette stampate a la dlspoalzlone del componenll del (emporlzzalore dl procesao. 

Elenco componenll 

Reslstenze: 

— 
lavaggio 

— fissaggio 

— arresto 

— 

< 

— < 
o 
s 

— sviluppo 

—— in 
__ a. 

— 
I 

— 

R1 . .. R33 = 680J1/1/8W 
R34 = 47 k 

— R35 = 10 k 
R36,R37 = 150 k 
PI = 100 k potenziometro semiflsso 

— lavaggio Condensalorl: 
— C1 . . . C3= lOOn 

C4 = 330 n 
C5=10m/16V lanlalio 

< 
CO 

fissaggio < Semicondultori: 
1 T1 = BC 5478 

arresto CD 
IC1 , .. IC4 = 401 58 (buffered) 
105 = 40138 (buffered) 

— LL 106 = 4020 
z 107 = 4011 

— < Dl . .. D33 = LED, 1 7 x (rosso) 
— sviluppo & e 16 x (verde) 

— Varie; 
SI = interrultore on/off 
52 = devialore unipolare 
53 = pulsanle devialore unipolare (dlgliast) 

Flgura 3. Una poaalblle alalemazlone della acheda dl procesao. 



lemporlzzalore dl processo 
' 

eleklor otlobre 1981 — 10-55 

® ; 
anoi-a 

I J 

m 

m 

* < 
* * 

■ 

EE 

HTt 
UJl 

c 

* 

# 

r~ . 
. :1 

fe-: 

% 

inconvenienie, il circuito di sfasamento 
R35/CI assicura I'interruzione del transi- 
stor TI quando il livello "1" viene scalato, 
Le uscite dal registro a scorrimento non 
saranno sotto carico in questo momento, e 
tutto il processo si svolgerii come previsto, 
Quando si voglia inlerrompere il ciclo, ba- 
sta commutare S2. 
II generatore di clock si arresta ed il transi- 
stor TI permane in conduzione in modo da 
far reslare acceso il display. N4. R37 c C3 
formano un reset di "avviamento", die 
assicura I'azzeramento del temporizzatore 
al minimo dell'accensione dairalimenta- 
zione. 

Costruzlone dell'apparecchlo 

L'eleltronica del temporizzatore compren- 
de due basctte slampate. In questo modo 
I'intero circuito, compresa una batleria da 
9 V, polra essere inserito in un piccolo 
contenitore in plastica (come si vede nella 
foto 2). La basella dei LED e monlata 
dentro al coperchio della scatoletta, men- 
tre I'altra basetta viene disposta sul fondel- 
lo. Le due basette sono collegale fra loro 
mediante uno spezzone di cavo a piattina 
ad otto conduttori. Una soltile piastra me- 
tallica (vedi foto 1) viene incollata sopra il 
coperchio, I due lati minori possono essere 
ripiegati verso I'allo. in modo da permelte- 
re I'inserimento della scheda di processo. 
E meglio usare dei LED di due colori, per 
esempio rossi e verdi, e montarli alternati 

sulla basetta. In questo modo si facilita il 
rilievo del "salto" della luce.... La basetta e 
predisposla per accogliere dei LED rettan- 
golari. ma se ne possono usare anche di 
altre forme, basta che la loro larghezza 
non superi i 2,54 mm. La scheda di proces- 
so e fatta con un rettangolo di cartoncino 
bianco. Una volta sistemale le division! 
della scala, queste possono essere prolette 
con un nastro "scotch". 

II temporizzatore di processo pu6 essere 
tarato con un normale orologio. II poten- 
ziometro PI e regolato in modo che il pri- 
mo LED lampeggi per 15 secondi esatti, I 
tempi dei successivi LED saranno cosi pre- 
disposti per la durata di 30 secondi. II ge- 
neratore di clock puo essere previsto per 
different! frequenze, in modo da suddivi- 
dere il processo in period! piii brevi o pifi 
lunghi. M 
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Come funzlona il clrculto 

Lo stadio d'ingrcsso funziona come un cir- 
cuito aceordato LC seguilo da un amplifi- 
catore, ed ^ formato dal FET Tl insieme 
alle resistcnze Rl R3, ai condensatori 
CI, C2 e C4 ed alia "piaslra sensibilc". II 
circuito d'ingrcsso vcro e proprio, con Rl, 
R2 e CI ha un comporiamento prevalente- 
mente induttivo, 
Questa "induttivila", collegata in paralle- 
lo al condensatore formato dalla piaslra 
del scnsore, origina un circuito aceordato 
in parallelo con una frequenza in sintonia 
appena inferiore alia frequenza di rcte. 
Qualsiasi mutamento ncl campo elcttrico 
circostante avrA influenza sulla bobina e 
provocheri I'oscillazione del circuito ac- 

Rlvelatore di movlmento 

Per quanto In quest! tempi i rlvelatorl elettronlcl dl movlmento slano 
statl usatl In molll supermercatl ed ufflcl, molta gente rltlene ancora 
che cl sla qualcosa dl mlsterloso net fatto che le porte si aprano 
automatlcamente quando uno si avvlclna trasclnando un carrello 
carlco. Invano si cerca dl vedere "cosa" ha rllevato la proprla 
presenza. Talvolta si tratta dl un ragglo dl luce che rlleva le gambe 
che passano, ma dl sollto II modo del rllevamenlo non sart vislblle e 
di conseguenza ancora plii mlsterloso. II slstema che desciivlamo 
ora, non solo la aprlre le porte, ma anche accende e spegne le lucl e 
pub anche essere usato per un gioco II cul scopo b dl rubare un 
oggetto da una stanza protetta da questo dlsposltlvo, senza farsl 
rllevare (un ottlmo eserclzlo per gli asplranti ladrll) 

Elmco comoonentl 
Rosislenze: 
Rl = 12M 
R2= 1 M 
R3.R15 = 10k Condensatori: Semioonduttori: 

R4= 15 k Cl = 560n IC1 = LM 324 
R5,R6 = 47 k C2,C7 = 330 n IC2= 7812 
R7,R21 =470 n C3 = 10 n/16 V Tl = BP 256C 
R8 = 33 k C4 = 10 n T2 = BD 139 
R9.R 10 = 4k7 C5 = 390 n T3 = BC 547B 
R11,R16 = 470k C6,C12 = 100 n Dl ,D2,D3,D4 = 1N4148 
R12,R13,R14.= 100 k C8 = 47M/10 V D5 = AA 119 
R17,R18 = 22k C9 = 220 /i/16 V D6,D7,D8,D9 = 1N4001 
R19 =2k7 C10= 1 n 

Varle: R20 = 1k2 C11 = IOji/10 V 
R22 = 1 k C13 = 3n3 Tr = 12 V/0.5 A Iraslormatore 
PI = 220 k gemiflsso C14 = 47 ii/25 V Re = 12 V raid 
P2= 100 n/1 W. lineare C15 = 1000 M/25 V LS = 8 S2 altoparlante 

Qual'^ il principio che e alia base del rive- 
latore di movimento? Quando un oggetto 
elettricamente carico entra in un preesi- 
slente campo elcttrico, quest'ultimo viene 
perlurbato. L'interferenza pud essere rile- 
vata solo nel momento in cui avviene e non 
quando la situazione e tornata normale. 
Allo stesso modo un campo elcttrico in 
movimento influenzera un conduttore che 
vi sia immerso. 
Parlando in termini generali, gli esseri 
umani sono circondati da un debole cam- 
po elcttrico dovuto principalmente allo 
strofmio. Qualsiasi movimento fisicodi un 
conduttore provoca uno spostamento dei 
portatori di carica in esso presenti, e que- 
sto spostamento pud essere rilevato. 

cordato. Prima di raggiungere Tamplifica- 
tore, I'uscita dal circuito aceordato deve 
passare attraverso le due sezioni di un fil- 
tro passabasso (R4, C5 c R5. C6). La re- 
azione ncgaliva di Al d stata resa inoltre 
dipendente dalla frequenz.a, e cosi anche la 
curva di risposta deH'amplificatorc avrA 
una caraltcristica di passabasso, 
PI regola la sensibility del circuito in modo 
che I'amplificatore A2 non produrrA un 
segnalc d'uscita sintanto che il livello della 
tensione al suo ingresso non superi un de- 
lerminato valore. 
L'amplificatore operazionale A3 e collega- 
to come mullivibratore monostabile ad av- 
viamento ripetitivo. Se A2 produce in usci- 
ta un solo impulse di avviamento, I'uscita 
di A3 diverry "alta" per un breve momen- 
to e quindi tornera a zero. Ulteriori impul- 
si manterranno a livello alto I'uscita fin- 
tanlo che continuano a ripelersi, 
L'uscita alta di A3 polarizza inversamente 
il diodo D5 e quindi anche I'ingresso non 
invertente deH'amplificalore operazionale 
A4 assumera il livello logico "1". Questo 
operazionale genera quindi un'onda ret- 
tangolare d'uscita che ha una frequenza 
dell'ordine di 400 Hz la quale, Iramite il 
transistor T2, si rendera udibile nell'alto- 
parlante. II volume potra essere regolato 
secondo la necessity mediante P2. Per im- 
pedire aU'oscillatore di funzionare in con- 
tinuity, l'amplificatore operazionale A4 
viene escluso dai diodi D4 e D5 ogni volta 
che I'uscita di A3 torna a livello basso. 
Oltre al sengale udibile il mullivibratore 
astabile A3 fornisce la corrente di pilotag- 
gio della base del transistor T3. per mezzo 
del partilore di tensione R19 - R22. La 
corrente di collettore fa funzionare il rele 
Re, che pud essere usato per diversi scopi 
di commutazione. Quando il rele ddisecci- 
tato, il diodo D2 protegge T3 eliminando 
ogni tensione indolta. 
II diodo D3 assicura che il collettore di T3 
resti ad una tensione maggiore di piu di 1 V 
rispetlo a quella di emettitore. 
E importanle per il buon funzionamento 
del circuito, che la sua massa sia collegata 
alia terra della rele elettrica. 



rlvelalore dl movlmenlo elektor otlobre 1981 — 10-57 

1A 
® 

H 
C=) tci 

□ 
(M, 7?Ok 

Tsk 2 
Br n i i C4 

? =7= 1N4140 
M 4,', k 

i' EMZ 
AA' 19 

n 
IM-. 

BD 139 i,, 

SOn 

0 ci ci M 3BOn ^ a yn 
i 

u. 
1N414B son 

s 
H ! ! !„ 

A1 . . . A4 ■ ICi " LM 324 
f>47B 

1N4M8 

\ 12V M. 17 V ic:^ 
1N4148 7812 ®12V 

©->W La 

I I 3 3 06 .09- 1N4001 

Flgura 1. Lo achema eletlrlco dl base del rlvelalore dl movlmenll. Per quanlo rlguarda II senaoro, la plti sempllce soluzlone 6 quella dl usara un pozzo dl lastra 
ramala dalle dimension! dl 15 * 15 centlmetrl. 
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Flgura 2. La basetta stampata a la ditposlzione dal componanll del rlvelalore dl movlmenll. II trasformatore dl allmenlazlone. II rel6, l alloparlante, nonch*ll 
controllo dl volume ed II tenaore, fMHi tono compresl nel circuito stampato. 
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Gia da mollo tempo Elektor dcdica spazio 
ed atlenzione agli interruttori a sensore. 
La loro scmplicitA e silenziositi li rendono 
molto adatti in varic applicazioni. 
Leggendo I'introduzione di questo artico- 
lo risulta chiaro che il TAP in questione i 
un dispositivo a molli canali con conlatti a 
sensore a punto singolo. In altrc parole, il 
commulatore funzioncrS toccando con il 
dilo un solo contatto. Come detto in prcce- 

TAP imiltlcanale 

alto di uscita possa influenzare una delle 
altre porte. 
II suceessivo risultato da otlenere i che, 
non appena viene loccato un altro contat- 
to, I'uscita del contatto precedcnte passi 
nuovamenlc a livello basso. Con questo 
arriviamo al circuilo di reset: quando viene 
toccalo uno dei conlatti (per esempio il 
contatto n"l) e la corrispondentc uscita e 
passata a livello "1". si avrd ai capi dclla 

TAP multieanale 

Un tocco di eleganza 

II TAP (Touch Activated 
Programmer = Programmatore 
attlvato a sfloramento) sta 
tornando dl moda. I commutatorl 
a sfloramento sono stall 
ultlmamente pluttosto trascuratl 
ma, con I'aumentare della 
polarltd degll orologl elettronlcl, 
moltlsslml fabbricantl 
ricomlnclano ad Inserliil In 
apparecchl dl ognl tlpo. 
II partlcolare commutatore che 
descrlvlamo In questo articolo 6 
formato da una flla dl Interruttori 
unipolar! selezlonablll. La 
verslone standard prevede dodlci 
sensorl, ma II numero dl quest) 
potrd essere qualslasl. SI pub 
"chiudere" un solo Interruttore 
alia volta. Clb signifies che II 
slstema b Ideale per essere usato 
nel sintonlzzatorl, nel quail si 
debba, per esempio, 
preselezlonare un certo numero 
dl stazlonl. 

denza, il numero degli interruttori pu6 es- 
sere qualsiasi, ma il numero di dodici pre- 
visto su quesla baselta stampata si rivclcri 
sufTiciente per un gran numero di applica- 
zioni diverse. Naturalmente, se occorre 
una quantity maggiore di interruttori, si 
possono collegare assieme varie basette 
per costruire dei TAP a 24 o persino 36 
canali. 
Per quanto riguarda il costo di coslruzio- 
ne, le basette hanno un dimensionamento 
molto ragionevole ed il gruppo di commu- 
tatori di inlerlaecimento assorbe una cor- 
rente molto ridotta. Questo si deve al falto 
che per ogni interruttore occorre in tutto 
una sola porta C-MOS, mentre un inlegra- 
to 4071 ne contiene quattro, 

Lo schema elettrlco 

L'elettronica di questo circuito non e mol- 
to sofisticata. 
Lo schema potr(i sembrare a prima vista 
complicato solo perche lo stesso circuito si 
ripete per dodici volte. 
I dodici sensori sono disegnali uno sopra 
I'altro a sinistra dello schema. Le relative 
uscite sono disegnate a destra. Ognuno 
degli interruttori consisle in quattro resi- 
stenze, due diodi ed una porta logica OR 
(NL...NI2), Nella pane bassa dello sche- 
ma si possono osservare il circuito integra- 
te IC1 ed i transistori Tl. Questi servono 
ad assicurare che, quando un contatto vie- 
ne toccato. tutti gli altri siano resettati per- 
meltendo ad una sola delle uscite alia volta 
di assumere il livello logico alto. 
II circuito funziona nel modo seguente: 
quando uno dei conlatti viene toccato. sia 
I'ingresso che I'uscita della porta OR corri- 
spondentc assumeranno il livello logico 
"1". Dato che I'uscita e accoppiata all'al- 
tro ingresso della porta logica tramite una 
resistenza (R30 R41). I'uscita sara 
autoagganciata e quindi continuera a re- 
stare a livello alto anche quando si smette- 
ra di toccare il contatto. 
1 diodi DI3 D24 evitano che it livello 

resistenza R5 una caduta di tensionc di; 

RS x (Us - 0.7). 
R5 + R42 

ossia —x (Us - 0.7); 
133 

II risultato i all'incirca 0,23 x Ui>(dove Us 
rappresenta la tensione di alimentazione 
del circuito). Sul cursore di PI si potri 
per6 averc un livello di tensione maggiore 
(come spiegheremo in seguito), in modo 
che I'uscita del comparatore ICI sia a livel- 
lo basso. II transistor Tl ed i diodi 
DL...DI2 ora non saranno piii in condu- 
zione, Quindi non succederd piii altro. Se, 
dopo questo contatto, se ne tocca un altro 
(per esempio il contatto n° 2) la corrispon- 
dentc uscita (in questo caso N2)assumcra 
un livello logico "1". Dato che per il mo- 
mento anche 1'altra uscita £ a questo livel- 
lo, avremo una maggior caduta di tensione 
su R5. Nella formula data in precedenza, si 
deve ora sostituire il valore di R42(IOOk) 
con il valore prodollo dal collegamento in 
parallclo di R42ed R43 (= 50 k), In questo 
modo si ottiene: 

— x (Ub - 0.7). 
83 

e quindi all'incirca 0,37 x Ub, 
Se la tensione al cursore di P1 viene regola- 
ta frammezzo a questi due valori (a circa 
0,3 Ub), I'uscita del comparatore passera a 
livello alto quando viene toccato il secon- 
do contatto. Tl passer^ in conduzione e 
resettera lutte le porte tramite i diodi 
Dl D12, con I'eccezione di quella ap- 
partenente al contatto toccalo. In altre pa- 
role I 'unico contatto a restare a livello alto 
sara quello toccato per ultimo. 
La regolazione di PI a 0,325 Ub si puo 
ottenere con I'aiuto di un tester, e proprio 
se non se ne ha uno a disposizione, il posi- 
zionamento di PI a mezza corsa dara pro- 
babilmente un risultato abbastanza preci- 
se. 
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Ub 'out Uout 
5 V -2,5 mA 2,5 V 

10 V -2,5 mA 9,5 V 
15 V -10 mA 13,5 V 
5 V 6,0 mA 0.4 V 

10 V 16 mA 0.5 V 
15 V 40 mA 1.5 V 

4049/4050 
usGila 
alia 
(sorgenle) 

usclla 
bassa 
(drenagglo) 

Tabella 1. correntl dl usclla posslblll per clatcun 
canale nol caso si uslno I buffer o gll Invertltorl dl 
llgura 2a o 2b. 

Taballa 2 

0 i (i) (i) (i) J J 
IC1 IC2 IC3 IC4 S S 

: ? f > T- 

N1 , N4 - IC2 * 4071 
NS . . N8 • ICS - 4071 
N9...N12-IC4 -407I 
Dl ,024-1^4148 81000*1 

Flgura 1. Lo schema elellrlco del clrcullo TAP. Gil Inlerrullorl a sfloramenlo sono disposll Intorno aile 
porle N1...N12. IC1 e T1 asslcurano II resel automatlco. 

4071 Ub 'out 
usclla 5 V -0,25 mA 
alia 10 V —0,5 mA 
(sorgenle) 15 V -1,5 mA 
uscita 5 V 0,25 mA 
bassa 10 V 0,5 mA 
(drenagglo) 15 V 1,5 mA 

Tabella 2. Le correntl dl usclla posslblll nel caso 
che I buffer slano soslllultl dal ponllcalll dl llgura 
2c. 

Non tutto quello che c'6 si vede. 

1 lettori dalla vista acuta avranno certa- 
mente scoperto un mucchio di cianfrusa- 
glie che si vedono sulla basetta ma non 
sullo schema di figura I. Orbene, dato che 
le porte contenute neH'integrato 4071 non 
devono essere sovraccaricate (devono ave- 
re una corrente Ira 0,25 ed 1,5 mA) si 6 
lasciato spazio sulla basetta per I'aggiunta 
di 12 stadi buffer senza con questo rendere 
il circuito piu costoso. Usando come stadi 
buffer dcgli invertitori si otterri una ver- 
sione completa del TAP multicanale. In 
questo caso, quando si tocca un contatto, 
la corrispondente uscita assumed il livello 
basso mentre tulle le altre saranno a livello 
alto, ossia tutto il contrario del caso prece- 
dente. 
La figura 2 mostra cosa succede negli stadi 
buffer. Le dodici uscite di figura 1 vanno 
collegale agli ingressi di due integrati, il 
4050 per la versionestandard edil 4049 per 
la versione invertita. Ogni integrate con- 
tiene sei porte, e si ottiene cosi il giusto 
numero di dodici canali. 
La tabella 1 indica la corrente di uscita 
degli integrati 4049 e 4050 a tre diverse 
tension! di alimentazione. Bisogna osser- 
vare che, quando le uscite erogano corrente 
(con I'uscita a livello alto), la corrente mas- 
sima sar^ considerevolmente inferiore a 
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quella che si avrebbe nel caso di drenaggio 
di correnle. Se gli stadi buffer non sono 
necessari si polranno tralasciare ICS ed 
IC6 e si monleranno i sei ponticelli di filo 
indicati in figura 2c nelle forature previstc 
per gli zoccoli. La correntc di uscila ora 
quella mostrala in Tabella 2. 

La costruzlone 

La figura 3 mostra Ic piste di rame c la 
disposizionc dei componenti dclla basetta 
TAP a dodici canali. Per quanto riguarda 
la costruzione c'e poco da dire in quanto i 
piuttosto semplicc c non dovrebbe dar luo- 
go a problemi. 
Dato che i punti marcali A e B sullo sche- 
ma sono stati mcssi in posizioni facilmente 
acccssibili sulla basetta, il numero di canali 
potri esscre aumentatosenzadifficolti. Ai 
collcgamenti si pub attaccare una seconda 
basetta ed in questo caso non saranno piii 
necessari RI....R5, PI, IC1 e Tl. Inoltre 
non e indispensabilc monlare lutti e dodici 
i canali. Inquestocasobastasemplicemen- 
le non montare i componenti dei canali 
superflui e collegare a massa gli ingressi 
delle porte non usale. Se occorrono solo 
otto o quattro canali si potrit tralasciare il 
montaggio di uno o due degli integrati 
4071. 
I contatti a sensore potranno essere co- 
struili in maniere diverse (almeno per 
quanto riguarda la parte meccanica). II 
sistema piii pratico i di incidere un certo 
numero di quadratini a "misura in polpa- 
strello" su di una basetta ramata, lascian- 
do tra di essi uno spazio sufficiente ad 
evitare errori di manovra. Ancora meglio 
sari acquistare i contatti gib pronti nelle 
diverse misure disponibili. Se veramenle si 
vuol fareeconomia basteranno delle pun- 
tine da disegno! 
II circuito pub esser alimentato con un 
semplice alimentatore stabilizzato. L'as- 
sorbimento di corrente dipende dal carico 
alle uscite. II valore della tensione di ali- 
mentazione non & critico in quanto pub 
variare da 5 a 15 V. Come si vede nelle 
Tabelle I e 2, questo valore avrb perb in- 
fluenza sulla corrente di uscila. Si deve 
prendere la precauzione di non collegare 
ralimentazione della terra della rete in 
quanto cosi gli interruttori non funzione- 
rebbero affatto. 

Un'ultlma osservazione 

II circuito pub essere facilmente modifica- 
to per far si che tutte le uscite corrispon- 
denti ai contatti toccati rimangano a livel- 
lo alto fintanto che il circuito non venga 
riportato a zero per mezzo di un altro con- 
tatto. Se non si monlano D13....D23 ed 
R42....R52, e si gira il cursore di PI in 
senso orario (verso R4) fino a fondo corsa, 
i contatti L..11 possono essere mandati a 
livello alto uno per volta (o a livello basso 
con I'aggiunta di figura 2b) menlre il con- 
tatto 12 funzionerb da reset. Quesla solu- 
zione si polrebbe rivelare molto pratica in 
parecchi casi. 
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Figura 2. Sulla basetta eslsle lo spazio per collegare un buffer (2a) oppure un buffer/inverlllore (2b) a 
clascuna uscila. Se eld non 4 necessarlo si polranno soslllulre ICS ed IC6 con una serle dl ponticelli dl 
(Ilo (2c). 

Elanco componenti 

Resistenze: 
R1 ,R30 . . . R53= 100 k 
R 2 = 560 k 
R3= 18 k 
R4 = 4k7 
R5= 33 k 
R6.. . R17 = 10 M 
R18 . . . R29 = 1 M 
PI = 5 k potenziometro semifisso 

Condensalori: 
C1,C2 = 10M/16 V 

Semicondutlori: 
Tl = BC547B 
Dl , , . D24 = 1N4148 
IC1 = CA 3140 
IC2,IC3,IC4 = 4071 
IC5,IC6 = 4049o 4050 
(oppure 6 ponticelli in filo) 
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Flgura 3. Sulla basetta cl sono dodicl canall. Ouesto numero si pud aumentare approflttando del puntl dl collegamento A e B (vedl (igura 1). 
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Tantopercominciare, diremocheunapila riva atlraverso R2. Durante la semionda 
a secco non pu6 essere ricaricata come se positiva la corrente passa atlraverso D1 ed 
fosse un accumulatore. Pcr6 e possibile Rl (I'influenza di R2 e trascurabile, dato 
rivitalizzare le pile a secco mcdiante qual- che essa £ pontata da DI). Durante la se- 
cosa di simile al "processodicarica",ossia mionda negativa della corrente alternata, 
invcrtcndo le perdite di capacity che av- Dl assumera un'impcdenza elevata, e cosi 
vengono in qualche misura durante la sea- atlraverso ad Rl cd R2passeri una corren- 
rica. Poich^ "caricare" una pila a secco te inversa o di "scarica". II valore di R2 
molto piu complicate di quanto avvicne sarS di norma dieci volte il valore di R I. La 
con una batteria al nichel-cadmio, i im- tensione della corrente di rigenerazione i 
possibile rivitalizzare un clemento quasi scella in modo che il suo valore di picco 
completamente scarico, non superi la tensione normale di una pila 
I primi lentativi di rivitalizzare le pile a nuova. 
secco risalgono agli anni venti. In passato La corrente alternata sovrapposta causa 
sono stati proposti molti c svariati appa- releltrodeposizione dello zinco dissolto in 
recchi destinati a qucsto scopo, ma il loro uno slrato piu uniformc e densosulla pare- 
funzionamento dava di solito risultati non tc interna del contenitore. rispetto a quan- 
soddisfacenli, motivo per cui qucsti "cari- to a vverrebbe se la rigenerazione fosse ese- 

Come ri^enerare 

le pile a secco 

Fatti e figure su di un soggetto controverso 

Rlportare "alia vita" le vecchle 
pile a secco d un argomento che 
afflora spesso nelle rlvlste dl 
elettronlca e nel "discorsl dl 
bottega" degll addettl al lavorl. E' 
notevole per6 II fatto che la 
competenza rlguardante 
I'argomento 6 cosi scarsa da non 
aver dato slnora orlglne che a 
delle pure speculazloni. Sulla 
base della nostra esperlenza In 
fatto dl batterle, proveremo a 
stablllre alcunl puntl ferml nella 
via della soluzlone del mistero. 

catori" sono scomparsi dal mercato. 
Le batterie da usare una sola volta richie- 
dono tutlavia un grande dispendio di ener- 
gia c di materie prime, che potrebbero es- 
sere recuperate con la rigenerazione o con 
il riciclaggio elettrochimico. Recentemen- 
te una rivista della Germania est ha pub- 
blicato una serie di articoli sull'argomen- 
lo. La Telefunken ha in produzione una 
radio portalile equipaggiata con un circui- 
to di riciclaggio chiamato "lecnica di lun- 
ga vita". Anche i fabbricanti di batterie 
stanno lavorando su dei progelti di rici- 
claggio. Una di esse, la Mallory, ha svilup- 
pato una batteria ad alcali-manganese che 
ha avuto molto successo e che sara presto 
disponibile sul mercato. 

Esaminlamo alcunl campion! 

L'esempio piu noto 4 il "classico" circuito 
di rigenerazione mostrato in figura l.chee 
stato brevettato da E. Beer. 
Si tratta in definitiva di un raddrizzatore a 
semionda. Alia tensione raddrizzata viene 
sovrapposta una tensione alternata che ar- 

Figura 1. Un clrcullo dl rigenerazione sempllce 
ma efllcace. 

guita solo con la corrente continua. 
Nel manuale delle batterie Varta, la proce- 
dura per ottenere una efficace rigenerazio- 
ne i stata riassunta come segue: 
a. II valore di picco della carica non deve 

salire ad un valore superiore ad 1,7 V 
per elemento. 

b. La corrente di rigenerazione dipende 
dalle dimension! della singola pila, e 
dovrebbe mantenersi Ira 1/4 ed 1/3 
della corrente di scarica della batteria. 

c. 11 tempo di rigenerazione edi circa 4,5- 
6 volte il tempo di scarica in quanto, 
per il modesto rendimento, la corrente 
totale di rialti vazione deve essere di cir- 
ca il 50% superiore a quella consumata 
durante la scarica. 

d. Piu breve sar^ I'intervallo di scarica, 
piii efficace sara la rigenerazione. Du- 
rante un periodo di scarica la batteria 
non dovrebbe erogare piu di un decimo 
della sua capacita totale. 

e. La batteria dovrebbe essere rigenerata 
subito dopo la scarica. 

f. Se la batteira a secco e stata completa- 
mente scaricata o quasi, non si potra 
ottenere la rigenerazione. 

Per quanto riguarda il dimensionamento 
ottimo ed il rendimento dei componenti 
per la corrente inversa (corrente atlraverso 
R2 nel circuito di base) le opinioni divergo- 
no moltissimo. 
Per esempio la Telefunken ritiene che si 
possano ottenere buoni risultati anche 
usando solo la corrente continua, dato che 
in ogni modo la rigenerazione e alquanto 
difficile da ottenere. Per quanto riguarda i 
risultati, abbiamo anche qui molte diver- 
genze di opinioni. Alcuni sostengono che 
la capacita viene aumentata di un fattore 3 
ed altri addirittura di un fattore 30 (!). II 
valore vero si trovera in qualche punto tra 
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Flgura 4. Quest! clrculll possono essere usall per aumenlare la vita utlle delle batlerle degll apparecchi 
porlallll, basta Che essl abblano un allmenlalore dl rele Incorporate. La commutazlone Ira la rele e 
ballerla (a) pub essere automallca ulllizzando II commulalore Incorporalo net collegamenlo alia rete. 

qucsti due dati eslremi. In ogni caso il 
risultalo dipende dalle "circostanzc" (di- 
mensioni della balteria, tipo della medesi- 
ma. durante del period! di carica ediscari- 
ca, intervallo tra la scarica e la rigenerazio- 
ne. eccetera). Una cosa comunquc 4 certa: 
la rigencrazione prolunga la vita della bat- 
leria. 

Quail batterle si possono 
rigenerare? 

In generale. la maggior parle degli elemen- 
li a zinco-carbone (le "normali" pile a sec- 
co) possono essere rigenerati con risultati 
buoni. Questo non i il caso delle batterie 
"ad alta potenza", dato che delle prove 
eseguite su questi tipi si sono dimostrale 
inconcludenti. 
I tipi ad alcali-manganese e quelli al mer- 
curic si potrebbcro anch'essi rigenerare, 
ma gli esperimenti condotti fmora non 
hanno dato risultati ben definiti. Non d 
consigliabilc tcntare di rigenerare le batte- 
rie al mercurio, a causa del pcricolo di 
avvelenamento connesso allo sviluppo di 
vapori di mercurio. 
Anche pi(i pcricoloso, qualche volta letale, 
sarebbe un tentative di rigencrazione delle 
pile al litio, in quanto di tratta di clementi 
allamentc esplosivi! 

Prove dl laboratorlo 

Sarebbe ora molto interessante esaminare 
gli esperimenti condotti dalla Telefunken, 
ed i risultati ottenuti da qucsta ditta. 
Durante una serie di esperimenti estensivi, 
sei batterie (dalla tensione nominale di 9 
V) sono slate soltoposle a quattro ore di 
funzionamento (applicando alia batteria 
un carico di 82 fi) ed a 20 ore di riposo ogni 
giorno. Le batterie da rigenerare sono sta- 
te collegate ad una tensione continua co- 
slante di 9,5 V attraverso ad una resistenza 
di carica di 47 J2, per il periodo di 20 ore. 
Dalle figure 2 e 3 si puo osservare che la 
capacita di scarica (totale delle oredi fun- 
zionamento) in pile del tipo a stilo, pu6 
essere aumentata di un fattore 3 ed anche 
in un fattore 4 per singoli elementi. Al 
conlrario i tipi ad alta potenza non dimo- 
strano un'apprezzabile aumento della ca- 
pacity. 
Per concludere, quindi, le pile normali 
possono essere rigenerale, ad un costo 
molto basso per ogni ora di funzionamen- 
to, dato il fatlo che I'apparecchio di ricari- 
ca 4 quasi sempre collegato alia rete elettri- 
ca. 

Alcunl circuit) 

Gli schemi di cui parleremo piu avanti 
sono stati progettati in base agli esperi- 
menti della Telefunken, per carica in cor- 
rente continua. 
Essi possono essere incorporati in qualsia- 
si apparecchio portatile (tipo radio a tran- 
sistor oppure registratori a cassette), che 
abbia una possibility di alimentazione dal- 
la rete. 
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Flgura 5. Ouesto clrculto evKerA una scarlca 
ecceailva escludendo la batlarla quando venga 
ragglunta una tenalone dl 1,20 V par elcmenlo. Figure 6. Un clrculto dl rlgenerazloneperun'uaclla dl 9 V ad unacorrenlellnoa SOOmA. 

La commutazione daH'alimentazione a 
batteria a quella di rete pu6 essere otlenuta 
sia manualmente che automaticamente in- 
serendo il cavo di alimeniazione enlro la 
sua presa (vedi figura 4a), Per la rigenera- 
zione, il mcdcsimo commutatore dovrS es- 
sere pontato dalla resistenza di carica Rrcd 
in scrie si dovranno trovare i diodi (vedi 
figura 4b). II requisite piCi importante al 
qualc bisogna soddisfare durante la rige- 
nerazione i il mantenimento della lensione 
di carica al di sotto di quella della batteria 
nuova (1.7 V per elemento). onde preveni- 
re un sovraccarico. Se la lensione a circuito 
aperto dclPalimenlatore (occorre eseguire 
una misura!) i superiore, si deve limilarla 
con diodi fino ad un valorc che stia tra 
1,5 1,7 moltiplicato per il numerodiele- 
menti da rigenerare. 
Bisogna tenere conto di una caduta di len- 
sione di circa 0.6 V per ogni diodo. 
Vediamo ora un esempio: un apparecchio 
alimenlato ad una lensione di batteria di 9 
V deve essere trasformato in modo da per- 
mettere la rigenerazione. La lensione a cir- 
cuito aperto dell'alimentatore incorporate 
6 stata misurata in 10 V. Quindi la tensione 
massima di carica sara; numero delle pile 
singole per 1,7 V = 6 x 1,7 V = 10,2 V. In 
questo caso non occorre usare diodi. La 
situazione sarebbe di versa se, per esempio, 
avessimo riscontrato una tensione a circui- 
to aperto di II V. In questo caso i diodi 
dovranno "sopprimere" circa 0.8 V. Dato 

che la caduta di tensione di un diodo, ossia 
0.6 V sarebbe troppo piccola, si dovrebbe- 
ro usare due diodi. In questo modo si ottie- 
ne una tensione di carica di 11 V - 1,2 V = 
9,8 V. ossia 1.63 V per ogni elemento. Se la 
lensione deH'alimeniatore e inferiore a 
quella nominale della batteria, non sara 
possibile la rigenerazione. 
La resistenza di carica dovrt) avere circa 5 
Q per ogni volt di tensione della batteria. 
Si possono quindi calcolare i seguenti va- 
lori, per le piii comuni tensioni di batteria: 
12 V/68 £2; 9 V/47 £2; 7,5 V/39 £2; 6 V/33 
£2 e 4,5 V/22 £2. Per le pile miniatura i 
valori delle resislenzc di carica dovranno 
essere raddoppiati. 
Naturalmente si potrA anche limitare la 
tensione di carica mediante un piccolo cir- 
cuito stabilizzatore (invece di usare i dio- 
di), come si vede in figura 4c. Anche in 
questo caso bisogna scegliere la tensione 
del diodo Zener in modo da non superare 
la tensione massima di carica di 1,7 V per 
elemento. La tensione del diodo Zener do- 
vrS quindi essere di circa 0,6 V superiore 
alia tensione massima di carica. Per per- 
mettere una rigenerazione della batteria 
piii protratta possibile, si deve evitare una 
scarica eccessiva. Questo risultato si puo 
ottenere con il circuito di figura 5, che 
esclude la batteria quando la sua lensione 
si abbassa ad 1,2 V circa per elemento. 
La tensione del diodo Zener si calcola nel 
modo seguente: Numero degli elementi di 

pila x 1.2 V - 0,6 V. La lensione di Zener 
riponata in figura vale per batterie a 9 V. 
cd il sislcma vienc aperto a circa 7.4 V, Se si 
deve continuare la scarica al di sotto di 
questo limite. si pub inserire il commutato- 
re tratleggiato, che esclude il circuito di 
protezione. 
Un progetto di alimentatore di rigenera- 
zione e mostrato in figura 6, ancora per 
una tensione di uscita di 9 V. La eorrente 
massima di uscita d di 500 mA. 
Durante il funzionamenlo con alimenia- 
zione della rete, una eorrente di rigenera- 
zione passa attraverso il diodo D2 e la 
resistenza di carica Rr. La eorrente di ali- 
meniazione al carico collegato passerb at- 
traverso il diodo D3. Quando I'alimenta- 
zionc della rete vienc esclusa, il commuta- 
tore SI permetlerb a T2 di passare in con- 
duzionc e si passer^ aU'alimentazione a 
batteria. Se la lensione di batteria sccndc 
ad un valore inferiore a circa 7,3 V. passe- 
ranno all'interdizione sia T3 che T2, esclu- 
dendo in tal modo la batteria. II diodo D2 
impedira ora alia batteria di scaricarsi ul- 
leriormente tramitc R.. Se, in casi eccezio- 
nali, occorre scaricare ulteriormente la 
batteria (per esempio quando non sia pos- 
sibile I'accesso ad una spina di rete) si pub 
usare il commutatore SI per pontare T3 e 
ristabilire Palimentazione a batteria. 

BERKEINST 

w 



vollmelro dlgllale a 2 cllre e 1/2 elektor ottobre 1981 — 10-65 

La costruzione di un vollmelro digiiale c 
ormai talmenie semplicc che per realizzar- 
lo basla un minimo sforzo. Tutto ci6 che 
occorre e una coppia di integrati che con- 
lengono I'inlero circuito: convertitore 
analogico/digitale, contalore e pilotaggio 
del display. In questo modo bastcrAaggiu- 
gere il display per complelare lo slrumen- 
lo. I vantaggi parlano da soli: il circuito 6 
facile da costruire, necessita di poche ope- 
razioni di taratura ed c sufficienlemcnie 
preciso. Tutto questo e per6 contrastato 
da un importante contrattempo: spesso.sc 
si prova a chiedere i circuiti integrati oc- 
correnli al rivcnditore locale, questi dirA 
che non li ha a magazzino. Spesso cosi il 
dilettante finisce per rinunciare del tutto 
alia costruzione del suo vollmelro digiiale. 
Per rendcre piu appelibile la costruzione di 
questo strumento, il nostro progettista ha 
messo alia frusta il suo cervello per trovarc 
una soluzione che facesse uso soltanto di 
componenti "di ordinaria amministrazio- 
ne", Quale il risultato? Un vollmelro a due 
cifre e mezza con una prccisione pift accet- 
tabilc del ± 0,5 %. Si tratta di una prccisio- 
ne sufficiente per lutti i lavori normali, 
anche considerando che la precisione di 
molli strumenti analogic! ammonia a pa- 
recchie unilS percentuali. 

Voltmetro digiiale 

a SVs cifre 

Tre Indicator! numericl, sei 
circuit! Integrati ed una manciata 
di componenti sono tutto quanio 
occorre per mettere insleme 
questo voltmetro digitate. Non si 
sono fattl tentatlvl dl fornire una 
rlcetta esotlca usando Integrati dl 
tipo raro per ottenere una 
precisione estrema, ma si 6 
progettato un normale e 
sempllce strumento che monta 
componenti faclll da trovare sul 
mercato. 

Uno schema Interessante 

La figura 1 mostralo schema del voltmetro 
digiiale. La maggior parte del lavoro viene 
fatta da 1C1, che ^ una specie di tuttofare 
in tutti i casi dove occorra controllare dei 
display. 
Questo inlegrato CMOS contiene un cerlo 
numero di sezioni, un contatore a 4 cifre, 
una memoria intermedia (latch), un siste- 
ma di controllo per display a setle segmen- 
ti ed un circuito multiplex. In questo parti- 
colare schema sono usali solo tre dei quat- 
tro display che i possibile collegare a que- 
sto circuito integrato. Le uscite multiplex 
A, B e C commutano i catodi comuni del 
display con I'aiuto dei transislori Tl. T2 e 
T3. 
II lato discendente di un impulse di latch 
trasferisce il contenulo del contatore ad un 
flip flop asservito. Un livello logico "I" 
all'ingresso di reset riporta a zero il conta- 
tore. II contenulo del flip flop asservito 
potra essere visto sul display. 
I segnali di latch e di reset vengono fornili 
da 1C5, Nl ed N2 e relativi componenti. 
ICS e collegato come multivibratore asta- 
bile con-un rapporto tra impulso e inler- 
vallo piuttosto grande e con una frequenza 
di circa 2 Hz. Con Tausilio di C6, R17, C7 

ed R 18, le porte logiche Nl ed N2derivano 
dal multivibratore due impulsi per il con- 
trollo del latch e del reset. 
Dato che i'impulso di reset arriva con un 
leggero ritardo rispetto a quello di latch, 
per prima cosa viene travasato nel flip flop 
asservito il contenulo del contatore, e suc- 
cessivamente quesi'ultimo viene rimcsso a 
zero. II numero di impulsi che entrano in 
1CI attraverso il suo ingresso di clock ncl- 
rintcrvallo tra i segnali di reset edi latch e 
visualizzato sul display. 
Per convertire la tensione misurata in una 
frequenza e stalo usalo un convertitore 
tcnsione/correnlc. Nello stesso momento 
quesi'ultimo determina la costante di tem- 
po del multivibratore, cssendo formato da 
un generatore di corrente controllato in 
tensione. 
La tensione da misurarc viene ora collcga- 
la tra ralimcntazione del generatore di 
corrente (6.8 V) e I'ingresso non invertentc 
di IC3. Qucst'ultimo regola quindi la sua 
tensione di uscita in modo che T6conduca 
fino a quando la tensione all'ingresso in- 
vertentc sia praticamenlc la stessa di quella 
all'ingresso non invertente. Ci6 significa 
che la tensione ai capi di R 12 e P2 4 uguale 
alia tensione da misurare, Di conseguenza 
la corrente che passa attraverso ad RI2e 
P2 determina una caduta uguale alia ten- 
sione di prova, Qucsta corrente viene deri- 
vata dal collettore di T6, II suo livello de- 
termina il tempo di carica del condensato- 
rc C9, II multivibratore formato da 1C4, i 
combinato in modo che C9 sard scaricato 
ogni volta che la tensione ai suoi capi sara 
uguale alia melS della tensione di alimen- 
tazione (in questo caso 5 V stabilizzati). In 
altre parole, quando la tensioned'ingresso 
4 alta, il condensatore C9 si caricherd e si 
scaricherA molto rapidamente, con il risul- 
tato che IC4 genereri un'alta frequenza 
per I'ingresso di clock di ICI. II risultato 
finale i I'apparizione di un numero elevato 
sul display. 
La corrente di carica del condensatore i 
uguale a 

Um 
P2 + RI2' 

e cosi lo strumento potrd essere larato me- 
diante il potenziometro P2. PI provvede 
alPazzeramento. 
II diodo Dl serve a proteggere I'ingresso 
dalle tension! a polarity errata. Esiste an- 
che un circuito che proteggc contro le ten- 
sioni d'ingresso di valore eccessivo, per 
quanio risulli difficile scoprirlo sullo sche- 
ma. La tensione continua al catodo di D2 
viene mantenuta a 3,9 V da Rll e D3. 
L'alimentazione per il generatore di cor- 
rente si trova anch'essa all'ingresso @ed 
ha un valore di 6,8 V. Se la tensione d'in- 
gresso i maggiore della differenza tra le 
due tensioni di zener, maggiorata della ten- 
sione di soglia del diodo D2 (6,8 - 3.9 + 0,6 
= 3,5 V), D2sar4 in conduzione e la tensio- 
ne restante verri riversata attraverso RIO. 
In questo modo si aiuta la protezione del 
circuito dalla tensione d'ingresso fino a 
100 V. 
L'alimentazione di IC3 e stata deliberata- 
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Rgura 1. Lo schema eletlrlco del voltmetro dlgllale. La llnea trallegglata dellmlta I componentl Incorporall nella basetta unlversale del display, mentre II reslo i 
dlsposto sulla basetta del voltmetro dlgllale. 

menlc scelta ad un livello maggioredi quel- 
la del gcneratore di corrente perch^, se la 
tensione d'ingresso ^ 0 V. la tensione d'u- 
scita deiramplificalore operazionale do- 
vri essere 6,8 - Ube. Questo non sarebbc 
possibile se anche la tensione di alimenta- 
zione deiramplificatore operazionale fos- 
se di 6,8 V. 
Inollre potranno essere indicate sul di- 
splay anche tensioni piit alte del fondo 
scala. IC1 ha un'uscita di riporto che gene- 
ra un impulso ogni volla che si supera la 
capacity massima del contalore (lellura di 
199). Per mezzo di un rivelatore di picco 
(RI9, D6, Cll ed R20) questo impulso 
viene rilevato ed in questo modo N3 pro- 
voca il lampeggiamento del punto decima- 
le di Dpi iramiteTS,aliafrequenzadi ICS, 
Si deve infine notare che la lettura su Dpi 
viene soppressa ogni volta che la tensione 
d'ingresso ha il valore di 0,99 V od inferio- 
re. 
L'alimcntazione per il circuito (ecceltuato 
il generatore di corrente) viene fornila da 
un regolatore di tensione integrate del tipo 
7805. 

Costruzlone 

Tutti i componenli che servono alia co- 
struzione del voltmetro digitalesono mon- 
tati su due circuit! stampati, che si vedono 
in figura 3, L'area incorniciata da una li- 
nea tratleggiata nello schema di figura I e 
mostrata sulla basetta del display. Questa 

2 

T 3 

m 111 / 
Q I 1 ' B'lOS ' 

Figura 2. Queslo parlllora a reslslenze permetle dl 
sumenlare II numero delle portate dl mlsura. 
In questo caso si pud tralasclare la reslstonza R9. 

sezione e universale e pud essere applicata 
a diversi circuiti. Per quanto siano dise- 
gnati quattro display e quattro transistori 
di conlrollo. il voltmetro digilale adopera 
solo le prime cifre ed i primi tre transistori. 
I punti decimali sono tutti forniti di colle- 
gamenli esterni in modo da poter essere 
commutati quando lo strumento sia usato 
per portate diverse. Per la portala stan- 
dard (10 mV 2V) il punto decimale di 
Dp 1 viene collegato alia resistenza R8. 
II circuito d'ingresso e gli oscillatori sono 
incorporati nella seconda basetta. Lo stru- 
mento permette il montaggio delle due ba- 
sette una sopra alfaltra, dopodichd si fa- 
ranno i vari collegamenti cablati. II solo 
componente che deve essere aggiunto i il 

trasformatore di alimentazionc, che non i 
montato sulle basette. 
Usando il partilore a resistenze illustrato 
in figura 2. lo strumento potri esseredota- 
to di varie portate. R9 potra quindi essere 
omessa. Assicurarsi che nessuno dei due 
ingressi venga collegato alia massa dell'ali- 
mentazione. 

Taratura 

Come dctto in precedenza, la portata del 
voltmetro digitale va da 10 mV a 2V. La 
sua precisione sari del ± 0,5 %. Per comin- 
ciare la taratura si mettano in cortocircui- 
to gli ingressi. Si ruoti quindi il cursore di 
PI in direzione del piedino 5 di IC3 (senso 
antiorario) fino a che sul display appaia 
I'indicazione .00. 
Si possono ora liberare gli ingressi e si pu6 
tarare lo strumento. Si applica all'ingresso 
una tensione di riferimento e si regola I'in- 
dicazione mediante P2. Di solito pero non 
si avrii a disposizione una tensione di rife- 
rimento sufficientemente precisa. La cosa 
piu semplice consiste nel confrontare il ri- 
sultalo con la lettura su di un altro stru- 
mento, di elevata precisione, per una ten- 
sione d'ingresso di circa 1 V. La maggiore 
o minore precisione della taratura dipen- 
derD dalla precisione dello strumento di 
confronto. 
Se lo strumento e provvisto del partitore a 
resistenze di figura 2, la precisione alle 
varie portate dipender^ naturalmente dal 
tipo di resistenze usate. 
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Figure 3.1 clrculli slampall e la dlsposlzlone del componentl per le due basetle del vollmetro dlgllale. I punll con Indlcazlonl corrlspondentl Indlcano dove le 
due basetle dovranno essere Interconnesse. SI vedono un quarlo display ed un transistor In plti, ma quesll non sono usall In queslo slrumenlo. 

Elenco componentl 

Resistenze: 
R1 . .. R7 = 22 n 
R8= 100 J2 
R9= 1 M 
R10,R16 = 100 k 
R11 = 220 SI 
R12 = 8k2 
R13 = 10k 
R14 = 560n 
R15 =1M2 
R17 = 1k8 
R18 = 22 k 
R19 = 2k2 
R20 = 4M7 
PI = 10 k potenziomelro semifisso 
P2 = 5 k potenzlometro mulligiri 

Condensatori: 
01 = 10m/10 V lantalio 
C2a,C2b= 4 70m/35 V 
03= 100 n 
04 = 470 n 
05,010= 10 n 
06 = 1 n 
07 = 39 p 
08= I p/10V tantallo 
09 = 27 n 
Oil = 220 n 
012= 100 M/35 V 
013= 1 m/10 V tantallo 

Semiconduttorl: 
T1 . . . T3= BO 141 
T4 non occorre 

T5 = TUN 
T6 = BC557B 
101 = 740928 
102 = 7805 
103= 3140 
104,105= 555 
106 = 4093 
D1,D2,D6 = 1N4148 
D3 = 3V9/400 mW dlodo zener 
D4 = 6V8/400 mW dlodo zener 
D5= 1N4001 
B = 84001000 

Varie: 
Dpi . . . Dp3 = 7760 
Dp4 non occorre 
Trl = trasformatore dlgllale 9 V/0,5 A 
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Lettore dl codlcl a barre 
Una nuova penna digitale per la leltura di 
codici a barre. l.'HEDS-3050estaia recen- 
temente preseniata dalla Hcweletl- 
Packard. II nuovo componcnic ha uno 
schermo metallico interno a protezione dai 
campi elettromagnetici ed clettrostatici e 
dai loop di massa nci sistemi alimenlati in 
AC. L'HEDS-SOSO i quindi parlicolar- 
menle adatla ad opcrare con alimentazio- 
ne AC per cui non e dotata del pulsantc di 
leltura presente nel precedente tnodello 
HEDS-3000. che i slalo progeltato per 
applicazioni porlalili, 14 dove il risparmio 
di energia i essenzialc, 

/i 
o 

Sia I'M EDS-3050 che l'HEDS-3000 posso- 
no leggere i codici a barre in luiii i formati 
piii comuni, con uno spessore nelle barre 
di 0,3 mm. 
Essi coslituiscono perianto un'efficacissi- 
ma alternativa alia tradizionale tastiera 
per I'ingresso di dati ecomandi: lascansio- 
ne di un codice a barre i infatti piii veloce e 
precisa dell'ingresso da lastiera, Applica- 
zioni lipiche dei lettori comprendono I'ac- 
quisizione di dati direltamente negli am- 
bienti industriali e I'introduzione di pro- 
grammi in personal computer ed in gene- 
rale in terminali e slrumenti "intelligenli". 

Hewlett Packard It. S.p.A. 
Via G. di Vittorin, 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel: 02/903691 

9 #9 mm 

Frequenzlmetro digitale da 150 
MHz 
La Data Precision ha annunciate un fre- 
quenzimelro digitale multifunzioni (coun- 
ter/timer) da 150 MHz, il modello 5845. 
Questo strumento, destinato asostiluire il 
modello 5740, misura frequenze, periodo 
medio, e pu6 essere anche utilizzalo come 
contatore di eventi e totalizzatore. 
Oltre a misurare frequenze di onde sinu- 
soidali I'apparecchio permette di misurare 

frequenze di impulsi che si ripetono con 
tempi deH'ordine di 15 ps. 
Un'opzionc Digital "input/output" rende 
inoltre lo strumento comandabile a distan- 
za e pub presentare sull'uscita tulti i dati in 
BCD, 
La sensibility di ingrcsso e di 10 mV per 
onde sinusoidali e 30 mV picco/picco per 
impulsi; lo strumento accelta segnali lino a 
250V. Inoltre i provvisto di atlcnuatore di 
ingresso commutabile a rapporto l/20edi 
una regolazione del livello di trigger; un 
fillro passa basso commutabile permette 
di ottimizzare la reiezione di disturb! 
quando si misurano onde quadre a bassa 
frequenza o segnali impulsivi. 
II display a lelturadiretta in kHzbcostitui- 
to da 8 LED da 11 mm. Come frequenzi- 
mclro permette risoluzioni che vanno da 
100 Hz a 0,1 Hz con gate time commutabi- 
le da 0.01 s a 10 s. 
Come misuratorc di periodo lo strumento 
permette la lettura diretta del periodo del 
segnale con una risoluzione di I ps o con 
una media di 10, 100, 1000 periodi, la riso- 
luzione e aumentala a lOps. Le letture so- 
no dirette in ps o. come frequenzimelro, in 
kHz. 
Eventi individual! o impulsi sono contati 
fino a 2 milioni di impulsi al secondo. II 
conteggio e continue con una capacita del 
display di 99.999.999. quindi il display si 
azzera e il successive conteggio 4 indice di 
sovraccarico. Nella misura di intervalli di 
tempo, si possono leggere 99.999 secondi 
(27,78 ore) con la approssimazionedi Ims, 
in caso di sovraccarico di accende la relati- 
va spia. 
Anche in questo caso la lettura estata fino 
aU'ultima cifra significativa. 
La base dei tempi standard e un cristallo 
da 10 MHz con una precisione di ± 
p.p.m./anno; e prevista come opzione una 
base tempi TCXO. 
L'impcdenza di ingresso i di 1 MD con 25 
pF e come opzione pub essere fornito un 
connettore BNC con terminazione 50 D. 
L'apparecchio e alimentato a 220V - 50 
Hz. 

Ampere 
Via Scarlatti. 26 
20124 Milano 
Tel: 02/200265/6 

MOSFET dl potenza 
Sfruttando la tecnologia Z-MOSadoppia 
diffuzione, I'lntersil ha ampliato ullerior- 
mente la sua gamma di MOSFET di poten- 
za, che vengono ad aggiungersi alia fami- 
glia IVN 6000 (500V/2.5A; TO-3 o TO- 
220): si tratta delle serie IVN 6100, IVN 
6200 e IVN 6300. 
L'lVN 6100, da 500V/0,5A, in contenitore 
TO-39, 4 adatla per applicazioni di media 
potenza. 
La famiglia IVN 6200. da 500V/6A o 
250V/8A o 100V/12A. disponile nei pac- 
kages TO-3 o TO-220. e adatla per I'impie- 
go con potenze piii alte, 
Inline la serie IVN 6300, da 500V/I00 mA 
o 250V/200mA, in packages TO-237 o 
TO-52. e stata progettata per applicazioni 
a debole corrente, quali le telecomunica- 
zioni. 
Per questi tipi di impieghi. I'lntersil realiz- 
za anche la seconda sorgente del popolare 
VN 10 KM (60V/I A). 

Metroelettronica 
V.le Cirene. 18 
20135 Milano 
Tel: 02/5462641 

mercato 

'tf r 

Video game Asteroids Deluxe 

Asteroidi acrobatici, scudi spaziali c dischi 
volanti smart sono tra le caralleristiche 
dell'Asteroids Deluxe, un nuovo gioco in- 
trodotto dalla Atari. 
All'apparecchio, che viene attivato dall'in- 
troduzione di una moneta. possono gioca- 
re una o due persone. 

'-r 

^ 1 

P 

L'Asteroids Deluxe usa il QuadraScan del- 
I'Atari per visualizzare i grafici che si muo- 
vono su un campo di gioco a colori tridi- 
mensionale, una nuova caralterislica per 
dare I'illusione dello spazio profondo. 

Atari Inc. 
1265 Borregas Avenue 
Po Box 427 - Sunnyvale 
CA-94084 - V.S.A. 
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Alimentatorl modular! da 60W 
La Secap presenla la nuova versione degli 
alimenlatori della scrie 76-8000denoinina- 
li 81-8100. 

Si iralla di moduli di circa 60W di potenza 
di uscila con tecnologia di tipo seriale, chc 
rispetto alle version! prccedenii presenta- 
no una serie di miglioric. le piu significati- 
ve delle quali riguardano: il miglioramento 
del rendimento, superiore al 50% per tulle 
le versioni; le morscttiere di tipo proletto a 
norme, particolare di notevole importanza 
per la conncssione di rete; la protezione di 
sovratcnsionc (O.V.P.), sempre fornila di 
serie, ora resa a soglia regolabile; I'intro- 
duzione di nuove versioni, tipo il modello 
8618 die precede uscita a 12 o 24V per 
pilotare stampati, e la possibility di averc 
in opzione il diodo di ridondanza montato 
internamente. 

Scpac 
Via Priv. Has tin, 5/7 
20139 Milano 
Tel: 02/5693423 

Anallzzatore loglco da 500 MHz 
Un analizzalore logico ad alia risoluzione, 
die permelte di osservare transizioni di 
dali digilali a velocity eccezionalmcnte al- 
le, y stato presenlatodalla Biomation Ope- 
ration della Gould. 
II modello K500-D Logic Analyzer i caral- 
terizzato da un clocking rale di 500 MHz. 
due volte e mezzo maggiorc del suo 
predccessorc-il modello 8200- e pub anchc 
regislrare segnali analogici con larghezze 
di banda fino a 100 MHz. 
La velocila di registrazione digitale di 500 
MHz facilita lo sviluppo e la ricerca guasti 
dei circuiti ad alia velocity duranle la ricer- 
ca, lo sviluppo, la coslruzione e la manu- 
tenzione dei sistemi di daborazione dali a 
larga scala e dei minicomputers. 
Impulsi di rumore, glitches, transizioni e 
allri eventi possono essere catturati e cam- 
pionati ogni 2 ns. Inoltre risulta particolar- 
mente utile la possibility di visualizzare 
contemporaneamente sia le informazioni 
analogiche die digitali. 
II sislerna basato su microprocessore e do- 
lato di display e tastiera interattiva, e com- 
patibile con il bus di interfaccia per impie- 
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ghi gencrali 1EEE-488 (GPIB) c pub quin- 
di essere usato nei sistemi di collaudo aulo- 
matici. 
Le altre caratterislichc comprendono 2K 
parole di memoria allo stato solido, sonde 
attivc per ciascuno degli otto canali dell'a- 
nalizzatore, routines di self-test e un ali- 
mcntatorc switching al posto di un alimen- 
tatorc lineare. 
Per I'analisi logica, I'utenle puo osservare 
fino ad otto canali di diagrammi di tcmpo- 
rizzazione o visualizzare dati nei codici 
binario, ottale, esadveimale ASCII o una 
combinazione di questi, 
Le possibility analogiche del K500-D com- 
prendono una larghczza di banda di 100 
MHz e un convertilore A/D a 4 bit che 
comporla una risoluzione di una parle su 
16, 

Eleiironucleoniea 
P.zza De Angeli. 7 
20146 Milano 
Tel: 02/4982451 
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Trasmettltore per prove TV 
II TV Test Transmitter SBTF 2 della Roh- 
dc & Schwarz per le bande I/II, III, IV/V c 
TV via cavo, c caratterizzalo da un'alta 
qualila. una grande versatility e un design 
modulare; perlanto puo essere usato in 
numerosi lipi di misure sia nei laboratori 
di ricerca che nei reparti del controllo di 
qualita sia nei service che nelle stazioni di 
trasmissione TV. Grazie alia sua compat- 
tezza e leggerezza, I'SBTF 2 pub essere 
usato anche come apparecchio mobile, 
quale trasmellitore OB per trasmettere av- 
venimenti sportivi, per il controllo del Iraf- 
fico o come eccilatore per trasmettitori a 
bassa potenza. 
Inoltre il suo design modulare a plug in, ne 
consentira Limpiego anche per le future 
trasmissioni TV stereo, 
Ollre ai segnali di prova AE prodotti nei 
modulatori sonori, un'ulleriore cassetta, il 
generatore video, fornisce segnali per le 
prove video complete. 

Roje Telecomumcazioni 
Via S. Ana I alone. 15 
20100 Milano 
Tel: 02/4154141 

Temporizzatore a comando 
programmablle 
La Zentech (T & E) ha messo in vendita un 
temporizzatore che pub essere program- 
mato per accendere e spegnere gli elettro- 
domeslici quattro volte al giorno. Con 
queslo strumento i possibile svolgere fac- 
cendc domestiche, quali annaffiare il giar- 
dino e le piante, anche quando la famiglia c 
assenlc. L'apparccchio pub essere messo 
in funzione manualmcnte mediante un te- 
lecomando. 
Lo strumento funziona anche come orolo- 
gio cletlronico di alia prccisione con un 
quadrante LED allo 15 mm. Se vienc a 
mancare la corrcnte, la funzione program- 
mata vienc mantenula, grazie ad una bat- 
teria, per un periodo di 100 ore. 

HKTDC 
P. Ha Pattari. 2 
20122 Milano 
Tel: 02/865405 

Moduli convertltorl di funzione 
La serie di moduli XE-400bstata progetta- 
ta dalla XEBEC per converlire segnali li- 
neari in non lineari, e viceversa. Pcrtanlo 
queslo moduli sono ulili per linearizzare o 
non-linearizzare un segnale, per esempio 
quando si debbono compensare le caratte- 
rislichc di trasduttori non lineari in un 
sislerna lineare. 
II trasferimento di caratteristichc non line- 
ari in lineari e oltenuto mediante cinque 
segmenti rettilinei, I punli iniziali, le pen- 
denze e le larghezze dei segmenti possono 
essere modificati con semplici regolazioni 
dei circuiti esterni, una sola volta prima 
dell'impiego, e quindi I'uso dei moduli e 
molto semplice. 

: 

La precisazione della approssimazione li- 
neare pub essere inoltre aumentata con 
I'impiego di due o ire moduli in cascata, 
aumentando cosi il numero dei segmenti in 
multipli di cinque, 

Racoe! 
C.so di P. la Romano, 121 
20122 Milano 
Tel: 02/5452608 
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ATTENZIONE 

in caso di cambiamento 
di indirizzo compilare i due tagliandi 
riportati qui sotto allegando 
L. 500 in francobolli 

VECCHIO INDIRIZZO 

COGNOME 
NOME 
VIA 
CITTA' PROV 
CAP 
N.B.; (rascrlvere qui 10II0 osatlomenlo la aerie del numerl che llgurano aul 
tallonclno del voalro Indirizzo; oppure allegare to alesao. 
CODICE ABBONATO  

NUOVO INDIRIZZO 

COGNOME 
NOME 
VIA 
CITTA' ~ PROV. 
CAP 

cj(uiclJlJilt 

Psicometro a 6 canali 

KS 272 

V 
>• 

tre. 

Un circuito dalle illimitale 
applicazloni, che funziona 
come VU-meter a scala 
lineore con luci di potenza 
fino a 300 W per canale 
1800 W in totale, 
Alimentazione; 220 Vc.a. 
Consume (circuito 
elettronicoh ~350 mA 
Potenza massima pilotabile; 
6x300 W 
tivello minimo d'ingresso 
audio; 500 mV 

Completamente a stalo 
solido, indispensobile per 
effetti psichedelici inconsueti, 
per pubblicita, per 
Irattenimenti audiovisivi, per 
giochi e decorazioniiluminose, 

v.35?*0 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

FCE ELETTRONICA di Nicolelli Gianfranco 
Via Nazzario Sauro, 1 -60035 JESI (AN)-Tel. (0731)58703 

CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzi I.V.A, (15%) esclusa - Ordine 
minimo L 10.000 - Pagamento in contrassegno - Spese postal! 
a carico del deslinalario 

TRANSISTOR 1 - 00 p; 100 P' CD 4021 BCN L 880 L 825 1 M 301 L 495 L 445 HA "251 L 2.950 BA 400V L. 1 100 L 1 000 
BC 1 '00 L 80 L 65 CD 4022BCN L 880 I 625 IM .10/ L. 720 L 650 M SISIAL L 3 460 l?A 400V L. 1 490 L 1 390 
8C '71B L 80 L 65 CO 40»BCN L 380 I 355 LM 311 L 800 L 755 M 515I5L L 6.760 SCR BC 17?C L 80 L. 65 CD 4024BCN L 795 L 720 LM 324 L 785 L 730 MM 5487 L 7 480 — 0 GA 200V L. 315 L 260 rc irjc L. 85 L 70 CD 4025BCN L 380 L 355 LM 3A9 L 785 L 730 LA 4420 L 2 950   5A 400V 0A 400V 12A 400V 

L. L. L. 
790 1.050 

L 690 BC IB2B L 85 L. 70 CO 40278CN L 570 L 520 LM 348 L. 1 385 L 1 290 LA 4422 L 3.900 _ t 930 990 DC 212A L 85 L. 70 CD 4028BCN L. 795 L 720 LM 349 L 1 550 L 1 440 LA 4430 L 3 980 _ 1 150 L BC L 85 L 70 CD 4{)290CN L 985 I 885 LM 37' L 1.850 L 1 720 TA 720? L. 6.000 _ 
BC 214 L 85 I 70 CD 4040BCN L 1 045 L 940 LM 379 L. 5 160 TA 7204 L 3.250 REGOLATORI DI TENSIONE 905 BC 23TB L 85 L 70 CD 4Q43BCN L 885 L 795 LM 360 L 1 280 L 1 180 TA 7205 L 3.250 _ SO'iO 78 L- 1 050 L 
BC 238B L 85 L 70 CD 4044BCN L 895 I 795 LM 381 L. 1 850 L. 1 720 TA 7207 L 3.900 _ SflflB 79 L. 1 050 L 905 
BC 239B L 85 L 70 CD 4046BCN I 1 070 L 960 LM 38; L. 1 505 L 1 400 TA 7214 L 5.900 — POTENZIOMETRI ROT ALB 6 BC 25'B I 80 L. 65 CD 4047BGN L 1 050 L 940 LM 387 l. 820 I. 750 TA 722? L 4 550 _ Ltnoa'i luila t.» iotie L. 430 L 380 BC 30rA I 85 L 70 CO 4049CN L 510 I 455 LM 391 L 1 370 L 1 225 UPC 555 I 1900 _ LOQ^niTiiCI (UllA <» scne L 430 I 380 BC 308B L 85 L 70 CD JMOBCN L. 1 080 I 965 LM 733 L. 1 140 L. 1.060 pPC 566 L 1 900   
BC 31TB L 85 L 70 CD 4066BCN L 540 L. 490 LM 1600 L 2700 L 2.500 UPC 575 L 2 100 _ OlOO) LED L, 

L. L 
ISO 190 245 

L. L 
I 

120 170 220 
BC 327 L 125 u. 105 CO 4G69CN I 390 L 340 LM '820 I 1 750 L 1 590 UPC 587 I 4.700 Rossi 5 "oiti Siemens Vercit 5 mm Omlli 5 mm BC 3?« L 125 L 105 CD 4070BCN L 380 L 355 LM 1900 L. 925 L 850 UPC 592 L. 3.300 BC 337 I 125 I 105 CD 4071 BCN I 380 L 355 LM 3914 L. 3.930 uPC '020 I 7.300 BC 338 
BC 314 L L 125 110 L. L 105 95 CD 4073BCN CD 40758CN L. 1 si

 L 
L 

355 355 LM MM 3915 I 74CO(: L 3 930 435 L 377 UPO «024 UPC '025 L 3.300 L 2.950 
Bmnchi 5 mm 
ROss' tell 7 25 « 7 7 » vo'dl fev. 7 2? k 7 7 ■ 

L 25 L 2 5 L 
150 230 335 

L L 
L 

120 200 300 BC 549 L 95 L 80 CD 4076BCN I. 1 000 L 90S MM 74C14 L 840 L. 728 UPC '028 L 3.300 BC 5MB L 95 L. 80 CO 4081 BCN L 380 L 355 MM 74C32 I 436 L 377 UPC 1030 L 3 900 Oml't tell 7 25 » 7 7 « Z 5 L 360 L 340 
BC 559B L 95 L. 80 CO 4Q02BCN L. 380 L 355 MM 74C7.3 L 750 L 645 uPC 103? L 2.500 POBTALEOMETAL 3r nm l ISO BD 135 L 395 1 345 CO .'0890CN 1 1 440 L. 1 290 MM 74C74 L 750 L 645 UPC "56 L. 2 750 PORTALED METAL 5 mm I 200 BD 136 L 395 I 345 CD 4093BCN I 625 L- 560 MM 74C90 L 1.240 L 1 080 uPC "81 L 3 500 _ DISPLAY PND500 FN0 800 OROLOGIO AUTO MA 
BD '3' L 400 L 350 CD 4099BCN L 1 320 L 1 180 MM 740154 I 3 600 L 3.120 UPC "8? L 3.500 — I. L. 003 L. 

1 300 2.950 8.500 
L 1 150 BD i 38 L 400 L 350 CO 4507BCN L 510 L. 460 MM 74C221 L 1 675 L 1.500 UPC "85 L 6 780 — BD 1 39 L 400 L 350 CD 4V.08CN L 1 065 L 965 MM 74C9'4 L 1 495 L. 1 395 UPC 1350 I 5.350 BC '40 L 450 L. 395 CO 4511 BCN L 1 065 L 965 MM 74C926 L. 6.890    UPC 200? L 2 950 — 

BD 340 L 480 L 405 CD 4512BCN L 1 065 L 965 SN 7400 L. 400 DIOOI IN 4004 tiA 400V• 
IN 4007 "A I200VI 

ELETTROLITlCl VERTICALI BD 24tB L 460 L 405 CD 4514BCN L 2 140 L 1.925 SN 7402 L 400 _ L 75 L 78 
L. 270 L 270 

L. 60 L. 65 
L. 225 L 225 

16V 35V 63V 
BO 2428 L 595 L 535 CD 4515BCN L 2.050 L 1 850 SN 7404 I 400 IMF — — L 50 
BD 370 I 265 L 230 CD 4516BnN t 1.000 L 905 SN 7408 L 400 2 2UF — L 50 
BD 17' L 265 L 230 CD 4518BCN L 1 000 I 905 SN 7410 L 400 BV '27 1' 6A 1200V1 4 7UF L 50 
2N '7" L 390 L. 360 CD 4520BCN L 1 000 L 905 SN 7448 L 1 075 BY 25? (•JA400V) 10MF - L. 50 L 70 
2N 2905 L 450 L 420 CD 45220CN L 1 195 I. 1 095 SN 7475 L. 600 650 

BY 255 l3A 1300V) L 345 L 290 ?2UF L. 55 L 70 L 90 
2N 3055 L 850 L 790 CD 4526BCN L 1 225 L 1 100 SN 7485 I BV 298 l?A 400V | L 345 L. 290 47UF L 70 L 85 L 130 
2H 3771 L 3 400 L 3 150 CO 4527BCN L. 1 225 L 1.100 SN 7400 I 700 I2F60 tl'M 600V Mcl » L 2.250 L 2.050 I0OUF L 80 I 100 L 195 
C -MOS CD 4000CN L 380 360 L 

L L 
355 355 355 

CD 4528BCN CO 4529BCN L. 1 
1.075 1 380 L 

L. 
960 1 240 SN SN 74150 L 76447 L 1 600 3.850 

'2FB60 (12A 600V Mcl 21PT?a I20A 200VI t L 2 .100 L 1.650 L 1.850 L. 1.450 220UF L 470MF L 95 L 135 L 140 
240 L L 265 375 

CD 40OIBCN L CD 454) BCN I 1 380 L 1 240 PONTI RADDRIZZATOHI 1000UF L 185 L. 390 L 800 
CD 4002BCN L 380 CD 4543BCN L 1 380 L I 240 Gl APPDNPSI W0? (1A 200VI L 365 L 320 2200UF L 350 L. 660 L. 1 180 
CD 4006BCN L I 050 L 900 MM 2102AN L 2-300 L 2 070 HA HA t '37 L 5.465 3,675 3 554 

WIM 11A 400VI L 400 L 350 ELETTROLITlCl ORIZZONTALI 
CD 400'GN L 380 L. 355 MM 2114N A L 4 950 L 4 455 T'Sfi L KBL0? I4A 200V) L 700 L, 610 16V 35V 63V CD 4O08BCU L 1.000 L 890 MM 27080 I 7 000 HA 1196 L KBL04 I4A400VI L 750 L 870 L 1 190 

L 660 IMF — L. 80 CD 4009CN L 510 I 455 MM 52040 L 17 160 HA 1322 L 4 161 B80C3700.'2200 2 2UC L 80 CD 4Q10CN L 510 L 455 HA HA HA 
1342 L 1.36' L '366 L 

B0OC5OOO' 3300 4 ZuF — L 70 L. 85 CD 40HBCN CD 4012BCN L L 380 380 I. L 355 355 INTEGBATI 
9368 L. I 490 L 1 380 5 262 3 618 

KBPC10 OOSilOA 50V) K0PC25-C6 I25A fiOOVt 
L 1.850 I. 2.600 "Z '0UF 

22UF L - L 90 L 80 95 L L 95 100 CD 40nBCN L 510 L 455 TnA2O04 L. 4 140 L 3.730 HA 1371 L 8 545 RESISTENZE 4'UF L, 95 L 100 L. 145 CD 401BUCN L 510 L 455 UAA'70 1. 2.890 L 2 600 MA '374 L 4 566 1 '4W SS L. " 100UF I 110 L 125 1 195 CD 4017BCN L 900 L 825 U A A180 L 2 890 L 2.600 HA 11123 L 6 068 "3W50- I 12 — 220MF L 130 L 175 I 300 CD 4018BCN L 950 L 850 CA >028 L 1 970 L 1 775 HA 11211 L 5.780 _ 5W 10»-. L 150 — 470UF L. 180 L 270 L 400 
CD 4019BCN L 510 L. 455 Ca lie' L 1 500 MA "223 L 6.086 TRIAC 3A400V 

IDOCiUF L 225 L 395 L 620 CD 4020BCN I 970 L 900 CA 3162 L 6.075 HA ' 1226 L 12.375 L 800 — '/JO-OUF L. 1300UF 380 L — L 670 1 020 1 400 
L I 1 280 l 7SS SA 400V L 1 050 L. 930 4rnouF - L I 2 300 

Sliamo preparando il Catalogo Generate, PRENOTATEVII!! inviando L. 2.000 in Francobolli - Consullateci per allro materiale 
non descrillo in quesla pagina 
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Questo libro e stato fatto soprattutto per le numerose 
richieste di lettori che, desiderano iniziare a lavorare 
con un computer, o da parte di tutti colorochevogliono 
imparare a programmare in BASIC. Ora, noi riteniamo 
che in questi casi iniziare a lavorare con un computer, 
vedere sperimentalmente che cosa un computer pud o 
non puo fare sia veramente produttivo, didattico, effica- 
ce. 
Forse e veramente arrivato il momento in cui ciascuno 
puo avere il proprio computer personale! 
Poichd tutti i motivi precedentemente detti fanno dello 
ZX80 "un computer" da sperimentare, con questo volu- 
me vogliamo far conoscere 30 programmi applicativi, 
gia fatti "girare" con successo. Essendo programmi 
pronti all'uso si rivolgono soprattutto ai non program- 
matori, quale valido ausilio didattico, nonchd prima im- 
plementazione del BASIC studiato, ma possono essere, 
da parte dei piu esperti, anche base di partenza per 
ulteriori elaborazioni. 

II libro puo essere richiesto anche a: 
J.C.E. Via del Lavoratori N 124 - 20092 Clnisello Balsamo (Ml) 
utilizzando il tagliando d'ordine riportato nelle ullime pagine di 

questa rivista. 
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Provatmnsistori rapido 

UK 562 

© a 

a 

diodi pur senzo necessilore 
di complicate procedure di 
misura o di calcoli. 
Indispensabile nella borsa e 
nel loboratorio del tecnico, 
dello studioso e del dilettante. 

Un opporecchio pratico, di 
(acile uso, leggero, portatile. 
Misura il beta dei Iransistori 
NPN e PNP, e fornisce una 
chiara indicazione della 
funzionalitd di transistori e 
Alimentazione: Batterio 
piatto da 4,5 V 
Dato fornito: Beta 
Possibility di misura correnti 
di base; Transistori NPN e 
PNP, diodi 10 e 100 pA 
Dimensioni; 85 x 145 x 55 
Peso completo di batteria; 380 gr. 
  DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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Iniettore di segnali 

UK 220 

L iniettore di segnali UK 220 
e uno sfrumento 
indispensabile a tutti i tecnici 
che si dedicano alia 

Alimentazione; pila da 1,4 V 
Frequenzo; 500 Hz 
Armoniche; fino a 
-30 MHz 
Tensione d'uscila; I Vp.p. 
Tensione applicabile ol 
puntale: max 500 Vc.c. 

riparazione dei 
radioricevitori e degli 
amplificatori di bassa 
frequenza. 

."i00 
9 
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MflTERIfllE aEITOONICO ElETTROMffiCflNICO 
Via Zurigo, 12/2S Telefono (02) 41 56 938 
20147 MILANO 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
??0 Vac oppuifl 115 Vac 
Inqornhro mm 120*120*30 L. 15.500 
Roio salvndlta L. 2.300 

PLAFONIERA FLUORESCENTE speciflle P'- camper e rou 
lo»e l?V 8W 
Lampada a tubollnoroscootolurvionaa l2Vcc (comol aiito 
mobile) mierniUore t'onialo di msbfimorito 

L. 17.200 

VENTOLA BLOWER 
?00 240 Vac • 10 W 
PRECISIONF GERMANICA 
motonduitore roversibtle 
dlamolro 120 mm fissaggio 
sul reiro con vltl 4 MA 
L.14.400 

VENTOLA AEREX 
Compufor rlcondizionala Telaio in 
lusione di allumlmo anoduzalo q 0.9 - 
iZ max 180 mm Prof max 87 mm 
Peso Kg 1,7 - Gin 3800 
TIPO 85; 320 V 50 Hi 208 V 60 Hi 
IS W input 2 losi 1 's 76 Pres 16 mm Hio 
L. 21 800 
TIPO 86: 127-220 V 50 Hi 2 3 lasl 31 W inonl l/S 108 
Pros 16 mm Hio L, 24.100 

m tin 

RIVOLUZIONARIO VENTILATORE 
ad ana presstono caraHerlstlcbo simili ad 
una pompa IDEALE dovo sia necassana 
una grande diHoronza di pressione O 
250*230 mm Peso 16 Kg 
Pres 1300 H20 
Tension® 220 V monofasp L. 86.200 
Tensione 220 v irlfase L. 80 500 
Tensiono 380 V irlfaso L 80.500 

PICCOLO 55 
Voniilaiore ceninlogo 220 Vac 50 Hz Pot ass 
I4W Port m'/b 23 Ingombro max 93*102*08 
mm L, 13.800 
TIPO MEDIO 70 
come sop»a pol 24 W Port 70 m /h 220 Vac 
50 H.- Ingombro 120*117*103 mm L. 16.580 
Inter con regol di veloclla L. 6.300 
TIPO GRANDE 100 
come soprn pot 51D W Port 240 m 'h 220 Vac 
50 Hz Ingombro 167x192x170 L. 36.250 

VENTOLE TANGENZIALI 
V90 220V 19W 60 m 'h 

lung lot 152x90x100 L. 18.500 

VI80 220V IflW 90 nV'h 
lung to' 250*90x100 L. 19.400 

Intei con regol di volouiia L. 6.300 

ACOUISTIAMO IN ITALIA E ALL ESTERO CENTRI Hi CAI COLO (COMPUTER) SURPLUS • 
FOOL-OUT (SCARTO) TUTTO Al.lE MlGLIORI OUOTA/IONI 

MATERIALS EI.ETTRONICO OPSOLETO - TRANSISTOR SCHEDE, INTEGRATI 

Ttaslorma la lon- 
sione dello hall''- 
ne m tensione di 
c:asa (220 V ) pei 
poter utiliware Ifl 
dovr? non esiste la 
rote (•letincn lulie 
le apparecchifltu- 
re che voleto 

In piu puo essere ufiHzzalo come caricoboltorje in caso di 
mnncanza di rote (220 V ) 
MODEL 1.0 122/G.C. gruppo di contmuitn automalico (il 
pnssaggio da caricaballene ad inverlo' avviene elellronica- 
monte al momento dclla mancanza rote) 
Mod 122 G.C. 12V/220Vac 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 nchiesla Ingresso 24 Vcc of'erta smo ad esaurimon- 
Ic 
Balteoa per auto 12Vr.c 36 Ah L. 43.700 

ri 
LAMPADA DEMERGENZA SPO- 
TEK 
Da Insenro «n una conuine presa di 
corrcnte 220V si ricnnca aulomalicn- 
mento Disposilivo dl accensione 
elettromca in casodi mancanza rote 
aulonomia 1 Ora e i/2 Asportabiio 
divonla una lampada portntilG Una 
voltfl mserlla si pud uldizzare wgual- 
mento la piesa 

L. 16.100 

FARO AL QUARZO PER AUTO 12V 55W 
UIMlssimo in campeggio mdispensabile per aulo G sempre 
ulHe ave»e a portals di mano un potents faro da utilizzare m 
caso d'emorgenza 

Viene tjia formlo con spcciale 
jjjj* spmn pei acccndlsigan 

L. 16 600 

isM 

RISOLVETE I VOSTRI PROBLEMI DI BATTERIEI 
In olleita spociale di lancio batlono ntchel-cadmio ad un preiio infenoie af ptombo 
unica nel suo genera per la sue parlicolart caralteflslichecha la dtsltnguonoda ogni nllra 
ballena Pnmo in commaiclo con diverse lanslom dl uscila (2,5 3.5 6 9,5 12,5 Vcc| 
Vera novila il r icatlcnlore die lorma un uolco bloccocon la ballena, gSranllsce la JteWrca 
da I a 10elarnenli (1,25 Vcc cad | con canca normaloocaricadimanlonimenlope'iuile 
le ballena da 240 a 6000 mA'h 

OFFERTA SPECIALE. 
Ballerla 2,5 12.5 Vcc - 5,5 A/h ricarlcoloto in un unlco blocco poilallle llpo RM5.5 L. 66.000 
Baltorla 2.5 12.5 Vcc - 3,5 A/h + rlcarlcolore In un unlco blocco porlallle llpo RM3,5 L. 81.500 
Posslblllta d'lmplago: apparecobi radio-TV porwiill. ncelrasmellilon. Hash, Impianti 
d'allarma di iliumlnaitone, lampada poriatill, ulenslli alehrici, giocalloll 
Vanlaggf: ollre al giii conoscnili p'jjgl dcqli accurn.ulaiqrl Ni-Ca (raslstnnia meccanica 
bassa autoscanca a lunga durala dl Vila) raccurm/lolora armelicgprcsenia il vanlaggio dl 
non nchiedare alcuna manulaniidne 
BATTERIA HICARICABILE Nl-Cd MONOBLOCCO CON DIVERSE TENSIONI D'USCITA 
ripo 55MB lensioni 2.6 - 3,5 6 - 9.5 - 12.6 Vcd - 3.5 A/h In uscna (in 5 ore) 
Scarlca max consigliala smo a JO A 
Ingombro L 80 H 130 P 185 mm s Peso Kg 1,3 L, 44,850 
T(po35 MB lensioni 2.5-3,5-6 -9.5 - 12.5 Vcc-3,5 A/h In uscila (In 5 ore) - Scancamax 
consigliala slno a 20 A-.Ingombro: L 80 H 100 P 185 mm - Peso Kg 1 2 L. 40.250 
RICARICATORE RC 24/600 A CORRENTE UMITATA 
Ideate pei Garlcafebalierie da 1 a lOelemonti (1,25 12,5Vcc)concorrentida240a6000 
mA/h. 
Uorrcdalo dt.ppmmu'alore programmabile in 6 posiiiom di ricarica (24 - 80 - 100 - 120 - 
400 600 mA/h). 
Possibillia dl ricerica normale (in 14 ore) o di carica dl mantenimento (sempre inserito) 
insnrendo llricaricalorealla ballena si puo conlemporaneamenle prelevare energiasino 
a 400 mA/h lormando cost un gruppo di conlinLUld in correnle conhnua 
Ingombro I 80 H 110 P 186 - Peso kg 0,6 L. 46.000 

GRUPPO D EMERGENZA CON BATTERIE Nl-Cd INCORPORATE. Garantiscc una n- 
serva di 4 A.'h in caso di mancanza della rele 
Ingresso 220 Vac - Uscila 2.5 - 3,5 - 6 - 9.5 - 12.5 Vcc Possibility di ricarica normale odi 
carica di mantenimento - In conlemtore metallico L. 94.300 

MOTORI PASSO-PASSO 
doppio albero . " 9 x 30 mm 
4 last 12 Vcc correnfe ma* 1,3 A 
poi laso 
Vleno (ofnllo di schemi "lellrlci per il 
collegamento deilo vaiie parti 
Solo molore L 34.500 
Schoda base L. 34.500 

per generazione tflsi lipo 0100 
Schoda osclllatoro Rogol 
di volocita tipo 0101 L. 34.500 
Cablagglo per unire tulle le parti del 
sislema comprendonte connelt led polenz L 17 200 
100 tnlegrall DTL nuovi assortili L. 6.000 
100 Inlegrall DTL-ECL-TTL nuovi L. li SdO 
30 Inlogratl Mos o Moslek dl recuporp L. 11.500 

500 Roslslonzc ass 1/4 I/2W 
10% 20o'o L. 4.600 

500 Roslslenze ass 1/4 1/BW5% L. 6.300 
150 Resislenze di promsione i 

strato metallico 10 valorl 
0.5 2% 1 '8^*2W L. 6.000 

50 Resislenze catbone 0,5-3W L. 2.900 
10 Reoslatl varlablli a (llo 10 100W L. 4.600 
20 Trimmer a graffli assortili L. 1.700 
10 Polaozlomelrl assorltl» L. 1.700 

100 Cond. Olcltr 1 4000 pF ass L. 6 000 
100 Cond. Mylard Pollcarb Pohesl 

e^OOV L. 3.200 
100 Cond Polislirolo assortili L. 2.900 
200 Cond. coramicl assortili L. 4.600 

10 Portalampade spia assortili L. 3.400 
10 Micro Switch 3-4 Dpi L. 4.600 
10 Pulsanllere Radio TV assorlile L. 2.300 

Pacco kg. 5 mater olellr Inter 
Switch cond schede L. 5.200 
Pacco kg. 1 spezzoni filo collegamento L. 2.100 
Conla ore elellronico da mcasso 40 Vac L. 1.700 
Tubo catodlco Philips MC 13-16 L. 13,800 
Cicallno elellronico 3 6 Vcc bitonale L. 1.700 
Clcallno eleltromeccanlco 48 Vcc L. 1.700 
Slrena bitonale 12 Vcc 3 W L. 10.600 
Numeralore lelelonlco 
con blocco eleltrico L. 4.000 
Pasllglla lermostallca 
apre a 90' 400V 2A ' L 600 
Commuiatore rolalivo > via 12 pos ISA L. 2.100 
Commutalore rotallvo 2 vie 6 pos 2A L. 400 
Commuiatore rotallvo 2 vie 2 pos - 

pulsante L. 400 
Micro Switch devlatore 15A L. 600 
Pulsanllera sit decimale 18 tasli 
140x110*40 mm L. 6.300 
Connetlore doralo temrnina per schede 
10 conlatli L 500 
Connetlore doralo Icmmina per scheda 
22 contalti L. 1.000 
Connetlore doralo temmma pei schede 
31'31 conlatti L. 1.700 
Guida per scheda alt 70 mm L. 250 
Gulda per scheda alt 150 mm L. 300 
Serrafllo alia correnle oeri L. 150 
Conlraves AG Orlgtnali h 53 mm 
decimall L. 2,300 
Conlamelrl per naslro magnei 4 cifre L. 2.300 
Compensator) a mica 20 ' 200 pF L. 150 

MODALITA': Spediziom non infenon a L 10 000 - Pagamento In contrassegno - per spedizioni superior! alle L. 50 000 aniicipo 4- 35% arrotondato all'ordme - Spese di trasporto, lariffa 
postale e imbalio a carico del deslinatano Per Cevasione della faliura i Sigg Clieriii devono comumcare per scrilto il codice fiscale al momento deH'ordme - Non dlspomamo di calalogo 
qenorale - Si accetlanno ordini teiefomci mfenori a L 50 000 



GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA^JAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

La General 

con la serie 2000 ha reso superati 

gli orologi che la concorrenza 

costruira domani 

*0 

s 9 

3 

ROUER'S 
MflOOf AlARU 

o<» 
toWuti. ^ 
^C0 n QlO"10 

«\n^oa 

47/1 
OROLOGIO DIGIANA 

A CRISTALLO LIOUIDO GOLD 
NESSUNA PARTE MECCANICA 

IN MOVIMENTO 
FUNZIONI: 

digllale crislallo liquido 
analogico crislallo liquido 

ora 
minutl 

second! 
giorno 

giorno della setllmana 
mese 

doppio luso orario 
cronosinfonia 

conto alia rovescia 
sveglia allarm melodia 

tempi parziali 
tempi lotali 

(LIRE 35.000 A 

JU 

'> 

47/2 

ora 

/ 

Tilnuti 
Secona, 
giorno 

"oppio fUI,n „ 
'togl'iaXZ™0 Con'o alia S 

me'oOia 
^onomZo^ 

LJRE 22.000 

FARE L'ORDINE SU CARTA INTESTATA E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VERONA (tel. 045/917220) 
NON SI EVADONO ORDINI SPROVV1STI Dl CODICE FISCALE. - I PREZZI SI INTENDONO PIU IVA E TRASPORTO, PAGAMENTO CON- 
TRASSEGNO. ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO GENERAL E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU 
TUTTE LE NOVITA DEL SETTORE. Al SIGG. CLIENTI SARA INVIATO. SU RICHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICI. 
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UN RIPARATORE 

RADIO TV 

DISOCCUPATO? 

DIFFICILE DA 

CREDERE. 
L'eletlronlca rappresenla oggi. sernpre plu, un 
Importante sbocco professlonale per mlgliala 
dl glovanl. A condlzlone perd cho essi abbiano 
una proparazlone che permetta loro dl lavorare 
subito, In proprlo o presso un'Azlenda. E" II tipo 
dl preparazlone che Scuola Radio Elellra ga- 
ranllsce al suoi alllevi Sono coral per corrl- 
spondenza che si basano su decine dl sperl- 
mentazionl pratlch© per entraro Immedlalamen- 
le nol "vivo" del lavoro. e su lezlonl lecnlche 
mollo approlondite. L'alllevo. glorno dopo glor- 
no, studlando a casa propria e regolando egll 
siesso II rltmo del corso, Impara lulto ci6 cho la 
speclallzzazlone da lul scelta cornporta. E co- 
slrulsco apparecchlalure e slrumontazionl che 
rostano dl sua propriety al termlne del corso. 
Cosl non solo avtd acqulslto una preparazlone 
completa. ma avrd a dlsposlzione lutla l allrez- 
zatura per esercllare la propria alllvlld profes- 
slonale. 

s. 

I'i 

Con questo metodo, in tut- 
la Europa, Scuola Radio 
Eletlra ha speclallzzato 
piii di 400.000 giovanl dan- 
do loro un domanl profes- 
sionale importante. 
COBS/ 
D/ SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA 
(con malerlall) 
RADIO STEREO A TRAN- 
SITORI ■ TELEVISIONE 
BIANCO-NERO E COLORI 
■ ELETTROTECNICA 
ELETTRONICA INDU- 
STRIALE - HI-FI STEREO • 
FOTOGRAFIA - ELET- 
TRAUTO 
COBS/ 
DIOUALIFICAZIONE 
PROFESSION ALE 
PROGRAMMAZIONE ED 
ELABORAZIONE DEI DATI 
- DISEGNATORE MECCA- 
NICO PROGETTISTA - 
ESPERTO COMMERCIALE 
• IMPIEGATA D'AZIENDA - 
TECNICO D'OFFICINA - 
MOTORISTA AUTORIPA- 
RATORE - ASSISTENTE E 
DISEGNATORE EDILE - 
LINGUE. 
CORSO ORIENTATIVO 
PR A TICO (con malar (alll 
SPERIMENTATORE ELET- 
TRONICO 
particolarmente adatlo 
per i giovanissimi, 
Se vuoi Informazioni delta- 
gliate su uno o plii corsi, 
complla e spedlscl questa 
cartollna. Riceverai gratui- 
tamente e senza impegno 
una splendida documenla- 
zione a color!. 
Al termlne di ognl corso. 
Scuola Radio Elettra rila- 
scia un attestato da cui ri- 
sulta la lua preparazlone. 

ret 
Scuola Radio Elettra 

Via Stellone 5/F66 
10126 Torino 

perche anchetu valga di piu 
PRBSA OATTO Dtl UINISTERO DELI A PUBSDCA ISTRUZIONE M. 1301 

PfR CORTISIA SCRIVERf IN STAMPAHLLO 
I SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/F66 10126 TORINO 
, WVIATMII. ORATIS ■ BIMZA IMPBOMO, TUTTt LI INFOMMAZIOMI MLATIVI AL CORSO 

I4 . , , . . Motive O.IU ncAiMU. p« tvoflOY Q P*' DTOl—<ona o i-rmnua 
TiflSaodo da compdata. ntagHare • •Oodi'a In buxa cn.oaa (0 MCbSalo »u canollna poalala) 



ABBONARSI. 

UNA BUONA 

ABUUDINE. 
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SPERI/MENTKRE , \ 

y; 

Abbonarsi e sempre 
una buona abi- 
tudine, ma cio 
vale ancora di 
piu se le riviste 
sono JCE. 
I motivi sono 

semplici. 
Abbonandosi, si 

ricevono le riviste 
preterite a casa 
propria almeno una 
settimana prlma ohe le 
stesse appaiano in edicola. 

Si ha la certezza di non perdere alcun 
numero (c'e sempre qualche cosa d'inte- 
ressante nei numeri che si perdono...) II no- 
stro ufficio abbonamenti, infatti, rispedisce 
tempestivamente eventuali copie non giun- 
te, dietro semplice segnalazione anche te- 
lefonica. 

SI risparmia lino al 35% e ci si pone al 
riparo da futuri aumenti di prezzo pressoche 
certi in questa situazione di mercato. 

Ma le riviste JCE offrono anche di piu; 
la carta GBC 1982, peresempio, un privile- 
gio che da diritto a sconti speciali su deter- 
minati prodotti. 

I migliori libri di elettronica italiani con 
lo sconto del 30%. Oppure, durante tutto 
I'anno, con lo sconto del 10% e cio vale 

anche per le novita, 

Diritto a ricevere pre- 
ziosissime opere, qualche 

esempio; il 3° volume 
degli Appunti 
di Elettronica, 

la pubblicazione 
a fascicoli che 
ha riscontrato 

grandissimo favore, 
Le nuove Schede 

di Riparazione TV 
tanto utili a tecnici 

e ad autodidatti. 

II Manuale deH'elettronico, un volume 

di pratica consultazione con nomogrammi, 
tabelle e formule per calcolare in modo faci- 

le e veloce, 
Concludendo, se siete interessati all'elet- 

tronica entrate anche voi nella elite degli 
abbonati alle riviste JCE. Una categoria di 
privilegiati. 

Dimenticavamo, a tutti coloro che rln- 
noveranno o sottoscriveranno un nuovo 
abbonamento, la JCE invier^ un altro do- 
no: un volume di 30 programmi in Basic 
per i primi ed una Guida ai Microproces- 
sor! a 16 Bit per i secondi. 

E infine la possibility di vincere mllio- 
ni in premi partecipando al favoloso Con- 
corso. 

Abbonarsi alle riviste JCE d proprio un 
affare! 

••• SE LE RIVISTE SONO JCE ANCHE UN AFFARE. 
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sataoNi 9 MMMMI 

- MLiECANAU 

SPERI/MPNTKR 

etektor 

Ogni rivista JCE 6 "leader" indiscusso 
nel settore specifico, grazie alia ultra venti- 
cinquennale tradizione di serietS editoriale. 

Sperlmentare h la piu fantasiosa rivista 
italiana per appassionati di autocostruzioni 
elettroniche, Una vera e propria miniera di 
"idee per chi ama far da sd". I migliori pro- 
getti sono disponibili anche in kit 

Selezlone dl Tecnlca d da decenni la 
piu apprezzata e diffusa rivista italiana di 
elettronica per tecnici, studenti e operatori, 
£ considerata un testo sempre aggiornato. 
Dal 1982 si caratterizzer^ di piii come rac- 
colta del meglio pubblicato sulla stampa 
tecnica internazionale. 

Elektor. la rivista edita in tutta Europa 
che interessa tanto lo sperimentatore 
quanto il professionista di elettronica, Elek- 
tor slimola i lettori a seguire da vicino ogni 
progresso in elettronica e fornisce i circuiti 
stampati dei montaggi descritti. 

I 

I 

Queste condizioni sono valide 

fino al 28.2.1982 

IDopo tale data sara possibile sot- 
toscrivere abbonamenti solo alle I  • ~ ,w, ,u ovjiu anc ■ 
normali tariffe e si perdera il dirittoail 

i privilegi. 1 

TUTTE VAN 

Millecanall la prima rivista italiana di 
broadcast, cred fin dal primo numero scal- 
pore ed interesse, Oggi, grazie alia sua in- 
discussa professionalitd, d la rivista che "fa 
opinione" nell'affascinante mondo delle ra- 
dio e televisioni. 

II Cfnescoplo, I'ultima nata delle riviste 
JCE d in edicola dal 1981, La rivista tratta 
mensilmente i problemi dell'assistenza ra- 
dio TV e deH'antennistica. Un vero stru- 
mento di lavoro per i radioteleriparatori, dai 
quali d largamente apprezzata. 

PROPOSTE TARIFFE 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 19.500 
anzichft L, 24.000 
(eslero L, 29 500) 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE 

L. 23.000 
anzich6 L. 30,000 
(eslero L. 33.000) 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 24.000 
anzich6 L. 30.000 
(eslero L, 34,000) 

4) Abbonamento annuo a 
CINESCOPIO 

L. 24.500 
anzichfe L. 30,000 
(eslero L 34.500) 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

L. 29.000 
anzich6 L. 36.000 
(eslero L 42 000) 

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 

L. 40.500 
anzich6 L, 54,000 
(eslero L 59 500) 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOR 

L. 41.500 
anzichS L, 54,000 
(eslero L. 60 500) 

8) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
CINESCOPIO 

L. 42.000 
anzich6 L. 54.000 
(eslero L 61.000) 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 45.000 
anzich6 L. 60.000 
(eslero L 64 000) 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

L. 45.500 
anzichd L. 60,000 
(eslero L 64 500) 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 46.500 
anzich6 L. 60.000 
(estero L 65.500) 

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 50.000 
anzichS L, 66.000 
(eslero L. J2 000) 

13) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

L. 51.000 
anzichfe L. 66.000 
(eslero L, 73 000) 

14) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 62.000 
anzichfe L, 84,000 
(eslero L 92.500) 

PRIVILEGI 

Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Carla GBC 1982 

Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

I- Carla GBC 1982 

- Carla GBC 1982 

Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Elettronica vol. I 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carta GBC 1982 

Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carta GBC 1982 

Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Indlce 1981 dl Elektor 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
Manuale deH'elettronlco 
Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

Attenzlone: per i versamenti utlllzzare II modulo dl conto corrente postale 
inserito in questo fascicolo. 



(lBBONAMENTO 

ITAGGIOSE. 

o 
ra 

"> c 

0) > 
LU 
o 
CO 
in 
'> 
*w 
CO 
C 
3 
o 
c 
0) 
E 
CO 

"O 
CO 
o 
c 
0) 
E 
CO c 
o. • 
-S " 

CO 

li c (0 

11 o a 
o o 
of 
O 15 
" E 

o o > 
< = 

PROPOSTE 

15) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

16) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

17) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

18) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 
MILLECANALI 

19) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE 
MILLECANALI + 
CINESCOPIO 

20) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

21) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

22) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 
CINESCOPIO 

23) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 
MILLECANALI 

PRIVILEGI TARIFFE 

Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlara 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

L. 63.000 
anzicWi L. 84 000 
(oslero L, 93 000) 

Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

L. 68.000 
anzich6 L. 84.000 
(eslero L 98 000) Co CD 

Appunll dl Eletlrolca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carla GBC 1982 

L. 64.000 
anzichft L, 84.000 
(eslero L 94 000) 

EE ■= o 
Q. Tn 
— O 
0) ■- Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 

Manuale deM'eleltronlco 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

q. a. L. 67.500 
anzichS L. 90.000 
(eslero L. 97,500) D 2 

Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

L. 72.500 
anzich6 L. 84.500 
(eslero L, 105,500) a 

Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deii'elettronico 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

m CO 
L. 83.000 
anzichfe L. 114,000 
(eslero L 123 000) CO CO 

b LiJ 
CO o Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 

Manuale dell'elellronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carla GBC 1982 

L. 87.500 
anzichfe L. 120.000 
(eslero L 130.500) 

Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deM'eletlronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

L. 88.000 
anzich£ L. 120.000 
(eslero L. 131.000) 

< 

- Appunll dl Eletlronlca vol. Ill 
- Manuale deM'eletlronlco 
- Nuove schede dl rlparazlone TV 
- Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
- Indlce 1981 dl Selezlone 
- Indlce 1981 dl Eleklor 
- Carla GBC 1982 

L. 108.000 
anzichd L. 150,000 
(eslero L. 161.000) 

IMPORTANTE coloro che hanno gia in corso abbonamenti a riviste JCE scadenti dopo il mese di aprile 1982 
riceveranno i privilegi previsti da questa campagna abbonamenti e parteciperanno alle eslrazioni del Concorso 
Abbonamenti 1982, 
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2* PREMIO 
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7* PREMIO 
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.1ABBONATI 
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Con la campagna abbonamenti 1982 ntorna il Grande Concorso 
Abbonamenti JCE, dotato di premi sempre piu ricchi, sempre piii 
stimolanti Molll dl voi sono giS stall Ira i forlunali vincitori delle 
passale edizioni, allri polranno esserlo ora Parlecipare 6 facile, 
basla sottoscrivere I'abbonamento alle rivisle JCE entro il 
28 2 1982 e. aspetlare (iduciosi Esiste, perd, anche la possibility 
di aiulare la lortuna a bussare alia voslra porta (in questo caso al 
vostro codice di abbonati) Come-'... Semplice1 Basta abbonarsi a 
piu nviste L'abbonato a due riviste, infatti, ha diritto, per il sorteggio, 
aH'insenmento del suo codice due volte, quindi doppia possibility di 
vincila L'abbonato a tre riviste avrd tripla possibility di vincita ecc, 
Cosicchd l'abbonato a tutte le riviste avra diritto a ben cinque 
insenmenli e quindi a cinque possibility di vincita Insomma la 
differenza che c'd tra I'acquistare uno solo o cinque bighetti di una 
lotteria particolare. nservata ad una ristretta e privilegiata 6lite, 
quella degli abbonati JCE Stimolante vero? Allora non perdete 
altro tempo1 Ulilizzate I'apposito modulo di conto correnle postale 
inserito in questo fascicolo o inviate diretlamente I'importo al no- 
stro utficio abbonamenti Non ve ne pentirete! Effettuate i versa- 
me'njl oggi stesso, vi assicurerele cosi la certezza di ricevere 
tempeslivamente le riviste giy dai primi numeti del nuovo anno 
evitando i disguidi dovuti al ritardo con cui i compelenti uffici PT 
trasmeltono i conti correnti postali. 

I PREMI 

r PREMIO 
Sislema di videoregislrazione portallle a cassette "SONY" 

2' PREMIO 
Videoregislratore a cassette "SONY" Betamax SL-C7 moviola 

3" e 4' PREMIO 
Oscilloscopio doppia traccia "UnaohrrV Mod G4001B 

5* PREMIO 
Televisore a colori "GELOSO" 27" Mod 27-105 

6' PREMIO 
Televisore a colori portalile "GBC" 14" Mod Jonny 

7* PREMIO 
Personal Compuler"Commodore" VIC 20 

DALL'8" AL 15* PREMIO 
Multimetro digitale "SOAR" Mod MC545 

■ DAL 16' AL 20* PREMIO 
Personal Computer "SINCLAIR" ZX-80 

DAL 21* AL 30* PREMIO 
Leltore stereo di cassette "Gelosino" Mod GHPS100 

DAL 31* AL 40* PREMIO 
Orologio al guarzo "COSTANTIN" Mod Locarno 

DAL 41* AL 140* PREMIO 
Abbonamento omaggio 1983 ad una delle riviste JCE. 

DAL 141* AL 240* PREMIO 
Buono del valore di L 20 000 per I'acquislo di libri JCE 

IL REGOLAMENTO 
} I L'txliirico JCE promuove un concorso a premi in occastono delta campagna aDtonamenli 190? ?i 
Per pvlMipflrB al concorso 6 SuHlcienle soiloscnvero un abbonanwnto 1982 ad atmero una deile 
cmquc riviste JCE 3) E condizione essonziaio pe- l ammisstono alia esirazione det promt soltoscnvere gii aobcnamenn oniro e non otiro it 282 1982 4>Gii abbonaii a ptO riviste JCE avrannO dinllo alt' nse" 
memo del propno nommatlvD, per lostraziono, lame voile quanto sono to nv'isie cut sono abbonati 51 
L estraz»one dei premi indican m qucsio annuncio avvor'd presso ia scde JCE emro il 31 5 '98? 6i 
L eslra/tone det 240 premi del concorso st svoiger^ m on'unica solo/tone 7) L'elenco dot vrnciinrt edet 
promt m ordme progrossivo, sari pubblicalo subiloaOroreslrazionesuilerivisleSDenmenfare.Selo/io 
ne di Tecnica, MiltecanaL Elektor c II Cinescopio La JCE inollre, "e dara comumcaztone SCmta a' 
singoli wincrlor; B) I premi verranno consegnaii agli aventi diritto entro GO giorhi daita data di esl'aZ'Oio 

o 
z 
o 
o 

Isingisli vtncito': Bl I p'cnn vn'ranno consegnaii agli aventl'dtrltlo entfo 60 gionn tlalla Oa'.a dl esVaJ-ono ■ 
9) I dipendenn i lord pa'enii. i collahn-alon deila JCE sono esclusl dal concorso 



SCONTO 30 

c 

* Gli abbonati ad una sola rivista JCE possono ordinal 

* Gli abbonati a due riviste JCE possono ordinare f 

Gli abbonati a tre o piu riviste JCE possono ordine 

Co<l 7001 
L 7 500 Cdd rOOO lADb o.sbOi L 10.000 

(Abb. 7.(XX)| 
n mnui 
t|l«l Ml \/HlM 

RIP>tRkTORt 
RADIO-TV 

Cod. 703D 
L 6.000 
(Abb 4,200) 

fiMM 
Cod, 2002 
1. 8.400 « 
(Abb 5.900) ¥ 

& InlU-lHI C MMinUM N'CMCKHA AMMCdKvnvva 
— ► 

™ TSQ 

T 

mh* 1 

Cod 70IP 
18 500 

(Abb 12.950) 

Cod 2300 
(Abb 5 6O0> 

AUDIO li 
HANIDBOOK ' 

159 
□a 

K J 

Cod 702H 
/. 9 500 
(Abb 6 6601 

Cod 2000 
L 7.000 
(Abb 4,900) 

..mm 
digit! 

Cod 201A 
L l&OOO 
(Abb, 10,500) 

Cod 703A 
1 7 000 
(Abb 4.900) OROJUI NttGRAD 

OGItAU 
il 
LJ&ck fONOKMfNMlE 

n>|Ml Il/r\ 1 t> O- 

Cod 6010 
L, 20 flOP (Abb 14.000) cod eoo; /. 8,000 C0d 6009 mm OMfiw [Abb. 5.6001 

(Abb. 3.5001 
IRAMSBIWI wm»s Hinmiict blMOl 

cod. eooe 
9000 Cod. 6009 Cod. 606D (Abb. 6 300) 2 500 L 8 000 (Abb 8.750) (Abb. 5 600) 

iTumrom 
uo -a r.i 1 

mtmmm 

Cod, 603Bi Cod 6020 L 1B.00C • 5 -. (Abb. 10.5001 (Abb. 10.5001 
Cod 604H 
L 14.000 (Abb. 9.800! 

cod eooe 
Cod, 6i 1? 5.000 2.000 (Abb 3,500) (Abb, ' 400) 

Cod 610B 
L. 22.000 
(Abb 15.400) 

Cod 60i» 
I. 6.000 
(Abb 4,200) 

Cod 204A Cod 202A M MX' L 14000 (Abb 24 150) (Abb 9800) 

CcTipwvwio 
fHoibonica 

a SkiloSolKA) UU.ITHO.MICA Wl'WIHATA 
IMOIUII 

imma 

Cod 607H 
( 2(1000 
(Abb 14 000) 

cod, eoan L 15.000 Amp&i ^oSS g InWgniU (Abb. 10.500) 
: od 609H 
L. 10 000 
(Abb 7 000) 

IV 
... 

:li 

" IIMIWWv. tyN/WMWO 
BPUmiAI." 

i 
CMOS 

0 0 

Cod. 605B 
L. 15.000 
(Abb. 10.600) 

aiatajin 
J IMA»«X*K> IOOP m ctxiawM 

IKKJOOCnWKJNE h oeapam AMNfCMOCII 
lAWOOttTAIONE    DP nun 

I 1 „ Amn 
( 1 - 1 CCUBWIMW" 

9- aa g 

1 ̂  

Cod 8003 C od 6002 L 6 000 I 4 500 (Abb 4 ZOO) (Abb 3.150) 
Cod 8000 Cod.8001 
L 4 000 L 6.000 

WchTi (Abb 2.8001 (Abb. 4 JOOi 
S^f 

m 

A Id A niCUNCA Uhl TFSOHI 

M. 



Vo SUI UBRI*. 

-efinoad un massimo di 3 libri con lo sconto del 30%. 

ino ad un massimo di 6 llbrl con lo sconto del 30%. 

ire libri con sconto 30% senza limitazione di numero. 

3JJ.1 JJJJ /yj 

□Ban 

Ccxi 3000 
.(.■.Mi, 

[Abb. 2 800) 

- 
Cod, 3001 
L 11.000 
(Abb 7 700) 

Cod 004A 
L 10.500 
(Abb 7.350) 

Cod. 302P 
USA Kb n. 

MICHOPnOCKHSOHK 
L. 3 5Q0 
Abb 2 4501 

a . - 
r 

Cod 323P 
L. 24 000 
(Abb 16,800) 

Cod 326P 
L 29.500 Cod 327A 

L. 15.000 
(Abb. 10.5001 

(Abb. 20 650) Cod 504B 
L 13.500 
(Abb 9 450) 

MKHi'lllltKOWK ft 
la nM«a RrNkziMf 

6502 
□□□o 

Cod 315P 
9.000 (Abb 6.300) 

f TOcnUho d lnltfr(o«la<nonlo 
mlrroprofoktori 

' Bicmimssm 
dal eMpt ■! •latand 

» 0 

BUGBOCK VII 
IBOCOMMillb 

fflKIJM 

Cod 007A Cod. 314P 
L 22.000 
(Abb. 15.400) 

Cod. 320P / fi,oaa 'V,' (Abb 10.5001 (Abb 15.400) 

Cod.325P 
L. 16 500 
(Abb 11 550) 

' i EltNlNTI DI 
TKASMISSIOMl OATI 

Cod 322P 
L. 12.000 
(Abb 8 400) 

■■ ■n 
KJSvVV "■/'aa 

God 304A Cod 303D 
14.000 L 14.000 

(Abb. 9 800) (Abb 9 800) 
1 Cod 305A INOKXXVKJM Al ItRSQNM 1 BWINtSS COMMUNE 

L 16 000 (Abb, 11.200) 

f 

Cod 3088 t 35.000 
(Abb 24 500) 

Cod 506A 
) 10.000 cod 501A (Abb. 7 000) L. 10.000 

(Abb. 7.000) 

.BASIC Wt CBM 

Co 
99 

t • • MM«<AM0 A MOOAMMAM •• BASIC a.* 

h
 

L
 

-1 

Cod. 507A 
L 11.000 
(Abb 7,700) IMPARIAMO 

11 PASCAL 

rS 

Cod 502A 
L, (8500 
(Abb 12,950) 

ProgrammaxKmc ProfiriiminarkHV 
ddiSOSO ^ibzeo 

t (TOiJrdflztonf tofiia t pco^tlflzknv Willed 

- jx. Q o 

m SH 

Cod. 32ID 
L 22.000 
(Abb 154001 

z-sooo '0 

QBQQ BBQB 
WFk 

PWMCIPI t TICMICHC DIElABOflAIKNIC OATI 
isno 

Cofl. 324P 
L. 19.000 
(Abb 13,3001 

Cod 309A 
L. 15.000 
(Abb. 10.500) 

Cod. 317B 
L. 4.500 
(Abb. 3.150) 

PHOORAMMI 
I 

'per lo zx bo 

A 

1 

ctj 

Cod, 5000 
L. 3.000 
(Abb 2,100) 

[JSSGSl • MAm IAI ■ B STAHOUtD OBLUNOUAOOtO 

151 ol 

Cod 500P 
L 10.000 
(Abb. 7.0001 

Per ordmare queslt llbrl ulilizzare I'apposila cedola dl commisslone libraria. L'OFFERTA f VALID A SOLO FIND AL 2B/2/19B2. Oopo laledalagh abbonati avrannocomunque dlrilloallosconlodel 10% su lutli I 
Hbn JCE. novlta comprese. I llbrl elencati possonoessereordinati anchedal non abbonati, ulillzzando la stessa cedola di commisslone libraria . In questocaso.naturalmente. nonsi avrftdirit'na scontoalcuno. 



Cod. 099A 
L. 109.000 

CP 

V 

II corso articolato in 40 fascicoli per complessive 2700 
pagine, permette in modo rapido e conciso 
I'apprendimento del concetti fondamentali di elettrotecnica 
ed elettronica di base, dalla teoria atomica all'elaborazione 
del segnali digltall. 
La grande originality dell'opera, non risiede solo nella 
semplicity con cui gli argomenti vengono trattati, anche i 
piii difficili. non solo nella struttura delle oltre 1000 lezioni 
incentrate su continue domande e risposte, esercizi, test, al 
fine di permettere la costante valutazione del grado di 
apprendimento raggiunto, ma soprattutto nella possibility 
di crearsi in modo organico un corso "ad personam" 
rispondente le singole necessity ed obiettivi. Se non avete 
tempo o non volefe dedicare 120 delle vostre ore, anche in 
modo frammentario, al completamento del corso, potete 
seguire un programma di minima, sempre con brillanti 
risultati, con obiettivi, anche parziali, modificabili 
dinamicamente nel corso delle letture successive. Ogni 
libro 6 una monografia esauriente sempre consultabile per 
I'approfondimento di un particolare argomento. 

CORSO 

PROGRAMMATO 

DI ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 

Da inviare a JCE - Via dei Latoralori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo (Ml) 

40 
30°' 

SCO*"0 

, Iff 
i a 

Nome Cognome 
I I I I I 

Cap. 
M M M 1 1 1 1 M 1  1 II 1 1 1 1 1 M II 1 
Codke Fiscal® (inditpensabil* per te azianc i.i 

MM 

m 

Imialemi t trguenll libri: 
□ Paghci^ al post mo il pic//»> indlcaio nella vmira oflcna spcoalc 4 1 | 50(1 per contrtbuio fisso spese di spcdmonc 

□ Allege assegno n' di L (m questo ca»o la speduione t gialuila) 

Codlca 
Libro QuantiU Codka 

Libro Quantita Codica 
Libro Quantita Codica 

Libro QuantiU Codke 
Libro Quantita 

1 

□ Nnn abbonaio □ Ahbonai.t sconio .V>'~ □ Scle/tone RTV □ Millecanali □ Spcnmcniare □ Hlckior □ II Cmcscopio 

Data Firma 

f: SI 5j>od(temi il "Corso Programmalo 
di Elettronica ed Elettrotecnica 

nome 
cognome 
Indin/zo 
cap 
cilia 
codico tiscale (Indlsponsabila per la a/iondel 

D Abbonaio □ Non abbonato 

1) Pagherb al postmo I'lmporto di □ L 76.000 abbonaio □ L 109.000 non abbonaio 
. spese di spedizione 

2) Aliego assegno N  
di L  
In questo caso la spedizione 6 graluila 



elektor Infocard 16 TTL-IC 5 flipflops 
lllpllip D 

flipllop JK 

JK duale con clear edge 
trigger positivo 

"UuniTUuUToU aL' ol 

L : 

Jl 

'JQufi 4JuIltlI3" 
ClOCKCLCAN K /♦NClOCK CtlAH J 

. » ' , » ^ ? ? 

Ito !« 
7473: fan oui 1 0 taboiia 

vorltft 
prima dopo 

xtOUlt b>llfU.fV    
H L M L H ** I 
X L M M t —/— L 
L ■ M L •• L •1 
X H H H L s~ I W 
X X • ' X * H K 

* •- X « • L M 
K Ow a n 0 _o _ 

D con preset e clear, edge 
trigger positive 

4 yT^U i > y ioy»y« 

>r V r 

7474: fan-out 10 

H - > 2 V L < 0.7 V 
o ip-ic.-..! ~r^i I 010 

X livelli massimi 

Clue* 

< 
y 

_5  

JK con preset e clear, edge 
trigger positivo 

7476: fan-out 10 

■ I « I'-" 
04 livelli invariall 

iiiU ' 

elektor Infocard 17 CMOS-IC 5 !S?k 

D duale con set e reset, edge control positivo 

4013 
tabella 

della verita 

puma dopo 
"•pull Owcfc •llllpuiv 

. i I X X _s~ I fcl M L L X X M t X I I X * ~N_ H B 
I H L X x x • i It X I H X X X 1 H X hi H X X X M 
o s n o 0 0 c 

JK duale con set e reset, edge control positivo 

. 

I ] 
4027 

tabella 
della verita 

-irvr 

T — 

< 

7r~ 

L = i (Vjs) H = ® (Vdd) X = livelli massimi X = livelli invariati 

elektor Infocard 18 Informazionl general! 2 tabelle dB/tenslone 

- - » ~ 2- S' 3 - mrj & 
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IT 35igiiiSisS|§SBg3RftM 

i'IISSlss":fS8s:sssi~ 
- - —■°'°"£t7S3sa;SS83 

s. 
2. 
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elektor Infocard 16 TTL-IC 5 
butters 

butlers Invertentl 

buffer Invertente 

EiTy Tryny 11 y ipyvy»^ 

LcJ y LoJ 

rt>i rt>| 

in_iTLiJT4JllJT«Airl 

7404; fan-out 10 
7405: (collettore aperlo) fan-out 10 
7406: (collettore aperlo - max. 30 V) 

fan-out 25 
7416: (collettore aperto - max. 15 V) 

fan-out 25 

buffer 

jJ'3mX m "U'"a 9 h " i 

9Ain_L 

7407: (collettore aperto - max 30 V) 
fan-out 25 

7417: (collettore aperlo - max. 15 V) 
fan-out 25 

©l©l<tOr Infocard 17 CMOS-IC 5 bulfenHrwerlenll 

4049 
buffer Invertente 

4050 
buffer 

4069 
buffer Invertente 

] [^hiXhrCh l_ 1 L— ' 1   —
u
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uscita di corrente tipica 

(VQD = 15 V) 
uscita bassa 

48 mA 
uscita alta 

8 mA 

LtiLh-1 

uscita di corrente tipica 

(VQD = 15 V) 
uscita bassa 

48 mA 
uscita alta 

8 mA 

HAiiJiiJiiKiHiMiJ—1 

uscita di corrente tipica 

(VDD = 15 V) 
uscita bassa 

6.8 mA 
uscita alta 

6,8 mA 

elektor Infocard 18 Informazionl general! 2 
corrente e lenslone 

In repporto alia potenza 
negll ampllllcatorl dl potenza 
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Grande concorso Sinclair riservato 

ai possessor! intelligent! di uno ZX 80 

Un concorso per un programma 

II concorso e orgonizzoto in 

colloborozione con il Gruppo editoriole 

Jackson ed e destinato a tutti gli 

appassionati di informatica, possessor! 

di minicomputers SINCLAIR ZX 80. 

Si tratta di proporre, entro il 31 

dicembre, 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: 

Praticita dovrd servire a 

qualcosa, non essere tine a se stesso. 

Concisivita non dovrd superare le 

100 istruzioni. 

Semplicitd niente giri tortuosi. 

Grafica chiara anche I'occhio vuole 

la sua parte. 
Il programma complete di 

dattiloscritto e modulo di partecipazione, 

andrd 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/re 

soggiorno di 5 gg. a Londra per 2 

persone, con visita agli stabilimenti Sinclair. 

2° premio un TV color Geloso 22" 

3° premio un minicomputer SINCLAIR 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. 

sinczlaii- 

bit 
pnmavera 



PlU AVANTI CE' SEMPRE SONY 

WAL WM2 METAL 

D 

Jl 

'ft 
A 

& 

U/i 'a I Ira confer ma 
dell'eccezionale lecnologia Sony: 

gNklQ rf Walkman WM 2. con 

M%3 bC ''/,ox ^'e"erS'a'' 

Dl AUTONOMIA 
mmlerrollo 
di 70 ore. 

Predisposlo per cassette normali e metal. 

Sony: piu avanti anche net porlalile. 

•s. 0'V. 
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l IMPAREGGIABILE 


	00000001_2R
	00000002_1L
	00000003_2R
	00000004_1L
	00000005_2R
	00000006_1L
	00000007_2R
	00000008_1L
	00000009_2R
	00000010_1L
	00000011_2R
	00000012_1L
	00000013_2R
	00000014_1L
	00000015_2R
	00000016_1L
	00000017_2R
	00000018_1L
	00000019_2R
	00000020_1L
	00000021_2R
	00000022_1L
	00000023_2R
	00000024_1L
	00000025_2R
	00000026_1L
	00000027_2R
	00000028_1L
	00000029_2R
	00000030_1L
	00000031_2R
	00000032_1L
	00000033_2R
	00000034_1L
	00000035_2R
	00000036_1L
	00000037_2R
	00000038_1L
	00000039_2R
	00000040_1L
	00000041_2R
	00000042_1L
	00000043_2R
	00000044_1L
	00000044_2R
	00000043_1L
	00000042_2R
	00000041_1L
	00000040_2R
	00000039_1L
	00000038_2R
	00000037_1L
	00000036_2R
	00000035_1L
	00000034_2R
	00000033_1L
	00000032_2R
	00000031_1L
	00000030_2R
	00000029_1L
	00000028_2R
	00000027_1L
	00000026_2R
	00000025_1L
	00000024_2R
	00000023_1L
	00000022_2R
	00000021_1L
	00000020_2R
	00000019_1L
	00000018_2R
	00000017_1L
	00000016_2R
	00000015_1L
	00000014_2R
	00000013_1L
	00000012_2R
	00000011_1L
	00000010_2R
	00000009_1L
	00000008_2R
	00000007_1L
	00000006_2R
	00000005_1L
	00000004_2R
	00000003_1L
	00000002_2R
	00000001_1L

