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MANUAUDI 

PROGETTAZIONE PRATKA 

Ik PROGETTAZIONE 
DEI FILTRI 
ATTIVI 

CONESPERIMENTI 

il 

LKPROGETMZIONE 
DEI CIRCUITI 

PHASE LOCKED 
LOOP (PLL), 
CON ESPERIMENTI 

Guida ai 

fondamenti, circuiti 
ed esperimenti 

LK PROGETTAZIONE 
DEI CIRCUITI 

/4MPLIFICATORI 
OPERNZION/4LI 

CON ESPERIMENTI 

il 

a 

£ 

MANUALE PRATICO 
DEL RIPARATORE RADIO-TV 

Questo libro rappresenta un autentico strumento di lavoro per i telera- 
dioriparatori ©gli appassionati di radiotecnica, 
Ogni argomento che possa interessare la professione specifica 6 
trattato, Le notazioni teoriche sono ridolte al minimo indispensabile, 
abbondano invece le soluzioni e i consign pratici. 
Pagg.352 Prezzo L. 18.500 Formato 17x23 Codice701P 

AUDIO HANDBOOK 
Completo manualedi progettazioneesamina i moltepliciaspettideH'e- 
lettronica audio, privileglando sempre il pratico sul teorico. 
Analizza con la slessa cura, sia i concetti general! che i dispositivi 
particolari risultando comunque sempre una "raccolta di idee di pro- 
getto" di comodo riulilizzo. 
Pagg. 200 Prezzo L. 9.500 Formato 16,5 x 23 Codice702H 

IL TIMER 555 FUNZIONAMENTO, 
APPLICAZIONI ED ESPERIMENTI 
II libro chiariscecosa6il temporlzzatore555.comeutilizzarlo (da soloo 
con altri dispositivi allo stato solido), ne illustra le moltecaratteristiche 
ed applicazioni, fornisce schemi, idee da riutilizzare, oltre 100 circuit! 
pratici gi£i collaudati e 17 semplici esperimenti approntabili in pochi 
minufi. 
Pagg. 167 Prezzo L. 8.600 Formato 14,5 x 21 Codice601B 

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI 
CONESPERIMENTI 
II librosenza I'usodi complesseequazioni matemaliche, ma ulilizzando 
numerose tavole e grafici e, dove indispensabile, solo le relazioni 
essenziali, affianca alia teoria una vasta gamma di esperimenti da 
laboratorio. Insegna a costruire una variety di filtri attivi tale da soddi- 
sfare la maggior parte delle necessity e per ogni tipo offre la scelta 
migliore. 
Pagg. 280 Prezzo L. 15,000 Formato 14,5 x 21 Codice603B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI PLL 
CONESPERIMENTI 

Oltre ai principi dei circuiti PLL offre, a dimostrazione dei concetti 
teorici incontrali nel corso dell'esposizione, ben 15 esperimenti di 
laboratorio. Usando i circuiti integrati TTLeCMOS,espone il funziona- 
mento del rivelatore di fase deiroscillatore controllato in tensione, del 
fillro ad anello dei sintetizzalori di frequenza e dei sistemi monolitici, 
con le relative applicazioni. 
Pagg. 250 Prezzo L. 14,000 Formato 14,5 x 21 Codice604H 

GUIDA AI CMOS 

£ stato scritto per tutti coloro che, cresciuti con i dispositivi TTL, sono 
pronti a perseguire i vantaggi dei CMOS, convertendo, dove possibile, 
molti circuiti TTL esistenti in circuiti equivalenti CMOS a minore 
potenza. Per questo occorre sapere cosa i CMOS sono esattamente, 
conoscerne le caratteristiche e le norme di progelto, con I'aiulo di 22 
utili esperimenti, utilizzanti componenti di facile reperibilitA. 
Pagg. 219 Prezzo L. 15.000 Formato 15x21 Codice605B 

LA PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
CON ESPERIMENTI 

lllibroriguardalaprogettazioneediltunzionamenlodegliamplificatori 
operazionall. 
Descrive inoltre, una serie di esperimenti che illustrano il modo di 
operare di amplificatori lineari, differenziatori ed integratori, converti- 
fori, oscillatori, filtri attivi e circuiti a singola alimentazione. 
Pagg. 263 Prezzo L. 15.000 Formato 14,5 x 21 Codice602B 
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ABBONARSI. 

UNA BUONA 

ABITUDINE. 
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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 che le 
stesse appaiano in edicola, 

Si ha la certezza dl 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 eventual! copie non giun- 

te, dietro semplice segnalazione anche te- 
lefonica. 

Si risparmla lino al 35% e ci si pone al 
riparo da futuri aumenti di prezzo pressochd 
certi in questa situazione di mercato. 

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

I migliorl llbrl dl eiettronica 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 
degii Appunti 
di Eiettronica, 

la pubblicazione 
a fascicoli che 
ha riscontrato 

grandissimo favore. 

Le nuove Schede 
di Riparazione TV 
tanto utili a tecnici 

e ad autodidatti, 

II Manuale dell'elettronico, un volume 

dl pratica consultazione con nomogrammi, 
tabelle e formule percalcolare in modofaci- 

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 tuttl coloro che rln- 

noveranno o sottoscriveranno un nuovo 
abbonamento, la JCE invierd 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 dl vincere mlllo- 
ni in premi partecipando al favoloso Con- 
corso. 

Abbonarsi alle riviste JCE 6 proprio un 
affare! 

... SE LE RIVISTE SONO JCE ANCHE UN AFFARE. 
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SaEZONE 9 

M1ECANAU 

SPERI/VtENTKRE 

w 

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

Sperlmentare e la piu fantasiosa rivista 
italiana per appassionati di autocostruzioni 
elettroniche, Una vera e proprla miniera di 
"idee per chi ama far da s6" I migliori pro- 
getti sono disponibili anche in kit. 

I 

I 
I 

Queste condizioni sono valide 

fino al 28.2.1982 

■ Dopo tale data sara possibile sot- ■ 
J toscrivere abbonamenti solo alle' 
| normali tariffe e si perdera il diritto ai | 
' privilegi. 

I 

^Dnvilegi. 

TUTTE VAN 

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

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

Mlllecanall la prima rivista italiana di 
broadcast, cre6 fin dal primo numero scal- 
pore ed interesse. Oggi, grazie alia sua in- 
discussa professionalitd, d la rivista che "fa 
opinione" nell'affascinante mondodelle ra- 
dio e televisioni. 

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

PROPOSTE TARIFFE 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 19.500 
anziche L, 30.000 
(estero L 29.500) 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE 

L. 23.000 
anzich6 L. 30.000 
(eslero U, 33 000) 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 24.000 
anzichO L. 30,000 
(eslero L 34,000) 

4) Abbonamento annuo a 
CINESCOPIO 

L. 24.500 
anzich6 L, 30.000 
(estero L 34.500) 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

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

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 

L. 40.500 
anzichd L, 60.000 
(eslero L 59,500) 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 41.500 
anzich6 L. 60,000 
(eslero L 60.500) 

8) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
CINESCOPIO 

L. 42.000 
anziche L, 60.000 
(eslero L. 61.000) 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 45.000 
anzichO L. 60.000 
(eslero L 64.000) 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE -f- 
CINESCOPIO 

L. 45.500 
anzich6 L. 60,000 
(eslero L, 64.500) 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 46.500 
anzich6 L. 60,000 
(eslero L. 65.500) 

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE -f 
MILLECANALI 

L. 50.000 
anzichO L. 66.000 
(eslero L. 72 000) 

13) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

L. 51.000 
anzichfe L. 66.000 
(eslero L 73.000) 

14) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 62.000 
anzich6 L, 90.000 
(eslero L 92.500) 

PRIVILEGI 

Indlee 1981 dl Sperlmentare 
Carta GBC 1982 

Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Indlce 1981 dl Elektor 
Carta GBC 1982 

I- Carla GBC 1982 

Carta GBC 1982 

Appunll dl Elettronica vol. Ill 
Indlce 1981 dl Sperlmentare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

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

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

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

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

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

Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Indlce 1981 dl Elektor 
Carla GBC 1982 

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

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

15) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

16) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

17) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

18) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 4- 
MILLECANALI 

19) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE -f 
MILLECANALI + 
CINESCOPIO 

20) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

TARIFFE PRIVILEGI 

21) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

22) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
MILLECANALI -f 
CINESCOPIO 

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

L. 63.000 
anzich6 L. 90.000 
(estero L 93.000) 

L. 68.000 
anzich^ L. 84.000 
(estero L 98,000) 

L. 64.000 
anzichfe L. 90.000 
(estero L 94 000) 

L. 67.500 
anzich6 L. 96.000 
(estero L. 97.500) 

L. 72.500 
anzichS L, 84.500 
(estero L. 106.500) 

L. 83.000 
anzicN) L. 120.000 
(estero L 153 000) 

L. 87.500 
anzich6 L. 126,000 
(estero L. 130.500) 

L. 88.000 
anzichd U. 126.000 
(estero L. 131.000) 

L. 108.000 
anzichfe U. 156.000 
(estero L, 161.000) 

Appunll dl Elellronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TVl 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indies 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

Appuntl dl Elellronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TVl 
Indlce 1981 dl Seleilone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carla GBC 1982 

■ Appunll dl Elellrolca vol. Ill 
• Nuove schede dl rlparazlone TVl 
• Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
- Indlce 1981 dl Eleklor 
- Carla GBC 1982 

Appuntl dl Elellronlca vol. Ill 
Manuale dell'elellronlco 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

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

Appuntl dl Elellronlca vol. Ill 
Manuale deM'elettronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV | 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carla GBC 1982 
Appunll dl Elellronlca vol. Ill 
Manuale deH'elellronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carla GBC 1982 

Appunll dl Elellronlca vol. Ill 
Manuale deH'elellronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carla GBC 1982 

- Appunll dl Elellronlca vol. Ill 
- Manuale deH'elellronlco 
- Nuove schede dl rlparazlone TV | 
- Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
- Indlce 1981 dl Selezlone 
- Indlce 1981 dl Eleklor 
- Carla GBC 1982 

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 estrazioni del Concorso 
Abbonamenti 1982. 
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Con la campagna abbonamenli 1982 ritorna il Grande Concorso 
Abbonamenli JCE, dotato di premi sempre piu ricchi, sempre piu 
stimolanti. Molti di voi sono gi6 slali tra i fortunati vincitori delle 
passate edizionl, altri potranno esserlo ora. Partecipare 6 facile, 
basta sotloscrivere I'abbonamenlo alle riviste JCE enlro II 
28.2.1982 e . aspettare fiduciosi Esiste, perd, anche la possibilita 
di aiutare la fortuna a bussare alia vostra porta (in questo caso al 
vostro codice di abbonali). Come? . Semplicei Basta abbonarsi a 
piu riviste, L'abbonato a due riviste, infatli, ha diritto, per il sorteggio 
aH'inserimento del suo codice due volte, quindi doppia possibilita di 
vincila L'abbonato a tre riviste avrd Iripla possibility di vincita ecc. 
Cosicchd l'abbonato a tulte le riviste avry diritto a ben cinque 
mserimenti e quindi a cinque possibility di vincita. Insomma la 
ditferenza che c'd tra I'acquislare uno solo o cinque biglietli di una 
lotteria parlicolare, riservala ad una ristretla e privilegiata dlito, 
quella degli abbonati JCE. Stimolanle vero? Allora non perdete 
altro tempo1 Ulilizzate I'apposito modulo di conto corrente postale 
inserito in questo lascicolo o inviate diretlamente I'importo al no- 
stro ufficio abbonamenli. Non ve ne pentirete! Effettuale i versa- 
menti oggi stesso, vi assicurerete cosi la cerlezza di ricevere 
tempestivamente le riviste gid dai primi numeh del nuovo anno, 
evitando i dtsguidi dovull al ritardo con cui i competenti uffici PT 
trasmeltono i conti correnti postal!. 

I PREMI 

V PREMIO 
Sislema di videoreglstrazione portalile a cassette "SONY' 

2' PREMIO 
Videoregislraloro a cassette "SONY'1 Betamax SL-C7 moviola 

3" e 4" PREMIO 
Oscilloscopio doppia tracda "Unaohm Mod. G4001B 

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

6- PREMIO 
Televisore a colori portatile "GBC" 14" Mod. Jonny 

7" PREMIO 
Personal Computer"Commodore" VIC 20. 

DALL'S' AL 15' PREMIO 
Multimelro digilale "SOAR" Mod MC545. 

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

DAL 21" AL 30' PREMIO 
Letlore stereo di cassette "Gelosmo" Mod, GHPS100 

DAL 3T AL 40' PREMIO 5 
Orologio al quarzo "COSTANTIN" Mod Locarno ^ 

DAL 41* AL 140- PREMIO S 
Abbonamento omaggio 1983 ad una delle riviste JCE n; 

DAL 141' AL 240- PREMIO S 
Buono del valore di L. 20.000 per i'acquislo di libri JCE g 

_ rf ri^BB BHB IBM HMI ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■• lo 
IL REGOLAMENTO l| 

I\) I edUrrce JCE p'omuove un concorso a orem. in occastone ae<la campagna aDbOramenn 1962 2' ■ ^ 
Per pailecipard al ooncorsfi 6 suftoiento solloacftvere un abbonomenio 190? afl almeny una OflHe | . 
Cinque rivlsie JCE 3) t corvdiztono esson/iaie pet i'ammissione alia esuaziooo doi D'omi soUoscivco _ CJ 

I oh abbonamenli enlro o nor ollre 28 2 190? 4) Gliabbonali a piu "vislc JCE avanno dinllo aH -nsen ■ o 
memo dol propno nominalrvo, c«r l esi'Miono, tan'e vnlto quanle sono "r "vnsic cut sono abOcnali 5) J ^ 
L esiraztono doi premi Indicall in queslo annunc>o avverA presso la scde JCE enlro >1 31 5 1 902 6i • I L esua/ione dei 240 premi del concorso si svoigera m un'unica solu^ione TiL elencodoivincdonudc1 B ^ 
premi in ordire D-oaresstwo sard pubWtcalosubilodOpoi-estiazlonesiillBnvislpSpormenfarc belerlc ■ ^ 
ne d' Tecntca. Miliecanai., Eickio' e II Cmoscoplo La JCE mol're, ne dard comunicazionc sent!., a' ■ 

m singoli vincilor; 0)) premi verranna consegnalt agli avenli dinllo entroSOgiornidailadaladieslfazione ■ 1 9; i eipendenn • loro paienli, i collaboralon doKa JCE sono fisclus' dai concorso ■ 3 
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* Gli abbonati ad una sola rivista JCE possono ordinar 

* Gli abbonati a due riviste JCE possono ordinare f 

^Gli abbonati a tre o piu riviste JCE possono ordina 

Cod 700} 
L 7 500 Cod 7000 (Abb. 5 250) i raooo 

(Abb. 7 000) 
RIPXRIdORI 
BAWO-TV 

spzeznw*' 

AUDIO 
HANDBOOK 1 

awnn 

Cod 702H 
i 9.500 
(Abb 6.650) 

Cod. 703D 
L 6 000 
(Abb 4 200) 

UMM 

i Cod. 2002 m 
1 L 8.400 a 

(Abb 5 900) V 

ii (Hlu-iFlI 'Wrto u tfju'iui'm t| mj uiTAtu « umt/mw fun 1 

™ s Q | 

"1 // 

^SSW 

L 18500 
(Abb 12,950) 

Co.) V.Dv 
//(VV 

(Abb 5.600) 

Cod, 6010 
L 20.000 
(Abb 14.000) 

m 

Cod 2000 
L 7.000 •N 
(Abb. 4.900) 

dlflttl 

Cod 6011 
6000 

(Abb. 4,2()()> 

Cod 204A (.'.,(1 ,'01 A □od 202A ! <4 500 (SOW L. 14.000 (Abb 24.150) (Abb. 10.500) (Abb. 9.800) 
Cod. 203A 
I. 7.000 
(Abb 4 900) Cf?CUm MTtGRAII 

OGOAU 
(omprancMfB 

rMnorNoa FONOAMtNMLt a SlaloSoWo 

mm 
isltliillHI 

m 

COd B07H 
L 70.(X)0 
(Abb 14,000) 

Cod. 6006 
L. 5 000 
(Abb 3 500) 

Cod,6007 
L 8 .000 
(Abb 5.600) 

Cod 6112 cod WBH / 2 OOi} l 1S.DO0 
AmpSi^wl^Salod* ^ M toy# nil tsitTTL \Limm (Abb 1 400) (Abb 10.500) 

Cod 609H INANftlSTOA CHOXS-milHWCf 
mm 

L. 10.000 
(Abb. 7 000) 

fj 
1' 

n:r«i 

Cod 6008 
L 9 000 Cod. 6009 Cod. 6010 Cod. 610B 

L. 22.000 
(Abb 15.400) 

Abb 8.300] Gael 606D I.'.VK. L 5600 6.000 (Abb 8 750) (Abb 0000) (Abb 5 600) 
Cod. 605B 

"i 
.nrr.nilt 

au NOfnoM ouAomviJ 
immmm 
'mm 

I TIKISTOnl 
IK) v ftoytO pttOci 

15.000 cMaa nMBteee (Abb 10,500) 
rnwwMK'i 

0 

iy 
Cod B003 cod 6002 L 6 000 4.500 (Abb 4 200) (Abb. 3.150) 
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II corso artlcolato in 40 fascicoli per complessive 2700 
pagine, permette in modo rapido e conciso 
I'apprendimento dei concetti fondamentali di elettrotecnica 
ed-elettronica di base, dalla teoria atomica aH'elabcrazione 
dei segnali digitali. 
La grande originality dell'opera, non risiede solo nella 
semplicity con cui gli argomenti vengono trattati, anche i 
piu 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 volete 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 e 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 Latoraiori, 124 - 20092 CinUello Balsamo (Ml) 
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Indiriuo I I I I I I I I □ 
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Cap Cltta Provlncla 
1 1 1 1 1 1 1 L II II III Codicc Fiscal# (indispansabila p«r ta atianda) 
1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Intialcmi i tcgufnli llbrlr 
□ Paphero ul poslinu il prc/>o lAdicaiti ncllu vosira ufTcrla SpcCialc 4 L 1 500 per coninbui'i Ciwo Npcse di spcdizionc 

□ Allego asicgno n . (in quesio caso la vprdizione 4 gratuua) 

Codice 
Libro Quantita Codice Libro Quantita Codica 

Libro Quantita Codtca Libro Quantita Codica 
Libro Quantital 

□ Non abbonalo □ Abbanalo sconio 30rr G Selczionc RTV □ Millcvanali □ Spcnmcniarc □ Elckior □ II Cmeacupic 

Data Firma 

SI spediiemi il Cor»o Progfammalo 
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2) Allego assogno N  di L  
In quoslo caso la spedlzione a gratulla 
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Cos'6 un TUP? 
Cosa significa 3k9? 
Cos'6 il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
il torlo di Eleklor? 

Tlpl dl semlcondullorl 
Le abbreviazioni TUP, TUN. DUG. 
DUS si trovano Impiegale 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riferiscono a tlpi 
di Iransistori e diodl di impiego 
universale, che hanno dati tecnici 
corrispondenli tra loro e 
dllteriscono solo per il lipo dl 
conlenilore e per I collegamenli ai 
piedini, Le preslazioni limite 
inleriorl dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
nelle labelle I e II. 

Tabella I. 
Prestazlonl mlnlme 
per I TUP e TUN. 
Uceo max 20 V 
Ic max 100 mA 
hi» mln 100 
Plot max 100 mW 
ft mln 100 MHz 

Esempi di elementi 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 elementi 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. 
Prestazlonl mlnlme 
per I DUG ed I DUS 

DUG 
Un max 
If max 
Ir max 
Plot max 
Co max 

20 V 
35 mA 
100 yA 
250 mW 
10 pF 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 pA 

250 mW 
SpF 

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

Valorl delle reslstenze e del 
condensalorl 
L'espressione dei valori capacitivi 
e resislivi avviene senza uso della 
virgola, Al posto dl questa, 
vengono Impiegale le 
abbreviazioni di uso internazionale 
p (pico) = 10 " 
n (nano) = lO11 

/j (micro) = 10' 
m (milli) = 10' 
k (chilo) = 103 

M (mega) = 10° 
G (glga) = ICP 
Alcuni esempi dl deslgnazione 
dei valorl capacitivi e resislivi: 
3k9 = 3,9 kO 3900 O 
0033 = 0,33 O 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4^7 - 4,7 »iF 
Dlsslpazione delle reslstenze: 1/4 
Watt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 
La lensione di lavoro dei 
condensalorl a film plaslico, deve 
essere dl circa il 20% superiors 
alia tensions di alimenlazlone del 
circullo 

Dall In lensione conllnua 
I valori di lensione conlinua (ornili 
In un circuito, devono rilenersi 
indicativi. quindi il valore misurato 
se ne pub scostare entro i limitl 
del ± 10% (lo strumento dl mlsura 
dovrebbe avere una resislenza 
interna 5 di 20 kO/V), 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubblicati sono 
corredati della basetla slampala 
Elektor ve la fornisce gia pronta. 
pubblicando ogni mese I'elenco di 
quelle dlsponiblll sotto la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuiti stampati 
Eleklor) II monlagglo dei circuiti 
viene alquanlo facilitalo dalla 
serigrafia della dlsposizione dei 
componenti, dalla limilazione 
delle aree di saldalura e dalla 
riproduzione delle piste condultrici 
riporlala sul lato componenti. 

Esempi di elementi DUG: 
OA85. OA91. OA95, AA116 
Esempi di elementi DUS 
BA127, BA217, BA317. BAY61 
BA217, 
1N914, 1N4148 

Molli semiconduttori equivalent 
Ira loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in difficollb a reperire 
in commetcio un tipo speciale, 
viene fornilo su Elektor. dove 
possibile. un tipo universale. 
Come esempio ci si pub riterire al 
lipo di circuito integrato 741, il 

Servizio lecnlco lellorl 
— Domande techiche (DT) 

possono essere evase sia pet 
iscritto che oralmente duranle 
le ore dedicate alia consulenza 
leletonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedi dalle ore 14,00 alle 
16.30. 

— II lorto di Elektor fornisce 
tulle le notizie important che 
arrivano dopo I'uscila di un 
articolo, e che vengono rlferile 
al lettore quanto prima 6 
possibile 
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Piccoli Aniumci 
'a inserziom dovanno esserci inviale ulilizzando I'apposilo coupon riporlalo qui solto. 

Tacnlco elettronlco coslrulica cen- 
trallne d'allarme coslituile da una cas- 
setla con chlave a combinazione, sl- 
rena interna dolala di conlatli per uso 
radar L. 70.000. 
Cammisa Ferdinando - Via Isonzo, 76 
- 80726 Napoll - Tel. 087/655797. 

Perllo elettronlco eeegue per ditte o 
privati cablaggi e riparazionl maleria- 
le elettronlco progeltazlone e coslru- 
zlone apparali vari. Massima serieti 
esperienza, prezzl modici: 
Lovisolo Piermaurlzio - C.so Peschie- 
ra, 763 - 10141 Torino, 
Baracchlno CB nuovlsalmo, mai usa- 
to, 40 canali AM Midland 100 M vendo 
ottimo prezzo, telelonare non in ora- 
rlo scolaslico allo 081/407513 chie- 
dendo di Antonio. 
Vendo 24 numeri di elektor L. 25,000; 
19 numeri di BIT L, 20,000; annale 
1978-79-80-81 di Sperimenlare, Sele- 
zlone. Radio Eleltronica L. 9.000 cad.; 
100 riviste di eleltronica L. 30,000: 
Bugbook III L. 9 000; Nanobook I L 
8,000. 
Baraschino Vincenzo ■ Via F. Maria 
Briganti. 396 - 80742 Napoll - Tel. 
081/7903690. 
Allenzlone vendo TX lelevlsivl a prez- 
zi eccezionall. vendo lelecamere per 
defti TX in B.N da L, 180 000; vendo 
TX N.E. complelo, (requenze a rlchle- 
sla. a chi mi scrlve svendo e regalo 
materlale e pacchl eletlronicl. 
Piron Antonio - Via M. Gioia, 8-35100 
Padova - Tel. 049/653062. 
Cerco aerla dllta per monlaggi elet- 
lronicl, telelonare dalle 19 alle 21. 
Bellramln Dario - Via Padova, 46 - 
20030 Senago (Ml) - Tel. 02/9980774, 

Vendo 1 ampll 50 50 W con traslor- 
matore L. 70,000 bloccodi 18 pezzi tra 
4 ampli 30 + 30 W, 2 da 10 + 10 W, 4 
premono, 3 preslereo, 1 sint. ecc ... In 
regalo meccanlca stereo 7. il tultoa L. 
100.000. 
Lodi Roberto - Viale Kennedy, 74 • 
46029 - Suzzara (MN). 

Sinclair Club costitullo da hobbisll, 
appassionati di inlormatica A stato 
londato per scambi di software ed 
idee sullo 2X80. Per informazioni; 
Bondi Arrigo ■ Vicolo Bianco, 1 - 
40739 Bologna - Tel. 057/493435. 

Vendo 2000 oondensatorl poliestere 
0,1 pF - 0,047 pF - 250 V (nuovi) + 
radiocomando varioprop E 4 SSM40 
(in gatanzla) + aulomodello tipo Por- 
che verde con motore da competizio- 
ne (eletlrlco) velocity massima 80 
km/ora 
Serre Guido - Via Roma, 95 - 70069 
Vlllar Perosa (TO) - Tet. 0727/574728. 

Studente con scarse posslbillta eco- 
nomiche scopo aperlura radio llbera 
nel proprio paese, rlceverebbe in do- 
no TX FM 88/108 MHz 5 -F 20 Wanche 
malandalo, Ringrazio infinitamente 
fin d'ora. 
Brescia Mario - Via Glnorl, 7 - 00753 
Roma 

Cerco llbrl dl elettronlco anche digita- 
le In partlcolare "Corso di eleltronica 
(ondamenlale con esperimenli", "Di- 
git 1" e "Digit 2", "SC/MP", "II libro del 
prlnciplanle", "Il libro del concetti 
londamenlall" a prezzo di usalo, 
Wo/O Vincenzo - Via Slazione diPitec- 
do, 2 - 57030 Pilecclo IPT) ■ Tel. 
0673/42243. 

Vendo organo eletlrlco Bontempi 
mod. BF26 6 registri + vibrato - 5 ritmi 
batlerla per L 100.000Irattabili oppu- 
re camblo con oscllloscoplo o multi- 
metro dlgilale. 
D AIbero Paolo - Pie Caduli delta 
Monlagnola, 6 - 00742 Roma - Tel. 
06/5400683. 
Vendo Walkman L, 90.000, microcul- 
(le L. 15.000; pile orologio L 2,500; 
radioregislralori Slim L 129 000 
Grandl 142 000; cassette siglllate Ma- 
xell C60 L. 1.800, C90 L. 2.700, FeCr L. 
4 750, 
Cinelll Allonso - Via Sfarza, 97 -82079 
S, Agala dei Goli (BN) - Tel. 
0823/953793. 
Vendo Junior Computer complete di 
alimenlalore, il lullo monlato lunzlo- 
nante e mai usalo a L. 200,000, 
Amico Coslanlino - Via Pier France- 
sco Mo/a, 42 - 20756 Mllano - Tel. 
02/3277358. 

Compro Inlerleccla cassette per 
Junior Computer di elektor; compro 
piastre sul pP 6502 abbinablll con il 
Junior Computer; cerco programml 
su listing o su cassetta. Per informa- 
zioni scrivere il piO presto posslbile a; 
D'aloia Nicola - Via dei Mi lie, 11 - 
75067 Novi Ligure (AL). 

Svendo ampll 70W L. 30.000, I pre L, 
20,000, ampl. 100 W L, 60,000 e Ira- 
sformatore L, 10,000; libro Bugbook 
VI L. 15.000; blocco di 18 pezzi Ira 4 
ampll 30 + SOW, 2 da 10 + 10 W, 7 
preampli, 1 sint ecc,, regalo meccanl- 
ca stereo 7 L. 100,000: 
Lodi Roberto - Via Kennedy, 74 - 
46029 Suzzara (MN) 

Vendo accenslonl elellroniche tipo 
Induttivo, sensore a infrarosso aulo- 
coslruite a livello professionale, LED 
per messa in lase senza strumenti, 
Solo per 500 - 126 L, 75.000 e Panda 
30 L 45 000 vaglia o conlrassegno. 
Ghirotlo Palmiro - Via Caranzano. 72 - 
75076 Casslne (AL). Tel: 0744/56674, 
Vendo ampllflcalore finale HI-FI 60 + 
60 W L, 250 000; Mlcrolrasmetlitore 
93 - 108 MHz L 16.000; Prova Iransi- 
stori L 15.000; il lulto^aulocoslruilo 
e perfetlamenle funzlonante; SI ese- 
guono monlaggi eletlronicl a richie- 
sta: 
Bertozzi Bruno - Via Emilia, 1630 ■ 
47020 Longiano (FO) 
Vendo plaslra di reglstrazione Philips 
mod. N2S21 L 220,000 oppure cam- 
blo con oscllloscoplo 10 MHz specifi- 
care caralterisllche; 
Rullin Glutiano - Via Premunera, 16 • 
91023 Besozzo IVA) 
Vendo slnlonlzzalore LX 400 da larare 
L 50.000; frequenzimelro LX 308 L, 
60,000; rioerca eleltronica LX401 -(- 
LX 402 L 40,000; mobile serigrafato 
per sinlonizzatore L,25,000 II lutlo, 
spese postali Incluse. 
Tozzi Andrea - Via Dante, 28 - 38068 
Roverelo ITN) ■ Tel. 0464/25828. 

Vendo oscllloscoplo doppla Iraccia 
Philips PM3207 con soli 3 mesl di vita 
complelo dl sonde original! 1X e 10X a 
L 950.000. 
Morgese Vilo - Viale Japigia, 42 - 
70726 Bari ■ Tel. 080/332099. 

Vendo Computer Sharp M280K con 
video 10" e registratore incorporall, 
espansione RAM 48K, nuovo con im- 
ballo orlginale. 
Colombo Arnaldo ■ Via P. Calvi, 77 - 
20729 Milano - Tel. 02/777742 

Causa cossata attivitS vendo tuttl I nu- 
meri dl Elektor escluso il N" 8 a L. 
40.000; 28 riviste tulte in ottimo stato 
acquislo minlmo 10 riviste. 
Scarp/ Crisllano - Via Santa Speronl, 
1 - 16036 Recco (GE) ■ Tel. 737674. 

Cerco seria ditta per eseguire cablag- 
gi eleltrici ed eletlronici anche solo su 
disegno compreso evenluale parle 
meccanica; posso emellere regolare 
faltura - telelonare per accordi ... 
FumagaiU Gian Enrico - Via Delia Bu- 
lalolla, 691 UN ■ 00138 Roma ■ Tel. 
8797904, 

Eccezlonale, flnalmenle anche In Ita- 
lia un club per gll amantl deU'elellro- 
nica, A chlunque interessi questo an- 
nuncio pud meltersl in contalto con 
me (quesl'invito 6 valido per ragazzi 
dai 12 annl in su). 
Monteteone Andrea - Via Milano, 8/7 - 
97028 Parlanna (TP). 

Cerco seria ditta per esecuzione mon- 
laggi o cablaggi a domlcilio. 
Deruda Giovanni - Via Archimede, 20 
- 20729 Milano - Tet. 02/7387423. 

Inviare questo lagliando a J.C.E. Elektor - Via del Lavoralort, 124 - 20092 Clnlsello B. (Ml) 

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in slampalello) 

Cognome Nome   

Via   n0 Tel.  

Ciita   cap   

Flrma Data  
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122 sommario 

II Junior Computer diventa adulto 1-25 111r.11.10 
Queslo articolo 6 il primo dl una serie di Ire, e si propone di descrivere gli aspetti leorici e pratici VWW® WW® CM B® 
dell'eslenslone dell'hardware di questo computer, ormai conosciutissimo Ira i lettori di elektor ■■ ■ ■ ■ ■ ■ 

^Olll 

Allarme per lo starter deH'automoblle   1-34 
Avvisatore acustico destinato ad attrarre l attenzione deirautomobillsta sulla leva dell'arla per 
evitare che rimanga inserita. 

som 
Generalore dl trenl d'onde   1-36 

Barometro dlgltale   1-40 
Queslo articolo descrive un circuitoche comprende sia II Irasduttore di pressioneche quello di 
lemperatura, e ne indica i rispetlivi valori misurali su un display digitale 

Indlce 1981   1-43 
Generale ed analitico. 

Roger bleep     1-52 
II Roger bleep si diffonde sempre plii Ira le persone che usano apparecchi ricelrasmiltenll. 
Questo circuito si diflerisce dagli altri perchfe produce un suono simile a quello di un gong. 

Anallzzatore loglco - III   1-54 
Queslo articolo, che conclude la serle dedlcala alTanallzzalore loglco, melle In pratica le leorle 
fin qul esposle. 

TV Games ampllatl   1-62 
Presenliamo una baselta di ampliamento per il computer TV Games che pub quasi triplicare la 
disponlbilita dl memoria, Nella baselta sono compresi anche due generatorl di elletli sonori 
programmablli. 

Accopplatore dl transistor)   1-69 
II dispositive permelte di rivelare le coppiedl transistori con carallerlsllche uguall, da un intero 
mucchio dl candldall posslbill. 

Convertltore dB   
Descrlzlone di un raddrizzatore logaritmico, che traduce le curve di rlsposta dl Irequenza, 
visualizzale su di un oscilloscopio, in llvelli misurali in dB 

1-72 

Mercato   1-74 

La rubrica 

e a pagina 14 
Mensile associato aN'USPI 
Unione Stampa 
Periodlca Italians 
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Guida mondiale 

dei circuiti 

integrati TTL 

...JJL/IC 

tiUlOl 

Cod. 6010 
L. 20.000 (Abb. L. 18.000) 

II prontuario fornisce le equivalenze, le carat- 
teristiche elettriche e meccaniche di presso- 
che tutti gli integrati TTL sinora prodotti dalle 
principali cise europee, americane e giappo- 
nesi. 
I dispositivi Texas. Fairchild, Motorola. Natio- 
nal, Philips, Signetics, Siemens, Fujtsu, Hita- 
chi, Mitsubishi, Nec, Toshiba, Advanced Mi- 
cro Deviced, sono confrontati tra loro all'in- 
terno di ogni famiglia proposta. 
Per facilitare la ricerca o la sostituzione del 
dispositive in esame, e possibile anche con- 
sultare il manuale a seconda delle funzioni 
svolte nei circuiti applicativi. 
Rappresenta, quindi, un indispensabile stru- 
mento di lavoro per tutti coloro che lavorano 
con i TTL. 

ECCO IL RACK 19" 

D'ECCEZIONE 

.sssSS-N 

s-SSS*1- 

NJI. 

Piero Porra 
% 
e 

meccanica di precisione 

per Telettronica industriale 

e civile. 

Stabiiimento in Castelgomberto 

Via Raffaeilo, 10-Tel.0445/940132 
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ELEKTOR-KIT come dalla testata che vedete, e una realizzazione A.P.L.-TEKNO con i 
circuiti stampati originali (EPS) di Elektor. 
Gli ELEKTOR-KITsono blisterati in modooriginaleeda non confondersi con eventual! 
imitazioni che gia si trovano sul mercato! 
Gli ELEKTOR-KIT sono corredati oltre che dagli EPS originali di Elektor. da compo- 
nenti preventivamente selezionati e rispondenti alle norme ANIEe CCIR intemazionali 
adottate dai progettisti olandesi dei circuiti. 
La "Scheda di informazione" e un ulteriore riprova di garanzia fatta dai tecnici TEKNO 
coadiuvati da ingegneri per I'assoluta sicurezza di funzionamento del kit. 
Per chiedere i kit, gli EPS le "Schede di informazione", i consigli tecnici rivolgiti con 
fiducia ai distributori ELEKTOR-KIT che trovi elencati per Regioni e Provincie nella 
rubrica "CHI E DOVE". 

Pronto! ... il gufo risponde a tutti i pulcini. 
Ai 200 pulcini che volevano aprire I'uovo di ELEKTOR-KIT solo per telefono domandandoci chi e dove, 

"Rivolgetevi al vostro distrlbutore indicate nella rubrica CHI E DOVE". 
Allo stesso distributore potete rivolgervi per la taratura del pianoforte e il "sustein" ... per reperire il digitast 
del Junior Computer ... per acquistare i BC 557, BC 558 e la UNN 21002; insomma, al vostro distributore 
potete rivolgervi per i problem! tecnici. relativi ai montaggi di elektor. 

L'ANGOLO DEL GUFO 

diciamo; 

r 

se sei un rivenditore di materiale elettronico 

puoi distribuire i circuiti stampati (EPS) di Elektor, 

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Cinlsello Balsamo 

Ditta 

Via Tel.: 

Citt8 C.A.P. 

Data Timbro e firma 

S/amo interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla possibilita di divenlare rivenditori di Elektor. 

\ 



PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI 
PUBBLICATI DA ELEKTOR 

CONCESSIONARI Dl ZONA: 

A.P.L. s.r.l. 
Via Tombetta, 35/A 
37135 VERONA 
Tel. 045/582633 

S.G.E. dl Splnato Gianrenzo 
Via C. Colombo, 6 
33077 Saclle (PN) 
Tel. 0434/71988 

C.S.E. F.lll Lo Furno 
Via Maiocchi, 8 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 

PINTO 
C.so Prin. Eugenic, 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel. 011/541564 

B.M.P. s.n.c. dl Benevelll & Prandl 
Via Porta Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 
Tel. 0522/46353 

ELETTRONICA HOBBY 
Via L. Cacciatore, 56 
84100 SALERNO 
Tel. 089/394901 

1 

Allo scopo di dare la necessaria assistenza lecnica ai lettori con le migliori 
garanzie di funzionamento degli ELEKTOR-KIT, e stata creala la 

TEKNO 

un'organizzazione prolessionale, formata da ingegneri e tecnici specializza- 
ti. che monlano, collaudano i circuit! e forniscono una chiara relazione 
tecnica "Scheda dl Informazione", con i suggerimenli di monlaggio, di con- 
trollo del circuito, con rausilio anche del test-point. 
La TEKNO 6 poi disponibile a dare chiarimenti e suggerimenli che possano 
essere richiesti dai lettori telelonando allo 045/527726 il sabalo dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 17, oppure scrivendo al seguente Indirizzo: 
TEKNO - Viale Spolverini, 8 - 37131 VERONA. 
La "Scheda dl Inlormazlone" viene allegata ai kit di monlaggio o inviala su 
richiesta dei lettori a completamento dei kit che ne fossero sprovvisti, ed 6 
comunque sempre disponibile presso tutti i dislribulori elencali nella rubrica 
"CHI E DOVE", 

DISTRIBUTOR!: 

PIEMONTE 

ODICINO CB 
Via Garibaldi, 11 
15067 Novl Llgure (AL) 
Tel. 0143/76341 

DITTA MARGHERITA 
P.zza Parrocchiale, 3 
13011 Borgosesla (VC) 
Tel. 0163/22657 

RACCA 
C.so Adda, 7 
13100 VERCELL1 
Tel. 0161/2386 

LOMBARDIA 

CSE 
Via L. Tolstoi. 14 
20051 Limbiate (Ml) 
Tel. 02/9965889 

C.E.A.P. 
Via Cino da Pisloia, 16 
20162 MILANO 
Tel. 02/6433889 

C.E.E.M.I. s.a.s. 
Via Carducci. 10 
28100 NOVARA 
Tel. 0321/35781 

A.Z. 
Via Varesina, 205 
20156 MILANO 
Tel. 02/3086931 

REO ELETTRONICA 
Via Briosco, 7 
27100 PAVIA 
Tel. 0383/465298 

FOTOTECNICA 
Via X Giornate, 4 
25100 BRESCIA 
Tel. 030/48518 

TELETECNO 
V.lo Rizzardo, 26 
25100 BRESCIA 
Tel. 030/54125 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA 

ELCOM dl C. Segalti 
Via Angiolina, 23 
34170 GORIZIA 
Tel. 0481/30909 

ELEKTRONIA dl Bonazza 
Via Fabio Severo, 138 
34100 TRIESTE 
Tel. 040/574594 

TRENTINO 

EL - DOM dl Zadra Elda 
Via Suffragio. 10 
38100 TRENTO 
Tel, 0461/25370 

EMILIA-ROMAGNA 

C.T.E.N. s.d.l. 
Via Corvignano, 23 
47037 Rimini (FO) 
Tel. 0541/775534 

ZANNI PIETRO 
Via Marconi, 19 
43017 S. Secondo (PR) 
Tel, 0521/872512 

GRIVAH ELETTRONICA 
Via Traversagna, 2A 
41058 Vlgnola (MO) 
Tel. 059/775013 

TOSCANA 

COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 
Via G. Puccini, 297 
55100 S. Anna (LU) 
Tel. 0583/55857 

C.P.E. ELETTRONICA s.a.s. 
Via S. Simone, 31 
57100 LIVORNO 
Tel. 0586/505062 

MARCHE 

FOREL ELETTRONICA 
Via Italia, 50 
60015 Falconara (AN) 
Tel. 071/9171039 

LAZIO 

PANTALEONIALDO 
Via Renzo da Ceri, 126 
00195 ROMA 
Tel. 06/272902 

ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontini, 23 
00043 ROMA 

ELETTRONICA DIGITALE s.n.c 
Via Piave, 93/93B 
05100 TERNI 
Tel. 0744/56635 

CAMPANIA 

ELETTROTECNICA SUD s.r.l. 
Via Settimio Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
Tel, 089/239576-9 

C.F. ELETTR. PROFESSION ALE 
C.so Vittorio Emanuele, 54 
80122 NAPOLI 
Tel. 081/673728 

FILIPPONI CLAUDIO 
V.le dei Pini, 37 
80131 NAPOLI 
Tel. 081/7418453 

ELETTRONICA TIRRENA 
C.so Mazzini, 224 
84013 Cava del Tlrrenl (SA) 

DITTA PALMA GIOVANNI 
Via A. De Gasperi, 42 
84043 Agropoll (SA) 
Tel. 0974/823861 

CALABRIA 

FRANCO ANGOTTI 
Via Alberto Serra, 19 
87100 COSENZA 
Tel, 0984/34192 

SICILIA 

CENTRO ELETTRONICO 
Via A. Specchi, 54 
96100 Slracusa 
Tel. 0931/41130 



PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI 
PUBBLICATI DA ELEKTOR 

• I kit vangono tornlll completl dl clrculto •Umpato. componanll •lattronlcl, • una daacrlzlona llluatrata che faclllta II montagglo del 
clrculto a la aua maaaa In lunzlona, lacendo rlferlmanto ancha al laat-polnt par una raplda varltlca del clrculto. 

• I kit poatono eaaere ordlnall per poata o acqulatall dlrallamanta praaao I dlatrlbutorl, del quail vl lornlamo gll Indlrlzzl In queste paglne 
della rlvlata (Attanzlona, non presao la J.C.E.). 

• Ollra al kit complatl, In acatola dl montagglo. aono dlaponlblll anche 1 kit premonlall e collaudatl con o senza I relatlvl contenltorl. 

COOICE 

ELEKTORH I 
EPS 9453 
EPS 9453 F 
EPS 9465 
EPS 78041 
EPS 1234 
EPS 9743 
EPS 4523/9831 
EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 9765 

PRE770 KIT 
PRE220 

STAMPATO 
COOICE PRE220 PRE2Z0 

KIT STAMPATO 

C1"6110 1879 
GENEHATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
PANNELLO PER GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
ALIMENTATORE STABILIZ2AT0 A CIRCUITO 
INTEGRATO 
TACHIMEIRO PER LA BICICLETTA 
RIDUnORE DINAMICO DEL RUMORE 
C0MAND0 AUT0MATIC0 PER IL CAMBIO DELLE 
DIAPOSITIVE 
IE F0T0GRAFIE 01 KIRLIAN 
SIMULATOHE Dl FISCHIO A VAPORE 
SINTEII2ZAT0RE Dl VAPORIERA 
INIETTORE Dl SEGNALI 

ELEKTOR N' 2/3 LUOLIO/AGOSTO 1979 
EPS HB1H HB12 
EPS HB13 
EPS HD4 
EPS 9525 
EPS 77005 
EPS 77059 
EPS 77101 
EPS 9398/9399 
EPS HB14 
ELEKTOR r 4 - SETTEMBRE 1979 

TIMER I.OGARITMICO PER CAMERA OSCURA 
PPM: V0LTMETR0 Dl PICCO AC SU SCALA 
13.950 
V0LTMETROLEDC0N UAA 180 
0SCILL0GRAPMIC 
SAL0AT0RE A TEMPERATURA CONTHOLLATA 
CAMPI MAGNETICI IN MEDICINA 
MINI-FREQUENZIMETRO 

OTTOORE 1979 
MINI-TAMBUR0 
GENERATORE Dl RIIMIIC 
GENERATORE SINUS0I0ALE A FREQUENZE FISSE 
SEGNALATORE PER PARCHIMETRI 
INTERRUTTORE A BATTIMANO 

■ NQVEMBRE 1979 „ , 
IN0ICAT0RE OIGITALE UNIVERSALE 
SIRENE 
TEHMOMETRO 
IL "OIGIBELL" 
MICRO COMPUTER BASIC 

-OICEMBRE 1979 
AMPLIFICATOHE TELEFONICO 
GIOCO "PROVA-FORZA1 

COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(main boaul) 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(power supply c keyboardl 
ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 
SCHEDA CON 4 K Dl RAM 
MODULATORS TV UHF/VHF 
BUS BOARD (COMPRESO FLATCABLE 64 POLI) 

OEKNAIO 1980 FUZZ-BOX VARIABILE 
TASTIERA ASCII 
POCKET BAGATELLE (gloco di deslrez/al 
CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 
ELEKTERMINAL 
SINTONIA A TASTI 

EPS 9797 
EPS 9860 LOGARITMICA 
EPS 9817-1-2 
EPS 9970 
EPS 9952 
EPS 9827 
EPS 9927 
ELEKTOR It' 5 
EPS 9344-1-2 
EPS 9344-3 
EPS 9948 
EPS 9491 
EPS 79026 
ELEKTOR IT 6 
EPS 79006 
EPS 9751 
EPS 9755.1-2 
EPS 9325 
EPS 79075 
ELEKTOR N' 7 
EPS 9987-1-2 
EPS 79006 
EPS 79073 
EPS 79073-1-2 
EPS 9906 
EPS 9886 EPS 9967 
EPS 80024 
ELEKTOR N' 8 
EPS 9984 
EPS 9965 EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 EPS 79519 
ELEKTOR N* 9 - FEBBRAIO 1980 EPS 9974 RIVELATORE 01 PROSSIMITA ESTENSIONE DELLE PAGINE NELL'ELEKTERMINAL 

IL "DIGIFARAO" 
GATE DIPPER 
LAMPEGGIATORE 01 POTENZA 
SEMPLICI EFFETTI SONORI 
CHASSIS 01 MEDIA FREOUENZA 
DECODIFICATORE STEREO ELEKDOORBELL 

EPS 79038 
EPS 79088-1-2-3 
EPS 79514 EPS 78003 
EPS 79077 
EPS 78087 
EPS 79082 
EPS 79095 
ELEKTOR r 10 
EPS 79019 
EPS 9913-1-2 
EPS 79040 
EPS 9753 
EPS 80021-1A-2A 
EPS 80016 
ELEKTOR N' 11 
EPS 79650 
EPS 79039 
EPS 79070 
EPS 79071 
EPS 80023 
EPS 80023-a 

MARZO 1980 
GENERATORE SINUSOIDALE 
UNITA' 01 RIVERBERO OIGITALE 
MODULATORS AO ANELLO 
BIGLIA ELETTRONICA 
SINTONIA DIGITALS 
DISTURBATORE ELETTRONICO 

- APRILE 1980 CONVERTITORE PER ONOE CORTE 
MONOSELEKTOR 0 PANNELLO 
STENTOR 
ASSISTENTOR 
TOPAMP 30 W CON ALETTA 
TOPAMP 60 W CON ALETTA 

57 600 9 600 
(comproso nel mobile) 

55.650 4,800 
16.700 3,500 
12 700 4.000 
15 600 
56 500 
13 600 
II 700 
8.000 

3 000 
9 000 
4 500 
4 000 
3,000 

AUSTEHEO ALIMENTATORE < AMPLIFICATOHE HI-FI 
DA 3 WATT 35,600 9 500 
AUSTEREO: PREAMPLIFICATORE 23,700 10.000 
RIFERIMENTO Ol FREOUENZA UNIVERSALE 21,000 6.600 
INOICATORE Ol PICCO A LED 16.900 5200 
OISTOHSIOMETRO 18,200 7 100 
ALIMENTATORE 0-10 V 12 800 5 000 
AMPLIFICATORE PER AUTORADIO 4W 9700 4,000 
PREAMPLIFICATORE PRECO 43,100 12,600 
AUSTEREO. PREAMPLIFICATORE FONO 8 900 5.300 

36200 
5 900 

27 200 
32.600 
32 000 
13.900 
56.300 

62 850 
36100 
47,900 
23 000 
16250 

32,000 
14 500 
44 100 
22,500 

103 500 

27,000 
21 500 

227.500 
65.500 
52.000 

147,000 
18 000 
50 500 

15,000 
106000 

18.600 
20 500 

151.500 
43.500 

30 500 
100,000 
59,000 
33,500 
12.000 
19.500 
25.000 
30.500 
41.700 

22.600 
20 000 
32 000 
81000 
11.200 

23.250 
70,700 
39,700 
14 800 
20.700 
28.700 

7.000 

7 100 
6600 
5 900 
4 400 
8 300 

10.200 
5 400 
7200 
4 200 
5.400 

6600 
5 400 

11750 
9 000 

22 500 

9500 
6900 

45.500 
21.000 
12000 
42.000 

5.400 
15,500 
5.000 

19,500 
5,500 
7.600 20.500 

10 700 

7 800 
18 000 
13 000 
5200 
5400 
5.400 
6 600 
7 000 

13200 

6 000 
7.600 
8,900 

20,000 
4,700 

5.400 
23.000 
10.200 
7.200 
4,200 
4 200 

ELEKTOR M-12 MAGOIO 1980 
EPS 79024 RICARICATORE AFFIDABILE 
EPS 80031 TOPPREAMP 
EPS 80054 VOLETE UNA VOCE "STRANA" ,7 (modulalore ad anello) 
EPS 79093 TIMER/CONTROLLER PROGHAMMABILE 
EPS 80009 ESWAR (ellelli sonori con nverbero analooico) 
ELEKTOR II-13 
EPS 80018-1-2 
EPS 80084 
EPS 80086 
EPS 80096 
EPS 80097 
EPS 80101 
EPS 80102 
EPS 80109 

(IIUORO1980   
ANTENNA 'ATTIVA" PER AUTOMOBILE 
ACCENSIONE A TRANSISTOR 
TEMPORIZZATORE TNTELLIGENTE" PER 
TERGICRISTALLO 
MISURATORE DEL CONSUMO Dl CARBURANTE 
(sensoti a panel 
FERMIAMO I LADRII (anllluflo) , . 
INDICATORS BELLA TENSIONS DELLA BATTERIA 
UN PROBE AD ASTINA (asllna a panel PROTEZIONE PER BATTERIA 

ELEKTOR r 14/15 - LUGLIO/ABOSTO 1980 EPS 78065 RIDUTTORE Dl LUCE SENSOR 
EPS 79517 CARICA BATTERIE AUTOMATICO 
EPS 79505 AMMUTOLITORE PER DISC-JOCKEY 
EPS 79114 FREQUENZIMETRO PER SINTETIZZATORI 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATOHE 
ELEKTOR H' 16 SETTEMBRE 1980 _ „ 
EPS 79513 VSWR METER CON STHUMENTO 
EPS 80027 GENERATORE 01 COLORI 
EPS 79033 QUIZMASTER 
EPS 9945 CONSONANT (con pannello Itonlalel 
sislema d'allarme cenlrall/zalo; 
EPS 9950-1 SIAZIONE MASTER (con alloparlanle) 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con alloparlanle) 
EPS 9950-3 STAZIONE D'ALLARME 
ELEKTOR M' 17 * OTTOBRE 1980 
EPS 80067 DIGISPLAY 
EPS 80045 TERMOMEIHO DIGITALS 
EPS 79035 MILLIVOLTMETRO CA E GENERATORE 01 SEGNALI 
EPS 9964 
ELEKTOR Hr 18 
EPS 80068-1/2 
EPS 80068-3 
EPS 80068-4 
EPS 80068-5 
EPS 80022 
EPS 80060 
EPS 9956/9965 

(con slrumento) PRECONSONANT 
N0VEM8RE 1980 

IL VOCODER Dl ELEKTOR ■ BUS BOARD 
(complelo dl connellorl) 
IL VOCODER 01 ELEKTOR - FILTRI 
IL VOCODER 01 ELEKTOR • MODULO I/O 
IL VOCODER 01 ELEKTOR - ALIMENT, AMPLIFICATORE D'ANTENNA 
CHOROSYNT CON TASTIERA 2,5 OTTAVE 
OOPPIO HEGOLATORE Dl OISSOLVENZA PER 
PHOIETTORE 

ELEKTOR r IB - OICEMBRE 1980 
EPS 9423 ANTENNA FM INTEGRATA per mlernl 
EPS 9368 RELE' CAPACIIIVO 
EPS 9329 SONDA LOGICA VERSATILE 
EPS 9369 MINI-RICEVITORE AD ONDE MEOIE 
EPS 9192 SOSTITUTO "LOGICO" DEL POTENZIOMETHO A CARBONE 
EPS 80065 DUPLICATORE Dl FREOUENZA 
EPS 80019 TREND A VAPORE 

EPS^foOZ W SENTSENZA PROGRAMMABILE PER DIAPOSITIVE 
EPS 80050 INTERFACCIA A CASSETTE PER MICROCOMPUTER 

BASIC _ 
EPS 81112-1/2 ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 
EPS 9915 GENERATORE Dl NOTE UNIVERSALE 
EPS 9914 MODULO PER OTTAVA 
EPS 9979 ALIMENTAZIONE 
EPS 9981 FILTRI PREAMPLIFICATORE 
ELEKTOR r 21 • FEBBRAIO 1981 
EPS 9968-1 TV-SCOPIO (ampllllcalore dl ingressol 
EPS 9968-2'3'4/5/F TV-SCOPIO, VERSIONE BASE 
EPS 79053 TOTO-ORACOLO 
EPS 9840 IEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 
EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGIINFRAROSSI (allmentaiore) 
EPS 9862-1/2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI UrasmeHilore/riceuildie) 
ELEKTOR r 22 • MARZO 1981 
EPS 81047 IERMOMETHO OA BAGNO 
EPS 81051 XILOFONO 
EPS 81049 CARICABATTEHIE NiCd EPS 81043-1/2 IL MISURATORE 
EPS 61044 IL MULTIGIOCO 
EPS 81042 IL GENIO NEL BARATTOLO 
EPS 81048 COHNAMUSA 

31.250 
89 500 
26 700 
62 300 
42 900 

25,450 
37,800 
44,500 
72.000 
13.800 
14.300 
11,800 
11 900 

21900 51000 
22 700 
20.000 

21,650 
44.070 
25,600 
74 000 

32,000 
27 700 
10 000 

26000 
26 000 
16 000 

39,650 
30.600 
57 200 
31500 
11600 

137 000 
28,000 

18 200 
13,200 
12.750 
8.850 

40.250 
14.500 
17,000 

100.000 

45.700 

17 500 
87 000 
14.200 
34.500 
22.000 
17.400 

20,000 
20,500 
27 600 
40.600 
38.800 
15.450 
18,550 

6 000 
11.400 

5.4D0 
7.700 
8300 

7.200 
10.800 
9000 

18.000 
4 800 
4800 
4 800 5 400 

5400 
5 900 
7 200 
6300 

1.800 
4.100 
3.600 

21600 

4.800 
4.350 
2 400 

7 500 
3.400 
5200 

19.000 
6.550 
6.600 
5.400 
1800 

30.500 
6 200 

4 200 
4.350 
4.350 
2.200 

10.000 
2.600 
2 600 

17 000 
14000 
4.500 

17 000 
7 600 
4.800 

13 200 

5 000 
27 000 

7 000 
9.000 
9.600 
8.650 

2,650 
3.100 
3,600 
5.400 
4 700 
2,650 
3.400 



PUNTI Dl VENDITA DEI CIRCUIT! STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI 
PUBBLICATI DA ELEKTOR 

CDOICE PBEHO 
KIT 

PBEZZO 
STAMPATO COOICE 

ELEKTOR N0 23 - APRILE 1981 
EPS 80085 AMPLIFICATORE PWM 
EPS 60089 1 JUNIOR COMPUTER Ibasella pfincioalel 
EPS 80089-2/3 JUNIOR COMPUTER (basclta display e alimenlalorel 
EPS 9911 PREAMPLIFICATORE PICK-UP 
EPS 9873 MODULATOHE 01 COLORE 
ELEKTOB N'ZA 
EPS 9874 
EPS 80069 
EPS 80077 
EPS 81124 

MAGGIO 1981 
ELEKTOHNAOO 
SI5TEMA INTERCOM 
PROVA TRANSISTORI 
(NTELEKT 

ELEKTOR r 25-GIUGNO 1981 
EPS 9897-1 EQUALIZZATORE, SEZIONE 01 FILTHO 
EPS 9897-2 EQUALIZZATORE, CONTROLLO TONI 
EPS 9932 ANALIZZAIORE AUDIO 
EPS 80502 SCATOLA MUSICALE 
EPS 80128 TRACCIACURVE PER TRANSISTORI 
TV-Scopio versions anipllala: 
EPS 9969-1 BASETTA MEMOHIE 
EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 
EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 
ELEKTOR M! 28/27 
EPS 80071 
EPS 80145 
EPS 80505 EPS 80506 
EPS 80515-1/2 
EPS 80516 
EPS 80532 
EPS 80543 
EPS 80656 

LUGLIO/AGOSTO 1981 
MONITOR DIGITALE DEL BATTIIO CAROIACO 
MONITOR DIGITALE DEL BAT1IT0 CARDIACO 
(display board) 
AMPLIFICATORE A V-FET 
RICEVITORE SUPER ATTIVO 
ILLUMINAZIONE PER VETHINA 
ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 0-50 V/0-2A 
PREAMPLIFICATORE STEREO OINAMICO 
AMPLIFICATORE STAMP 
PROGRAMMATORE PER PROM 

ELEKTOR N-28 - SETTEMBRE 1981 
EPS 81012 LUCI DA SOFFITIO EPS 81072 MISURAIDRE DELLA PRESSIONE SONORA 
EPS 81082 POTENZA BRUTA con tallreddalorc 
EPS 81005 CAMPANELLO A SENSORE 
EPS 81073 POSTER CHE OANZA (basellal 
EPS 81073-P POSTER CHE OANZA (posler) 
EPS 81068 MINI MIXER 
II grande VU Meier: 
EPS 81085-1 VERSIONE BASE EPS 81085-2 ESTENSIONE A 240 V 

9.400 
183,700 

33 300 
46,500 
23 750 

17 500 
20,500 
34 750 
47 700 
6.800 

42 600 
13 800 
14 200 

72 200 

85 500 
19 000 
35 200 
53 800 
12 400 
9,300 

42,000 

139,000 
25,200 
81300 
13.000 
50,400 
80 200 

30 000 
59 200 

2 200 
20.000 

7 800 
9 000 
5 800 

36.700 6.900 
30.900 5,300 
30 150 7 450 

3.000 
3,000 
7.550 
6.800 
1900 

9 700 
3 850 
3 850 

13 000 
3 500 
6 400 
5.900 

16 000 
4 700 
2 300 
2200 

11,000 

22 700 
4300 
7 600 
3250 
5 400 6 000 

31000 

5 900 
10,200 

ELEKTOR IT 29 - OTTOBRE 1981 
EPS 80120 
EPS 81101 
EPS 81027/1-2 I 
EPS 81071 f 
EPS 81105/1-2 EPS 81008 
EPS 81110 
ELEKTOR II- 30 
EPS 81112 
EPS 80514 

8K RAM • I6K Dl EPROM 
TEMPORIZZATORE 01 PROCESSO 
RILEVATORE Dl FONEMI SORDI 
E SONORI 
VOLTMETRO DIGITALE 2,5 CIFRE TAP MULTICANALE 
RIVELATORE 01 MOVIMENTO 

NOVEMBBE 1981 
GENERATORE 01 EFFETTI SONORI ( 
ALIMENTATORE PRECISIONE 

PREZZO PREZZO 
KIT STAMPHIO 

("") Genoraiore dl ellelll sonorl, 
SIRENA-NAVE SPAZIALE 
SPARI E MITRAGLIAIRICE 
EFFETTO BOMBE 
CINGUETTIO D'UCCELLI 
EFFETTO AEREO IN VOLO 
EFFETTO AUTO IN CORSA E AIITOSCONTRO EFFETTO VAPORIERA 

ELEKTOR N'3I OICEMBRE 1981 
EPS 81024 ALLARME PER FHIGORIFERO 
EPS 81013 ECONOMIZZATORE 01 CARBURANIE 
EPS 81142 SCRAMBLER 
EPS 81117-1 SISTEMA A COMPANDER RIDUTTORE RUMORE 
EPS 81117-2 ALIMENTATORE PER COMPANDER 
EPS 9860 MISURATORE Dl PICCO DEL COMPANDER 
EPS 9817/1-2 DISPLAY A LED CON UAAI80 DEL COMPANDER 
EPS 9956/80512 FADER PER PROIEITORI 01 OIAPOSITIVE (pane P") 

ELEKTOR NJ 32 
EPS 81173 
EPS 81135 
EPS 81123 
EPS 81069 
EPS 81094/1 
EPS 81094/2 
EPS 81094/3 EPS 81094/4 
EPS 81094/5 
EPS 80089/3 
EPS 81143 
EPS 79017 

OERNAIO 1982 
BAROMEIRO DIGITALE 
ROGER BLEEP 
ACCOPPIATORE 01 TRANSISTORI 
CONVERTITORE 01 DECIBEL 
ANALIZZAIORE LOGICO (circullo base) 
ANALIZZATORE LOGICO (circullo d'entralal ANALIZZAIORE LOGICO (circtiilo dl memoria) 
ANALIZZATORE LOGICO (clrcnllo curson dl ollolaooiol 
ANALIZZAIORE LOGICO (circullo display) " 
ANALIZZATORE LOGICO (circullo aiimonlazlone) 
ESTENSIONE DELLA MEMORIA DEL TV-GAME 
GENERATORE 01 FORME D'ONOA 

229,300 
48.000 

101.000 
61.200 
42,000 
41000 

39 000 
66 000 

24 400 
34 450 
24 950 
25 900 
24,300 
26,950 
25200 

37 800 
11.500 
28.800 
10 000 
12 300 
6 000 

5 900 
5.400 

14,700 
2 3 700 
36 100 

150.000 

4 200 
7 200 
6,600 

108 000 
Icon moduli) 

27,900 6 000 
14 500 
27 000 
39 600 

78.000 22,000 
18,500 
35 800 

124 500 
21.500 
26,500 
47,500 ZSOOO' 
45 500 

246.500 
40 000 

6 000 
8 400 
9 600 

15 000 
7200 
7200 

10 700 
34 500 
9 500 
9500 

13.500 
6.000 

13,000 
76 500 13 000 

• COMPRESO CAVO PIATTO A 16 CONDUITORI 

.ATTENZIONE , 
— II codlce riportato nell'elenco del kit, deve essere indicate neH'ordlnazione, 
— Tale codice dovrS essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimenlo (relativamente a ci6 che si vorr^ acquislare); 

E = Kit (scatola di monlaggio) 
EP = Kit premontati 
EMC= Kit montato completo, nel suo contenitore 

— Se il codice non sarfi preceduto da quesle sigle, si intenderd I'ordine per il solo circuito stampato (EPS), 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da Invlare ad uno del punti vendlta Indicatl nella rubrica "CHI E DOVE". 

Nom* Cognomt 
I I I I I I I I I I I I I I I I I Indlrizzo I I I I I I 

Cap- 

Codte« FltcAb (ind<«p»n»«bHA per to aztonde) TTT" 

Termini di consegna. 
EPS 15 gg dalla data di ricevimenlo deU'ordine 
ESS 30 gg, dalla dala dl ricevimenlo deU'ordine 
KIT 15 gg dalla dala di ricevimenlo deU'ordine 

Invlaleml II seguenlo maleHale, pagherb al posllno I'lmporlo relallvo + epese dl spedlilone. 

Codice OuantltA Codice OuantltB Codice Quantlia Codice Quantlta 



GENERAL 

GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

pool position 

•MllSI. HI 1 naslro di fraino multiservice, 
carico di rollura kq. 1000. lun- 
qherta ml. 3,5 

I esiinlore a polvere da kq. I 

h 
t 
ai 
ID 
a 
0 
t 

I tpecchio relrovisore eslerno 
universale 

4 salvaparle universali con 
I plancia nupporlo per auloradio calari/ranqenli 
eslraihile 

I coppia alloiHMrlanli stereo 
wall 10. 

I antenna universale, 4 sezioni. 
lunqhezra m. I 

H 
:: 

I auloradio AM/FM stereo con 
riprodutlore a casselle 

AL PREZZO NETTO DI 

URE 100,000 

FARE L'ORDINE SU CARTA INTESTATA E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VERONA(teL (^917220) NON SI 
EVADONO ORDINI SPROVVISTI DI C0D1CE FISCALE, -1 PREZZI SI INTENDONO pIU [VA E TR^ORTO, PAGAMENTO 
ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO GENERAL E MENSILMENTE SARETE ^flORNAT SU TUTTE LE 
NOVIlA DEL SETTORE, AI SIGG. CLIENTI SARA INVIATO. SU RICHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENT^ ELETTRONICI 
Abbiamo stipulate sui nostri prodotti un'assicurazione totale, che prevede oltre al trasporto, la quality con sosti- 

tuzione immediata in caso di difetti di fabbricazione.   



Questa e una etichettatrice Rotex, 

26 solidi pezzi in garanzia totale per 5 anni. 

tt 

6® 

s w 

a 

u 

-Ot-fGH / 

oj 

In cinque anni anche alia migliore 
delle etichettatrici pu6 succedere di tutto. 
Percio, oltre ad avere un"etichettatrice 
all'avanguardia per maneggevolezza. 
facilita d'uso, nilidezza di carattere 
e grande varieta di naslri 
e di misure. da oggi potrele avere, 
con Rotex. un'etichettatrice 
supergarantita. 

assistenza e garanzia totale 

distrlbutore escluslvo per I'Italia nel settore concellerlo e tlmbrlficl. 



COMPONENTI 

ELETTRONICI 

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

Bolle, Bolle 
II brodo' La zuppa? 
Nooool 
MEMORIE A BOLLE MAGNETICHE 
Ne avele mai senlilo parlare? 
Ne avele mai viste'' 
Ne avele mai usale? 

NOI OGGI 
Abbiamo per Voi una scella di schede 
con memorie a bolle magneliche 
pronte per essere inserlte nei Voslrl 
micro 
Possiamo arrivare lino ai Mblls 
...E DEI PLASMA DISPLAYS... 
cbe ne dile? 
Numeric, Alphanumeric, Graphic, 
Plasma Displays 
Ancbe quelli, si, li abbiamo 
Ci credele' Non ci credele-1 VI inle- 
tessa l argomenlo' 
Venllecl a Irovarenevedretedellebel- 
lel 

L/2 NOVITA' TM1 
Modulo lermomelro per lemperaluta 
ambiente e a conlallo 
Piccolo, pratlco. precise Adallo per 
I'abbinamento a qualsiasl vollmelro 
dlgilale a 3 o piu cifre con lellura sulla 
scala minima. 
Misura dlrellamenle da -9 a +99.90C 
Kit sempllclsslmo da monlare 

L. 3.450 

OLTRE AD UNA VASTA SCELTA DI COMPONENTI DI 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 specilicamente cio che vi serve, Ordinate per lellera o telefono oppure visitaleci al 
ns. punlo di vendita di Milano, via Varesina 205, Aperlo tulti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 1.5,30 alle 19,30. 
Troverete sempre cordialilO, simpatia. assistenza, comprensione e tutto cid che cercale (se non e'e; lo 
procuriamo). 

METTETECI ALLA PROVA 
Non dimenticate che sull importo dei Vostri acquisti dobbiamo applicare IVA e spese postal!. 

ATTENZIONE 
Da oggi possiamo (ornire una vasla 
scelta di semlconduttorl giapponesi 
(inlegrati, Iranslstor, ecc,), Parlicolar- 
mente adatli come ricambi per auto- 
radio, regislralorl ed Impianli hi-fi 
Quotazioni interessanh, scriveleci o 
telelonale 

L/3 SENSORE DI METALLI 
Piccolo, semplice, compalfo, da usa- 
re come: 
- Interruttore di line corsa senza 

contain 
- Sensore per allarmi 
- Rivelatore o sensore di prossimila, 

etc. 
Grande lacillladi impiego in qualsiasi 
circuilo 

L. 1.000 
CASSETTIERA 

ORDINE E PRATICITA' 
32 casseltim con coperchio sfilabile, 
non piu pezzi sparsi per riballamento 
dei casseltini 
Misure 
esterno: 75x222x150 
cassettini: 52x74x18 
N.B.:.le cassetliete sonocomponibili, 
ciob si possono alfiancare o sovrap- 
porre solidamente ad incaslro. 

ATTENZIONE! 
Non si vende. Vienedalamomaggioa 
chi acquista una delle seguenli: 
— Confezione A/1 = 640 resislenze 

assorlite V,e VjWda 10082.2 0 
- 32 valori -10 + 10 per valore 

— Confezione A/2 = 320 condensa- 
lori assortiti - ceramici, mylar, 
eleltrolilici. da 10 p.l a 10 pF - 32 
valori. 10 per valore. 

Le 2 confeztoni a scelta, piu cassetlie- 
ra omaggio 

L. 15.000 cadauna 

LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIALI 

B/10 - MASCHERE ROSSE petspex 3 
mmspess.40x 120mme45xl40mm 

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

D/12 KIT COMPLETO per modifica 
orologi digltali OUARZO COMPRE- 
SO. Specificate il tipodel Voslro oro- 
logio, 
1 kit L. 3.000 2 per L. 5.000 

D/10 VOLTMETRO DIGITALE a 3 Ci- 
fre - conversione doppia rampa ali- 
menlazione 5V 
Kit tutto compreso sempre L. 14,500 

A/4 LAMPADA A VAP. Hg per fotoin- 
osione con reattore limilatore di ali- 
mentazione luce potente rlcchlaslma 
dl ultravloletto. Realizzerele llnal- 
mente i Vostri citcuili stampati - molli 
altrl usi. 
Monlala pronla L. 55.000 

OFFERTE MICRO P 
COMPLEMENTI 

E AUSIL1ARI 

8080 pP - speciale L. 
8224 clock per 8080 L. 
2111 dyn. mem 256x4 L. 
4116 dyn, mem, 16Kx1 L. 
2708 EPROM 8K L. 
2716 EPROM 16K L. 
93427 PROM 256x4 L. 
93446 PROM 512x4 L. 
93448 PROM 512x8 L. 
6011 UART L. 
3341 FIFO L. 
8279 Progr. keyb, mem. L. 
S566reg.lum, telecom, L. 
76477gen,rum.esuoni L. 

10.000 
6.000 
6.500 
9.000 

10.000 
20.000 

8.000 
10.000 
30.000 
10.000 

8.500 
27.000 

5.500 
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 d 
Eprom su istruzione (Listing) e copiatura di Vostre programmate. 

FCE ELETTRONICA di Nicoletti Giantranco 
ViaNazzarioSauro, 1 -60035 JESI (AN)-Tel (0731)58703 

CONDIZIONI DI VENDITA; Prezzl I.V.A. (15%) esclusa - Ordine 
minimo L, 10.000 - Pagamento in contrassegno - Spese poslall 
acaricodel destinatario 

TRANSISTOR . 100 PT 100- . PI CD 4021BCN L. 880 L 825 LM 301 L. 495 L. 445 MA '1251 L. 2 950 — BA 400V L L. 
.100 .490 L .000 390 BC 170B L 00 I 85 CD 4022BCN 1 880 I. 825 LM 307 L 720 L. 650 M 5'613L L. 3.460 — 12A 400V 

BC »7iB I- 80 I 65 CD 4023BCN L. 380 L 355 LM 311 L BOO L. 755 M 515151. L. 6 760 — SCR bc \nc I. 80 I 65 CD 4024BCN 1 795 L 720 LM 324 L. 785 L. 730 MM 5487 L. 7.480 — 0 6A 200V L. 315 L. 260 
BC "3C L. 85 L 70 CD 4025BCN L 380 L. 355 LM 339 L 785 L. 730 LA 4420 L 2 950 — 5A400V L. 790 L 690 
BC ^?B L 65 L 70 CD 4027BCN L 570 L 520 LM 348 L 1 385 L. 1 290 LA 4422 L. 3 900 — 0A 400V L. 1 050 L 930 
BC 2t2A L 86 L. 70 CD 4028BCN L. 795 L. 720 LM 349 L, 1 580 L. 1.440 LA 4430 L. 3 980 ■— 12A 400V L. 1.150 L. 990 
BC ?'1B L 85 L. 70 CD 4029BCN 1 985 L 885 LM 377 L. 1 850 L 1 720 TA 7202 L. 6 000 BCnm ATflDI nt TFNIinNF BC L. 86 L. 70 CD 4040BCN L 1.045 L. 940 LM 379 L, 5.160 — TA 7204 L 3,250 Scnc 78 

Btna 79 
L. L. .050 L 905 BC ?3TB L 86 L. 70 CP 4043BCN L. 885 L 795 LM 380 L, 1 260 L. 1.180 TA 7205 L 3,250 1.050 L 905 BC 216B L 85 L 70 CD 4044BCN L. 885 L. 795 LM 381 L. 1.850 L. 1.720 TA 7207 L 3 900 — 

BC 2J9B L 66 L 70 CD 4046BCN L. 070 L 960 LM 382 L 1 505 L 1 400 TA 7214 L. 5 900 POTENZIOMETRI ROT ALB 6mm 
BC 2^10 L, 80 L. 65 CD 4047BCN L 1.050 L 940 IM 387 L. 820 L 750 TA 7222 L 4 550 — Ltnean lutta id s®'io L. 430 L 380 
BC 307A L 86 L 70 CD 4049CN L 510 L 455 LM 391 L. 1.370 L. 1 225 MPC 555 L. 1.900 — LogA'itmici luila m sen® L. 430 L 380 
BC 308B I 85 L. 70 CD 40600CN L. 1,080 L. 965 LM 733 L 1 140 L. 1.060 UPC 566 L 1.900 — DIOOI LED BC 317B L 65 L. 70 CO 4066BCN L- 540 1. 490 LM 800 L. 2 700 L. 2 500 PPC 575 L. 2.100 Rossi 5 mm Siemens L 150 L 120 BC 327 L. 125 L. 105 CD 4069CN L. 390 L. 340 LM 820 L 1 750 L. 1 590 UPC 587 L. 4.700 — Vo'd' 5 mm L. 190 L 170 BC 328 L. 125 L 105 CD 4070BCN L. 380 L 355 LM 3900 L. 925 L. 850 MPC 592 L 3.300 — QtalU 5 mm L 245 L 220 BC 337 L 126 L 105 CO 4071 BCN L. 380 L. 355 LM 3914 L 3 930 — MPC 1020 L 7,300 — Biaocti 5 mm L. 150 L 120 BC 338 L- 125 I 105 CO 4073DCN L. 380 L. 355 LM 3919 L. 3.930 — MPC 1024 L. 3-300 — Rossi red 7,25 x 7 7 . 2 5 L 230 L. 200 BC 414 L. 110 L. 95 CD 4075BCN L. 380 L 355 MM 74COfJ L 435 L. 377 MPC 1025 L 2.950 — Verdt 'Pit 7 25 • 7 7 * 2 5 L. 335 L 300 BC 549 L 95 L. 80 CD 4076BCN L 1 000 L- 905 MM 74C14 L 840 L. 728 MPC 1028 L 3.300 — Oiadi red 7 25 « 7 7 k 2 5 L. 360 L 340 BC 550B I 95 L. 80 CO 408IBCN L 380 L 355 MM 74C3? L 435 1 377 MPC 1030 L 3.900 — 150 BC 559B L 95 L. 80 CD 4O02DCN L. 380 L 355 MM 74C73 L 750 L 645 MPC 1032 L 2.500 — POBTALfcD MET AL J mm L 
BD 135 L. 396 L. 345 CD 4089BCN L. 1.440 L. 1 290 MM 7.1C 74 L 750 L 645 MPC 1156 L. 2 750 — PORTALED METAL 5mm L 200 
BO 136 L 395 L 345 CD 4093BCN L. 625 L 560 MM 74C90 L 1 240 L. 1.060 MPC 1181 L. 3.500 •— DISPLAY BO 137 L, 400 L 350 CO 4099BCN L. 1 320 L. 1.180 MM 74C154 L. 3.600 L 3.120 MPC 1182 L. 3.500 FND500 L. 1 300 L 1 150 
BO 138 L 400 L. 350 CD 4507BCN L. 510 L. 460 MM 74C221 L. 1.675 L. 1.500 MPC 1185 L. 6 780 "" FND800 L. 2.950 — 
BO 139 L 400 1 350 CD 4510BCN L. 1 065 L 965 MM 74C9U L 1 495 L- 1.395 MPC 1350 L. 5 350 "" OROLOGIO AUTO MA 1003 L 8 500 
BO 140 
BD 240 

L 
L. 

450 460 L. 
1, 

395 405 CD 45I1BCN CD 4512BCN L. L. 
1 065 1 065 L. 

t. 
965 
96*5 MM SN 74C926 7400 L. L. 

6 890 400 _ MPC 2002 
OIODI 

L. 2.950 ELETTROLmCI VERT CALI 16V 35V 63V BO 24' B L 480 L 405 CO 4514BCN L. 2,140 L. 1 925 SN 7402 L. 400 ■— IN 4004 HA 400V1 L. 75 L 60 IMF 2 2MF 4 7MF 'OMF 
22MF L. 47MF L 

L. L 50 BO 242B L 595 L. 535 CD 4515BCN L. 2.050 L. 1.850 SN 7404 L. 400 — IN 400' OA 1200V) L. 78 L. 65 50 BD 370 L 265 L. 230 CO 45168CN L. 1 000 1 905 SN 7408 L. 400 — BY 127 O 6A 1200VI L. 270 L. 225 L 50 BO 37' L. 265 L 230 CD 4510BCN L 1 000 L. 905 SN 7410 L. 400 BY 252 (3A4O0V) L, 270 L- 225 — L. 50 L 70 2N '711 L 390 L. 360 CO 4520DCN L 1 000 L 905 SN 7448 L. 1 075 — BY 255 (3A 1300V> I 345 L 290 55 L 70 L 90 2N 2905 L. 450 L 420 CD 4522BCN L. 1,195 L. 1 095 SN 7475 L. 600 — BY 298 I2A400V1 L 345 L- 290 70 L 85 L 130 2N 3055 L 850 L. 790 CO 4526BCN L. 1.225 L 1 100 SN 7485 L. 850 700 12F60 I12A 600V Met L 2.250 L, 2.050 100MF L. 60 I 100 I 195 2N 3771 L 3 400 L 3.150 CO 4527BCN L. 1 225 I. 1 100 SN 7490 L. — '2FB60 OZA 600V Mot 1 L. 2.100 L. 1.850 220MF L. 95 L 140 I 265 
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ROBOTICA 

Prof Wilfrid Heginhoiham O.B.E. D.Sc. 

I robot industriali somigliano poco alle 
macchine futuristiche della fantascienza, 
tultavia una somiglianza c'e: la maggior 
parte dei robot sono progettati per sosti- 
tuire operai umani e quindi le loro dimen- 
sioni sono in scala "umana", pur potendo 
csercilare maggiori sforzi per un tempo 
maggiore. A parte queste analogic, le dif- 
ferenze con gli esseri umani ed i robot da 
fantascienza sono enormi. Non si tratta 
che di macchine utcnsili molto complesse 
la cui prima funzionc d di maneggiare dei 
componenti. Per fare ci6, i robot hanno 
bisogno di un braccio di manipolazione, 
II movimento pud essere effettuato da 
punto a punto oppure secondo un percor- 
so continuo. L"'architettura di un robot 
pud essere cilindrica o polare, oppure esso 
pud consistere di un braccio con gomito. 

Mi 

—\Wl 

Una dalle due llnee dl aaldalura slncronlzzala per 
la metro. 

Possibility 

Per quanto il robot industriale possa sem- 
brare umanoide quando k in funzione, il 
confronto si risolve in una delusione. Si 
tratta infatti di poco piii di una gru auto- 
matica controllala da un sistema 
elettronico-meccanico: la caratteristica 
piu saliente e la possibilila di riprogram- 
mazione per variarne entro cerli limit) la 
funzione. Una volta programmala avremo 
ancora sollanto una macchina capace di 
una sequenza ripetitiva di azioni, anchc 
complesse. 
II robot imila bene i movimenti in coordi- 
nazione spazio-temporale di un operatore 
umano: pud per esempio registrarei movi- 
menti di un direltore d'orchestra per poter 
in future eseguire in modo identico la stes- 
sa funzione.Non pud perd renders) conto 
che manca il primo violinood anchel'inte- 
ra orchestra. Si potrebbe evitare questo 
inconveniente munendo ogni sedia di un 
sensore che riveli la presenza dell'orche- 

strale e che fermi il robot in sua assenza, 
ma se sulla sedia si siede uno che non e 
suonatore il robot e ancora ingannato: in- 
somnia ci si pud aspettare tanto ma non 
troppo. Le destinazioni dei robot dipendo- 
no dalla loro architettura, e sono ideali per 
i seguenti compiti: 
a. tracciatura di curve quando basta una 

bassa precisione. 
b. Dove non ^ necessario afferrare. o do- 

ve basta una presa non precisa. 
c. Dove esistano superfici di presa ben 

definite, come per esempio nei gelti 
pressofusi. 

d. Dove la destrezza dell'operatore e limi- 
tata a giudizi in un campo spazio- 
temporale molto ben delimitalo. 

e. In applicazioni di precisione relativa- 
mente specializzate, con un'adeguata 
attrezzatura periferica per indicare la 
posizione finale dei componenti con 
sufficiente precisione. 

Gli impieghi possono essere classificali in 
qualtro categorie, di cui diamo I'elenco: 
La prima caiegoria comprende la vernicia- 
tura a spruzzo, i lavori di martellatura, la 
saldatura a punti, la rivettatura, le applica- 
zioni di guarnizioni in pasta, applicazioni 
di riveslimenti, marcalurc, sigillature a 
caldo, laglio del vetro, pulitura a getto 
d'acqua, forature, ed in genere quelle ap- 
plicazioni dove non i necessario afferrare. 
In qucsti casi basta una coordinata di par- 
tenza ben definita,e la funzione potrA esse- 
re rapidamcnlc modificala. Alcuni di que- 
st! robot possono anche memorizzarc di- 
vers) programmi. 
La seconda caiegoria riguarda operazioni 
con necessity di presa ma senza eccessiva 
precisione, oppure dove sono disponibili 
superfici di presa standard. Tra le funzioni 
possibili c'h lo scaricamento di macchine 
per pressofusione o per fusione in conchi- 
glia, trattamenti termici, serviziodi presse, 
forni, trasferimento di lamiere, maneggio 
e sistemazione di mattoni, accatastamento 
di pallet e sacchi, carico e presa di elcmenti 
cilindrici o prismatici su macchine utensili. 
La lerza caiegoria richiede un funziona- 
menlo di maggiore precisione. Per le varie 
situazioni possono occorrere diversi di- 
spositivi di presa. ed altre attrezzature. Per 
esempio si potranno eseguire trasferimenti 
di pezzi nella forgiatura a freddo ed a cal- 
do. il servizio complete di macchine uten- 
sili, il collaudo, la filatura wire-wrapping, 
la sbavalura, la cernita e Pimballaggio, il 
condizionamento, la foratura, il Irasporto, 
il prelievo, la saldatura ad arco, eccetera, 
Occorrerii esaminare attentamente ogni 
particolare operazione per scegliere le ap- 
propriate sistemazioni. 
La quana caiegoria comprende controlli di 
monlaggio con alii livelli di variabilita. 
In base all'esperienza e possibile ricavare 
alcuni principi che determinano la possibi- 
lila d'impiego dei robot in circostanze par- 
ticolari: 

a. Qualifiche richieste per il lavoro parti- 
colare: vista, tatto udito. 

b. Entro i quali limiti si pubripeteresenza 
ambiguity I'azione e le indicazioni di 
questi "Sensi". 

c. I controlli "periferici" occorrenti per 
assicurare un adeguato controllo del 
materiale in arrivo per quanto riguar- 
da: 

- posizione 
- qualita 
- variability 
d. II fabbisogno di manodopera umana 

per particolari scopi di ispezione du- 
rante il funzionamenlo. 

e. Requisili di sicurezza e di "protezio- 
ne". 

uRKnaa 

1 

Una Cincinnati T. che aerve due cenlrl di lornltu- 
ra ed una stazlone dl collaudo. 

L'adattabilita dei robot ai lavori leggeri di 
trasporto dipendc dalla velocity dell'ope- 
razione. In genere e difficile per il robot 
mantenersi al passo con gli umani. in 
quanto qucsti ultimi sono piii veloci nella 
risposta. In molte operazioni di macchina, 
come la forgiatura. gli operatori umani 
possono variare il sistema di lavoro ed 
adattarsi alle condizioni variabili che sus- 
sistono inlorno alia macchina. La maggior 
parte dei robot i incapace di reagire in 
questo modo. Questo tipo di autopro- 
grammazione sary il passo successivo nella 
tecnica dei robot, 
I fattori economic! possono divenire meno 
importanti di altri. Un ambiente di lavoro 
malsano pub potentemente influire sulla 
decisione di impiegare robot invece di es- 
seri umani. fe perb evidente che oggi i roboi 
sono usati in modo abbastanzascoordina- 
to e frammenlario, Molto spesso nelle fab- 
briche Tautomazione e solo parziale. 

w w 

La Mini Metro 

La sicurezza e un obiettivo importanle: 
non bisogna assolulamente mescolare la- 
voro umano a qualsiasi parte del campo 
operativo dei robot. II pericolo e massimo 
quando le macchine maneggiano material) 
pericolosi. Molli robot vengono impiegati 
per versare metallo fuso in conchiglie o 
stampi di pressofusione. Qualsiasi malfun- 
zionamento dei robot potrebbe provocare 
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spruzzi di materiale pericoloso in zone oc- 
cupate dagli umani. Tuttavia, non bisogna 
esagerare: ci sono parecchi casi in cui 
gruppi di robot sono staii impiegati con 
successo per operazioni relativamcnte 
semplici. Per esempio ci sono 14 stazioni 
automatiche di saldatura a punti per la 
scocca, su ognuna delle due linee della 
nuova automobile Mini Metro. 
Dove i cicli di lavorazione sono relativa- 
mcnte lunghi. e opportuno far servire al 
robot diverse macchine disposte inlorno 
ad esso, e fargli anche svolgere funzioni 
ausiliarie come il conlrollo della produzio- 
ne. II robot industriale Cincinnati Ti pu6 
servire per esempio due stazioni di tomitu- 
ra ed una di collaudo. chc impiega un laser 
per la verifica dimensionalc. 

i w 

L'officina per piccole serie completamente 
automatizzata e versatile, si potri impian- 
tare solo quando i robot avranno una suf- 
ficiente "intelligcnza" da poter lavorare 
con una maggior variability delle condi- 
zioni ambientali. Le tcndenze attuali sono 
esemplificate dal sistema di conlrollo soft- 
ware del Cincinnati Tj. Esso comprcndc 
trc diverse possibility dccisionali. La pri- 
ma 6 condizionata e serve a controllare le 
condizioni di diversi punti di lavoro, ed il 
robot non continucry a lavorare se tutti i 
scgnali ricevuti non saranno "vcrdi". II 
secondo tipo di decisione riguarda gli spo- 
stamcnli. e dispone di parecchie subrouti- 
nes prcdisposte. che formano pane comu- 
ne delle varic altivity ripetitivcche potrebbe- 
ro esscre noiose e fonte di perdile di tempo 
da pane del programmatore. II terzo tipo di 
decisioni riguarda Pinterruzione degli spo- 
stamenti, e si fa uso di subroutines per 
venire a capo di tulte le conlingenze che 
potrebbero aver luogo durante il lavoro 
della macchina. Per esempio un errore di 
inserzione del pezzo da lavorare sara nota- 
la dal robot che trasferira il pezzo al rotta- 
me, iniziera la scelta di un nuovo pezzo da 
posizionare, e provera a ricominciare la 
lavorazione. 

Un fabbro robot 

Un'applicazione piii progredita di questa 
tecnica e lo sviluppo di un "fabbro" robot. 
Per questo particolare processo e essenzia- 
le comprendere come avvenga il processo 
di deformazione del metallo, che potra es- 
sere rappresentato da adalti algoritmi nel 
software. II processo viene chiamalo "for- 
giatura a slampo aperlo". 
II robot cerca di dare la forma ad un pezzo 
manipolando gli attrezzi di forgialura pri- 
smatici di una pressa. Un robot puoessere 
in grado di completare I'operazione di de- 
formazione direttamenle guidalo da un 

umano, ma di solito questo sistema e lun- 
go, e prende piii tempo che completare la 
serie con i metodi normal!. E meglio svi- 
luppare blocchi di programmazione che 
incorporino le caratterisliche note del pro- 
cesso, in modo da poter cambiare il nume- 
ro e le dimensioni dei vari passi inserendo 
gli adatti dati numerici. Per esempio la 
trasformazione quadro-tondo e quella op- 
posta, possono essere ottenule inserendo i 
dati relalivi alle dimensioni iniziali e finali. 
Finora abbiamo dalo per scontato che il 
robot potessecompletare il ciclo senza am- 
biguity; perb le variazioni delle caratteri- 
sliche dcH'acciaio, della temperatura, ec- 
cetera, richiedono un continuo cambio di 
informazioni per regolare la pressione del- 
I'incudine e la temperatura del pezzo. 11 
robot puo valutare I'effetto di questi para- 
metri cntro limitati ambiti, c decidere se 
I'operazione avry successo con le correzio- 
ni apportate. Se per esempio la temperatu- 
ra scendc, il robot potry prendere la billet- 
ta ed inserirla in un forno, tenendo a mente 
dove ha interrotto il processo prima del 
nuovo riscaldamento. Poi continucry a 
forgiare una nuova billetta, riprendery 
quella finila parzialmente e nuovamente 
calda, riprendery la sequenza ed arrivera 
al pezzo finito. Questa routine e una valida 
alternativa all'uso della vista c del lallo da 
parle degli umani. 

.V/V 

Eil^os 

Sistema dl progellailone aulomallca PERA 
PADDS. 

Montaggio con robot 

II numero dei robot impiegati nei montag- 
gi di piccole serie 4 attualmente scarso. II 
montaggio e un'operazione che richiede 
molta ability, implica livelli di interazione 
sensoria e di destrezza meccanica difficili 
da ottenere in modo economico, 1 lipi piii 
vicini all'applicazione industriale genera- 
lizzata sono il PUMA Assembly Robot ed 
il DEA Pragma Assembly Robot. Una del- 
le subroutines disponibili nel PUMA per- 
melte I'operazione di "presa e collocazio- 
ne" tra due punti preselezionati del suo 
"universo", senza che ci sia bisogno di 
programmare i passi successivi. Come mol- 
ti altri dispositivi della prima generazione, 
e adallo all'impiego in situazioni ibride. 
dove delle persone eseguono lavori che ri- 
chiedono un alto livello di reazione ciber- 

netica, ed i robot svolgono la parte meno 
qualificata del lavoro. 
II passo successive consiste nell'impianto 
di vista e tatto artificial!. In questo modo. 
nel prossimo decennio si potry ottenere lo 
scopo di far eseguire interamente ai robot 
un maggior numero di operazioni di mon- 
taggio. 
Occorrc ancora considerare il piu impor- 
tante argomento dell'automazione delle 
officine di piccola serie: tale automazione 
potra divenlare totale approfittando della 
facility offerta dai microcomputer di "co- 
municare" con le macchine. In questo caso 
il computer avra il conlrollo generale del 
progetto e della produzione. 
Un esempio di macchina per la progetta- 
zione automatica e il sistema PADDS svi- 
luppato dalla PERA (Production Enginee- 
ring Research Association). I sistemi di 
questo genere producono progetti detta- 
gliati senza fatica. L'operatore usa una ta- 
stiera per introdurre le dimensioni e le for- 
me degli oggetti, secondo un scmplice co- 
dice. specificando anche le coordinate di 
riferimento. Non occorrono al computer 
altre informazioni per "dimensionare" 
I'oggetto. 
Durante il lavoro esso decidery se la rap- 
prcsentazione a due viste potry portare ad 
ambiguity di interpretazione e fary, se oc- 
corre, un altrodisegno. Passaredal PADD 
ai programmi di conlrollo per le macchine 
utensili c soltanto un piccolo passo  

Gil effettl economic! 

Gli effetti economici e sociologici dei ro- 
bot influenzerannosempredi piii lo svilup- 
po nazionale. Tali effetti andranno ad in- 
veslire il livello dell'impiego e quello degli 
investimenli. In figura 1 appare I'anda- 
mento di questi parametri in quattro delle 
maggiori nazioni industrializzate a partire 
dal 1970.1 diagrammi mostrano il rappor- 
to tra I'indice dei guadagni orari e quello 
dei prezzi, rappresenta cioJ quello che si 
pub comperare con cib che si guadagna. 
Rilevanti gli andamenli riferiti a Giappone 
e Germania occidentale, specie dopo il 
1974. Si tenga conto del fatto che il Giap- 
pone possiede la metb della popolazione 
mondiale dei robot. Per evilare di trarre 
considerazioni errate da queste statistiche, 
bisogna ben chiarire che 1'applicazione dei 
robot industrial! non garantisce automati- 
camente il successo all'industria: i robot 
possono solo amplificarlo, fabbricando 
automaticamente prodotti che giy hanno 
successo: questi diventeranno pib econo- 
mici e quindi il successo non potry che 
aumentare. 
Potrebbe anche sembrare che I'impiego dei 
robot sia controproducente agli effetti del- 
I'occupazione, ma si puo facilmente com- 
prendere che essi non potranno causare un 
aumento della disoccupazione aggiunto a 
quello dovuto ad altre cause. Per esempio 
una nazione che fabbrica prodotti medio- 
cri venduti in maniera mediocre con livelli 
di fatturato mediocri non puo sperare ad 
allro chc ad un mediocre stato di mediocri- 
ty industriale. Le vendite non possono ere- 
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Cspaclta dl acqulslo 

guadagno orarlo 
Indlce prezzl 

Glappone 

Gcrmanla Oveal 
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Figure 1. II rapporto tra guadagnl e prezzl In quat- 
tro nazlonl. 

are quelle condizioni di espailsione che oc- 
corrono per una giusta applicazione della 
tecnologia dei robot industriali: in questo 
caso non esiste il bisogno di "amplificare" 
la produzione. 
Se per6 questo bisogno esiste le applicazio- 
ni di addettisistemi robotici avrii influenza 
sui programmi di investimento delle Indu- 

strie e produrra meno necessila di lavoro 
intensivo in zone dove sussistano condi- 
zioni di produzione in piccola serie. Ci 
dovrii essere una rivalutazione dei rapporti 
tra i sistemi industriali allamente automa- 
tizzali e I'inlero complesso industriale. 
La spesa che si potra affrontare per un'in- 
stallazione di robot industriali, dipendera 
da: 

a. II costo del lavoro. 
b. II tasso di coinvolgimento umano ri- 

chiesto per completare I'operazione 
svolta dalla macchina. 

c. II costo di un sistema standard a robot. 
d. II costo di adattamenlo ad un partico- 

lare compito. 
e. La frequenza di cambiamento dell'im- 

piego. 
f. II lasso d'interresse sul capitale. 
g. Le dimensioni dei lotti della produzio- 

ne. 
h. Richiesta del prodolto che possa giusli- 

ficare Paumento della produzione otte- 
nuta con il robot, 

i. Dcprezzamento. 
j. Costi di eserciz.io e manutenzione. 
La versatility di un sistema robotico i 
strettanlente dipendenle dalla relazione 
tra i punti (c), (d), (e) cd (0 dello specchiet- 
to precedente. 
I confronli tra sistemi automatizzati e ma- 
nuali sono fatti in generale sulla base dei 
risparmi diretti, Questo tipo di confronto 
pub portarc a conclusioni errate. Ineffetti, 
se confrontiamo le produzioni di un siste- 
ma automatizzato e di uno manuale, il 

Robot PUMA 500 della Unlmallon, slslema dl con- 
trollo e terminate video. 

vantaggio del sistema automatico potra 
sembrare scarso od inesistente, Un indice 
piu dimostralivo i la produzione totale 
giornaliera, che riflelle una delle piu essen- 
ziali caralleristiche dei robot: il falto che 
sono in grado di lavorare continuamente 
senza rallentamenti od interruzioni, e per 
periodi piii lunghi che gli umani. La mac- 
china potrb anche essere piii lenla dell'uo- 
mo. ma nondimeno la sua produzione 
giornaliera sara maggiore di parecchio. Ed 
i questa la qualita che coslituisce il vantag- 
gio dcH'applicazione dei robot neH'indu- 
stria. 

Tralio dalla rivisla Practical Elecironics, 
Oiiobrc 1981. ■ 
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Luci psichedeliche 

UK 733A 

Modulotore di luce copoce di 
pilotore Ire porchi lompode do 
1 KW codouno, con seporozione 
dei loni provenienti doll'ingresso 
in bassi, medi e alii. L'eccellente 
sensibilitd e la possibilild di 
regolozione del livello 

d'intervenlo per ciascun lono, 
consenlono grande Hessibilild 
d'impiego. II risultalo si oltiene 
con segnale d'ingresso a bosso 
livello, ed 6 Irascurobile il conco 
presentalo oll'omplificolore 
servito. 

Aliinenlazione; 115 - 230 Vc.o. 
Polenza mossima uscita lampade: 3 x I KW 
Sensibility d'ingresso regolabile; 50 mV 
Impedenza d'ingresso: 22 KQ 
Dimensioni: 180 x 70 * 220 mm 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 

a r» 

Luci psicolineari 

a 6 canali 

UK 736 

Una versione ad alia polenza 
del Iradizionale VU-meler a LED. 
Sei lampade da 300 W massimi 
ciascuno si accendono in numero 
dipendenle dol livello del 
segnale audio d'ingresso. 

Alimentazione; dollo rete 220 Vc.a. 
Consume lescluse lampadel: 350 mA 
Polenza mossima pilotabile per canole: 
Livello minimo d'ingresso audio: 500 mV 

Indispensabile per effelli 
psichedelici fuori dai comune, 
per pubblicila, per Irallenimenli 
audiovisivi, giochi di luce e 
decorazioni luminose. 

300 w 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 



11 "Junior" dlvenla adullo eleklor gennalo 1982 — 1-25 

Ora che si puo aggiungere al Junior, la 
basetta delle interfacce, possiamo conside- 
rarlo "adulto", ossia munilo di lutto 
I'hardware che gli occorre. II suo "cervel- 
lo", il software, potra invece essere ancora 
ampliato. E giunto il momenlo per il com- 
puter di "parlare come un grande" o piut- 
tosto di funzionare mediante un linguag- 
gio di programmazione di maggior livello; 
naturalmente sara interessante per il pro- 
grammatore imparare a lavorare con un 
simile linguaggio. Prossimamente vi de- 

e un computer dalle molteplici possibilita. 
Un sistema a singola basetta raccoglie in- 
vece tutto quanto serve su di un unico 
circuito slampato. II risultato dipende da 
cosa si intende per "tutto", in modo da 
soddisfare gli scopi dell'utente (e quindi 
dalle dimensioni della basetta). "Sistemare 
tutto" su unasola basetta e un po un azzar- 
do: si puo vincere o perdere. Cio significa 
che I'utente deve valutare le sue necessita 
con molta attenzione sin dall'inizio, e que- 
sto si dimostra spesso un intoppo, in quan- 

II Junior" diventa adulto 

L'incanalamento (busing) dei dati su basetta, aumenta le possibilita 

di comunicazione 

Polch6 tra non molto sar^ 
dlsponlblle II secondo llbro del 
Junior Computer, 6 giunto il 
momento dl muovere verso II 
prossimo stadlo del orogetto 
Junior Computer. L'agglunta dl 
questa Interfaccla trasformerd II 
Junior In un sistema completo dl 
computer personate. Questa 
basetta former^ II collegamento 
essenzlale tra il computer ed II 
mondo esterno, In quanto 
comprende RAM ed EPROM 
supplementarl, ed un altro 
sistema I/O. £ cosl possiblle 
aggiungere altre basette dl 
memorla ed un reglstratore a 
cassette al rlspettlvl bus provvlstl 
di buffer, permettendo al Junior 
computer dl comunicare con 
I'operatore (e vlceversa) In un 
modo molto plu soflstlcato dl 
prlma. 
Questo articolo 6 II prlmo dl una 
serle dl quattro, e si propone dl 
descrlvere gli aspettl teoricl e 
pratlci dell'estenslone 
dell'Hardware. Questo articolo 
sard la base del terzo e quarto 
llbro, che usclranno plu tardl, e 
quindi potrd mancare del dettagli 
piii minuti (causa la mancanza di 
spazlo); I'lntenzione d perd dl 
fornlre al lettore una buona idea 
di quello che "bolle In pentola". 

scriveremo nei particolari il linguaggio 
macchina ed il software dei sistemi aggiun- 
ti (compresi due "sussidi" software), ma 
comunque il linguaggio occorrentee anco- 
ra soltanto il linguaggio macchina. 
La scelta piii naturale sard il BASIC, per 
csempio in una sua versione su cassctta da 
8 K, combinata con 16 K di RAM. Tutto 
questo dovrd naturalmente essere basalo 
su un sistema software gia esistente, del 
tipo di quello sviluppato per 1'Apple od il 
Kim, e questa scelta dispendiosa 6 giustifi- 
cata solo nel caso che molte persone siano 
inleressate aU'idea, nel caso del Junior 
Computer, Pensateci e fatecelo sapcre! 
In ogni caso Eleklor ha in mente di fornire 
nel prossimo futuro una basetta con 16 K 
di RAM dinamica. Questa sard un'alterna- 
tiva economica alle due basette RAM/E- 
PROM che comprendono entrambe 8 K di 
RAM. 
Tanlo per cominciare, quali ampliamenti 
occorrono per portare il Junior Computer 
alle condizioni di piena maturitd? 

Essere o non essere ... 
munlto di bus 

I sistemi di calcolospecialmenle progettali 
per i dilettanti sono disponibili in due tipi: 
sistemi a bus oppure sistemi a singola ba- 
setta. II primo sistema impiega parecchie 
basette stampate che contengono i compo- 
nenti. Le basette sono tutte delle stesse 
dimensioni (per esempio il formalo euro- 
card da 100 x 160 mm) e sono collegate tra 
loro mediante un "bus". Quest'ullimo d 
una basetta stampata nella quale dei punti 
disposti in posizione corrispondente tra 
loro (come dei piedini da connettore) ven- 
gono interconnessi. Dato che il sistema e 
universalmente compalibile, il suo limite 
di espansione coincide con le possibilita 
teoriche di espansione, ed il risultato finale 

to e difficile pianificarc essendo le possibi- 
lita in gran parte ignote. 
I computer ad unica basetta sono princi- 
palmcnte usati per istruire gli operatori, e 
come parte di sistemi di controllo relativa- 
mente semplici (nei quali il computer 6 
coslantemente in funzione). Nella sua ver- 
sione standard, il Junior Computer d in 
effetti un sistema a basetta singola, progct- 
tato appunto per istruire i principianti. La 
versione standard d giS slala usata per 
molti tipi di applicazione, che vanno dalla 
conversione A/D, al controllo di processo 
nella fabbricazione dei semiconduttori. Di 
consegucnza I'interfaccia e un'aggiunta 
puramenle facoltativa ed il connettore di 
espansione puo essere lascialo intatto. 
Ciononostante il connettore di espansione 
esiste per due buoni motivi: permette il 
collegamento di un registralore a cassette, 
che servira da memoria di riserva (per 
completare la memoria RAM fissa), per- 
mettendo I'uso tolalc della capacita di me- 
moria da 64 K; il secondo motivo d che si 
permetterS il collegamento al computer di 
sistemi periferici tipo terminale video, ec- 
cetera. In questo modo si avranno ulteriori 
I/O e si miglioreranno le possibilita di co- 
municazione tra il computer ed il mondo 
esterno. 
Non appena si arrivi all'impiego del con- 
nettore di espansione. il Junior Computer 
non sara piii un sistma a basetta singola. 
Questo non significa che le sue possibilita 
come sistema a bus diverranno infinite. Al 
contrario, il computer risulla limitato dal 
suo stesso hardware. In ogni caso, la ver- 
sione ampliata non dimostra alcuna somi- 
glianza fisica con il sistema base normale. 
Tutli gli ampliamenti ricordati in prece- 
denza sono compresi nella basetta delle 
interfacce, che ha le stesse dimensioni della 
basetta principale, per ,cui esse possono 
essere montate a "sandwich". Alia basetta 
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delle interfacce si puo collegare una baset- 
ta bus SC/MP gii esistente, in modo da 
poter alloggiare parecchie altre cartoline 
di memoria. 
Per6, nonostante I'aggiunta delle basetle 
bus, il Junior Computer, non e un sistema 
bus, ma piuttosto un autobus a due piani! 
Mettiamo dunque al bando ogni preoccu- 
pazione di assegnare una categoria di ap- 
partenenza a questo computer e vediamo 
piuttosto di cosa si tratta. 

La basetta dl Interfaccia 

La parola "interfaccia" significa "collega- 
mento". In questo caso la basetta di inter- 
faccia fornisce al Junior Computer un col- 
legamento vitale con il mondo csterno, 
sotto forma di parecchi canali di comuni- 
cazione: I/O addizionali, un'interfaccia 
per cassette, un'interfaccia RS-232 ed un 
collegamcnlo inlerno con la basetta dei 
bus munita di buffer. 
Tutta la pane elettronica si pud Irovare 
nelle figure I e 2. Si puo notare che il 
circuito e piii complesso di qucllo della 
basetta principale, per quanto siano man- 
tenute le dimensioni compalte di questa, 
Ora parleremo separalamente di ognuno 
dei componenti. 

I buffer: placano gll aneliti 
elettrqnlcl 

Tutti i collegamcnli appartenenti all'IN- 
PUT CONNECTOR sono mostrali sulla 
sinistra della figura I. Questo connettore, 
insieme a cinque collegamenti al connetto- 
re degli accessi (vedi figura 2) permette il 
Irasfcrimenlo dei dati, da e verso il Junior 
Computer standard. Fatta eccezione per le 
linee EX c KI... 6, che servono soltanlo per 
la basetta di interfaccia, luttc le linee van- 
no al connettore di uscita OUTPUT CON- 
NECTOR, che si vede sulla destra della 
figura I. Questo serve al collcgamento del- 
I'interfaccia con la basetta dei bus, che a 
sua volta permette il collcgamento di una o 
piu basetle di memoria. Le ben note linee 
di indirizzamento A, qui sono marcate 
AB, menlrc le linee D sonocontrassegnate 
DB; la B significa "bufferred". Per quale 
motivo e necessario il buffer? I motivi sono 
due: per prima cosa si evita una condizione 
di sovraccarico per eccesso di connessioni 
che si polrebbe verificare in moltissimi ca- 
si; in secondo luogo si rende possibile il 
Irasferimento dei dati lungo le apposite 
linee Ira la basetta principale del Junior 
Computer e le basette di interfaccia e di 
memoria da controllare. 
NI...NI6 funzionano da buffer di indiriz- 
zamento. Poiche I'indirizzamento ha sem- 
pre lungo tramite il 6502 che sta sulla ba- 
setta principale, i triangolini sono orientati 
nelle segucnti direzioni; verso sinistra per 
gli ingressi e verso destra per le uscite 
N 17...N32 funzionano da buffer dei dati ed 
in questo caso gli ingressi a buffer con 
numero pari stanno a destra, e le uscite 
stanno a sinistra, mentre gli ingressi dei 
buffer con numero dispari sono a sinistra e 
le rispettive uscite a destra. 
Sono possibili Ire situazioni: 

1) Le porle NI7...N32con numero dispari 
sono attive, mentre quellecon numero pari 
sono inattive, quando sia WRITE che RE- 
AD sono al livcllo logico "0". In questo 
caso i dati possono fluire dalla basetta 
standard agli ampliamenti, qualora i dati 
slessi si dcbbano inserire sia nella memoria 
di interfaccia che nella memoria dell'am- 
pliamcnto (memoria bus), oppure negli 
\/o.   
2) Quando sia WRITE che READ sono al 
livello logico "I", le porle con numero 
dispari comprese Ira N17 ed N32 sono in- 
attive (dato che sono a Ire stati, questo 
significa sia ingressi che uscite ad alta im- 
pedenza), mentre quellc pari sono attive. I 
dati possono quindi passarc dalla basetta 
di ampliamento alia basetta principale, 
qualora i dati debbano venir estratli sia 
dalla memoria deH'inlerfaccia, che dalla 
memoria del bus oppure dagli I/O. 
3) Tutte le porte comprese Ira NI7 ed N32 
sono inattive quando WRITE e al livello 
logico "1" e READ i a livello "0". Non si 
ha in questo caso Irasferimento di dati. Ci6 
accade ogni volta che un dato debba esserc 
letto o scritto nella memoria del Junior 
Computer oppure nelle I/O. I segnali 
WRITE e READ sono general! dalla 
PROM IC17. Ulleriori notizie sull'argo- 
mento verranno in seguito. 
N.B. - Una quarta possibility teorica ^ che 
WRITE sia a livello "0" e che READ sia 
ad "1", per cui tutte le porte tra N17 ed 
N32 risultano contemporaneamenle atti- 
ve. Questa situazione non dcve mai verifi- 
carsi. 

I/O supplementarl 

L'integrato VIA IC1, del tipo 6522 merita 
una particolare attenzione, Anzi, un inlero 
capitolo viene dedicate a questo argomen- 
to nella seconda meta del terzo libro. II 
VIA (Versatile Interface Adapter = Adat- 
tatore versatile di interfaccia) e importante 

perche presenta molteplici possibility in 
piu rispetto al normale nucleo I/O, il PIA 
6532. Come si vede in figura I. il "CON- 
NETTORE" VIA comprende i piii impor- 
lanti collegamenti con il mondo esterno 
(Pabbiamo messo tra virgolette perchi in 
realty non si tratta di un vero connettore). 
II 6522 i controllato dalle linee di indiriz- 
zamento AB0,..AB3, e da diversi segnali 
prodotti dal bus di controllo. Le otto linee 
dei dati ed il segnale dell'uscita IRQ(inter- 
ruzione alia fine di un intcrvallo di tempo) 
diverranno familiari dopo aver letto il pri- 
me libro. 
Al pari del 6532, il 6522 eroga due segnali 
di selezione del chip. II suo CS2 icollegalo 
al segnale di uscita K6 del decodificatore 
degli indirizzi IC6 del Junior Computer 
(basetta principale). II segnale CS1 i con- 
nesso all'uscita di N35 la quale e conlrolla- 
ta da K6e AB9. Per attivare il VIA, CS2 e 
CS1 devono essere rispcttivamenle "0" ed 
"1". N35 funzionera ora come una porta 
NOR, la cui uscita assumery il livello logi- 
co "1" quando entrambi gli ingressi AB9e 
K6 saranno a "0" (nel caso del 6532/ A9 
deve essere al livello "I"). Dato che A8 
(AB8) non e collegato ne al 6522, ne al 
6532, il VIA 6522 pud essere indirizzato 
come segue: 
1800 = 1900....18FF =I9FF (AB8 = X; 
AB9 = 0; K6 = I) 
ed il PIA 6532 
IA00 = 1B00 1AFF = 1BFF(A8= X: 
A9 = 1; K6= 1) 
Poiche e escluso un doppio indirizzamen- 
to. quando A8 = AB8 = X, saranno dispo- 
nibili, sia per la PIA che per la VIA, 256 
indirizzi.Nel primo caso sono disponibili 
per la PIA 19 diverse locazioni di memoria 
in aggiunta a 128 byte di RAM. Come si 
pud vedere in figura I, le linee di indirizza- 
mento AB4....AB7 non sono collegate. 
Quindi ci sono 16 diverse locazioni di me- 
moria riservate al VIA. 
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Flgura 1. La basetta dl Inlerlaccla. Essa lornlsce memorla aggiunllva, I/O supplemenlarl, memorle lampone, e comprende II conlrollo del buHer del datl e la 
decodltlca completa degli Indlrlzzl. 
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La memorla dl interfaccla 

La basetta di interfaccia dispone di spazio 
per un massimo di 5 K di memoria supple- 
mentare, che viene selezionatoda K1...K5. 
Questo e sufficiente a permeltere la piena 
utilizzazione degli indirizzi decodificali 
dalla basetta principale (8 K), cotnpresi 1 
K per la PIA piii la VIA. 
Nella prima posizione e ora disponibile 
una RAM supplementare. Anche senza 
usarc lulte le altre possibilita di estensione, 
I'operatore pu6 gia disporre di 1 K di 
RAM sulla basetta di interfaccia Iramite 
IC2 ed IC3 (1024 nibble di dati per ogni 
interfaccia tramite IC2ed IC3( 1024 nibble 
di dati per ogni integrato). La RAM viene 
selezionata quanto Kl = = logico "0". 
Quindi il campo degli indirizzi copre I'in- 
tervallo tra 0400 e 07FF. 
In altre parole, risultano disponibili quat- 
tro pagine (04,...07) semplicemente colle- 
gandosi con le pagine 00...03 della RAM 
standard, e cosi dei "lunghi" programmi 
di utente potranno ora essere memorizzati 
in un solo colpo. 
IC4 ed ICS possono essere del tipo RAM 
da IK (8114). EPROM da IK (2708)oppu- 
re EPROM da 2K (2716). Uno o due tra i 
scgnali K2...K5 selezionano ciascun inte- 
grato con I'aiuto del segnale di clock <1) 2 
(porle N4I N44). Questo e necessario 
per sincronizzare le lettura e (se occorrc) 
anche il processo di scrittura. 
L'indirizzamento avviene come segue: 
K2 = Livello logico "0" — indirizzi 
0800.,..OBFF 
K3 = Livello logico "0" — indirizzi 
0C00....0FFF 
K4 = Livello logico "0" — indirizzi 
1000....13FF 
K5 = Livello logico "0" — indirizzi 
I400....I7FF. 
Nel caso di IK di RAM (8114) o di IK di 
EPROM (2708), ciascun integrato presen- 
ta diverse possibility di scclta. Per i due K 
di EPROM (2716) vengono combinati due 
segnali K: K2 e K3 per IC4 (2716) (campo 
di indirizzamento 0800....0FFF) e K4 ed 
ICS per ICS (2716) (campo di indirizza- 
mento 1000.... I7FF). I terminali asaldare 
A...F sono installati per selezionare questi 
indirizzi. Essi sono interconnessi per potcr 
adattarsi al tipo impiegato per 1C8. Lo 
stesso vale per i terminali G...O e G'...0', 
che sono collegali a scconda del valore 
della tensione di alimentazione ed anche a 
seconda che occorra o meno un'ulteriore 
linea di indirizzamento ABI0 oppure il 
segnale R/W della RAM. 

Decodlflca ad Indirizzamento 
complete 

Nel Junior Computer versione standard 
vengono decodificati solo 8K del totale di 
64K di memoria disponibili. Le linee di 
indirizzamento AI3....AI5 non sono usa- 
te, e ne risulta che le pagine OX, dove X = 
0...F. sono esplorate anche quando si ri- 
chiamano le pagine 2X, 4X, 6X, 8X. AX, 
CX, ed EX e le pagine IX, con X = 0....F, 
sono rilevate anche quando si richiedano 
le pagine 3X, 5X, 7X, 9X. BX, DX ed FX. 

In questa particolare situazione, il piedino 
D, che appartiene al decodificatore degli 
indirizzi IC6 sulla basetta principale del 
Junior, viene messo a massa tramite un 
ponticello in filo. 
Se si deve estendere la memoria per piu di 
5K, dobbiamo mettere insieme un sislema 
di decodifica degli indirizzi che ci renda 
possibile I'accesso a qualsiasi indirizzo che 
stia nel campo che va da 2000 a 2FFF. 
Questo risultato si ottiene nel modo se- 
guente; per prima cosa si collega il piedino 
D di IC6 nel Junior Computer versione 
base al piedino EX. TogUere Uponticello in 
Wo che arriva a! piedino EX'. II piedino D 
unito al piedino EX va a sua volta collcga- 
lo all'uscita deH'invertitore N34. il quale e 
controllato iramite la porla NOR N33. 
mentre quest'ultima e a sua volta collcgata 
con AB13...ABI5. Non appena una delle 
suddette linee di indirizzamento assume il 
livello "1", anche EX e quindi D di 1C6 
assumono lo stesso livello. Di conseguenza 
nessuno dei segnali d'uscita K0....K7 di 
IC6 sari a livello basso. Se tutte e ire le 
linee di indirizzamento ABI3...AI5saran- 
no a "0", anche il piedino D di IC6 sary a 
livello basso (a massa) ed uno dei scgnali 
K0...K7 passery al livello logico "0", Cib 
significa che gli I/O e la memoria sua sulla 
basetta principale che sulla basetta dell'in- 
lerfaccia potranno essere raggiunti solo 
nclle pagine OX ed IX. dove X = 0,..F. 
D'ora in poi le pagine 2X potranno essere 
raggiunle tramite la basetta dei bus. Sia 
sulla basetta RAM/EPROM chesu quclla 
della RAM dinamica da I6K occorre una 
decodifica degli indirizzi supplementare, 
per selezionare una o piii aree di memoria 
nel relative campo di indirizzamento che 
va da 2000 ad FFFF. 
Viene anche invialo il segnale di uscita EX, 
sotto la denominazione 8K0, ad un ingres- 
so di indirizzamento della PROM (1CI7), 
Questa conticne in tutlo 32 byte, ma ven- 
gono usati solo due bit di ciascun byte, che 

sono Y1 (=WRITE) ed Y2 (=READ). I 
due bit controllano i buffer dei dati 
N17...N32. Si puo accedere ai 32 byte tra- 
mite le cinque linee di indirizzamento 
E...A, delle quali si parlera in seguito. 
Constatando che I'accesso alia PROM e 
cosi complicalo, perche installarne una? 
Perchy non fare tutto questo con il segnale 
R/W nel modo previsto per la basetta 
principale del Junior? Per spiegare il tutto, 
guardiamo cosa succede quando un dato 
viene letto dalla RAM, dalla EPROM e 
dagli I/O sistemati sulla basetta principa- 
le. Se il segnale R/W e direttamente colle- 
gato ai segnali READ e WRITE sulla ba- 
setta di ampliamento, gli otto buffer dei 
dati con gli ingrcssi che guardano la baset- 
ta di interfaccia, verranno attivati. In effet- 
ti questi ingressi non saranno collcgati a 
niente, in altre parole saranno lasciati per 
aria, in quanto la basetta di interfaccia non 
deve essere indirizzata! Gli ingressi saran- 
no quindi in uno stato logico casuale e, 
quando le relative uscite verranno allivate, 
le informazioni che apparirannosulle linee 
dei dati potranno essere errale, Quindi la 
soluzione consiste nel conlrollare i buffer 
del bus dei dati con il sistema di indirizza- 
mento di ciascun circuilo. NeU'esempio 
prima ricordato (letture dei dati in uno dei 
circuiti inlegrati sulla basetta principale) la 
CPU 6502 non necessila di nulla a valle dei 
buffer, c di conseguenza questi devono es- 
sere disaltivati. Si deve notarc per6 che 
questi problem! nonsorgono quando i dati 
devono esserermrt/sulla basetta principa- 
le. 
La PROM viene montata anche per un 
altro molivo. I vettori NM1, RES ed IRQ 
possono ora (una volta completata la de- 
codifica degli indirizzi) essere memorizzati 
ai loro effettivi indirizzi FFFA...FFFF, 
invece che in 1FFA... 1FFF (come avviene 
nella EPROM standard). Tutto funzione- 
ra, naturalmente, solo se la pagina FF i 
realmente contenuta nella memoria 
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00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 03 
02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
03 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
04 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 « 0 1 01 
05 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01 
06 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 
07 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 03 
08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
09 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
0A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
OB 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
0C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 
0D 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01 
0E 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
OF 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 03 
12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
13 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 
15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 01 
16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
17 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 03 
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
19 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
1A 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
IB 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
1C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
ID 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 03 
IE 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 
IF 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

EPROM, Dalo che la pagina FFdcompre- 
sa ncl nostro caso in una basetta RAM/E- 
PROM, che a sua volta e collegata al com- 
puter mcdiante una basetta del bus. d'ora 
in poi ci riferiremo ad cssa come alia me- 
moria della basetta dei bus. 
N.B. Non appcna la basetta dei bus vienc 
usata per collegare una basetta di memo- 
ria, bisogna includere nella EPROM la pa- 
gina FF con i giusti vettori, in modo che 
non sia ulteriormente possibile un "dop- 
pio incrocio" nell'indirizzamenlo (come 
FF=1F ecc.). 
Torniamo ora aH'indirizzamento della 
EPROM IC17. I cinque segnali di indiriz- 
zamento con i quali si hanno WRITE e 
READ, si ottengono nel modo seguente: 
A. II segnale R/W oppure R/W (il tratlino 
sopra la W significa soltanto; abilitatocon 
un livello logico "0" e serve solo ad evitare 
confusione). 
B. II segnale VIA. Questo proviene dall'u- 
scita di N35 e none altroche il segnale CSI 
apparlenente al VIA ICE Entro la zona di 
IK decodificata dal livello "0" di K6, il 
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PIA e situate sopra i buffer dei dati ed il 
VIA sotto ad essi. 
C. II segnale KX. Viene ricavato da N36, 
che a sua volta e altivato dall'uscita di 
N40. Quesla e a livello "0" quando una 
delle linee KI...K5 e al livello "0", ossia 
quando si accede alia memoria di interfac- 
cia. 
D. II segnale 8K0. E un'allro nomc per il 
segnale EX, di cui si e detto prima, i sard a 
livello logico "0" quando saranno indiriz- 
zati i primi 8K (di memoria e di I/O sia 
sulla basetta principale che su quella del- 
I'interfaccia) esara a livello "I" quando ci 
si indirizzeril alia memoria della basetta 
dei bus. 
E. II piedino Edi lC17pu6csscrecollcgalo 
sia con Palimentazione a +5 V (ponticello 
in filo RS) oppure a massa (ponticello RT). 
II piedino E deve essere a livello "0" quan- 
do non e collegata alcuna memoria della 
basetta dei bus (indicato con WITH, che 
vuol dire WITHOUT = senza) e deve esse- 
re a livello 1 quando in effetti i collegato 
(WITH, che vuol dire WITHOUT = non 
senza). II ponticello RS oppure RT c neces- 
sario per il semplicc motive che esso rende 
possibile all'utente di decidere se la memo- 
ria della basetta del bus debba o mcno 
essere collegata. 
La labclla 1 fornisceun panorama del con- 
tenuto della PROM ICI7. I bit Y3...Y8 
sono a livello "0" e non vengono usati. 
Sono possibili in linea di principio 32 di- 
verse situazioni, che conducono alia scelta 
di una delle tre combinazioni "legali" di 
READ c WRITE. In pratica restano pero 
soltanto otto situazioni se si trascura la 
separazione Ira lettura e scrittura: 
1, La scrittura o la lettura nella memoria 
sulla basetta di interfaccia (IC2...IC5), Ot- 
to buffer dei dati sono abililali allo scopo 
di indicate la lettura o la scrittura negli 
indirizzi di PROM 00 e 01. 
2, La lettura della EPROM e la lettura- 
scrittura nella RAM o nel PIA sulla baset- 
ta principale. I buffer dei dati sono tulti 
inabilitati (indirizzi PROM 04 e 05). 
3, Lettura e scrittura nel VIA. Dalo che 

m 
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con questo si coinvolge la basetia di Inter- 
faccia, si abilileranno otto buffer dei dati 
per indieare uno o I'allro dei processi (indi- 
rizzi PROM 06 e 07), 
4. Lettura e scrittura nclla memoria dclla 
basetta dei bus. (indirizzi PROM 0C e 0D). 
Dato che E 6 nuovamente a livcllo basso 
(WITH = WITHOUT), non risulia colle- 
gala memoria sulla basetta dei bus ed i 
buffer dei dati devono essere inabililati. I 
vetlori NMI, RES ed IRQ sono automali- 
camentc definiti dalla EPROM standard 
del Junior Computer, 
5. Vedi punto I (indirizzi PROM 10 e 11). 
6. Vedi punto 2 (indirizzi PROM 14 e 15). 
7. Vedi punto 3 (indirizzi PROM 16 e 17). 
8. Questo corrisponde in pane al punto 4 
(indirizzi PROM ICed ID), Comeneicasi 
5....7, E e a livello "1" (WITH = WIT- 
HOUT), il che significa che la memoria 
della basetta dei bus deve essere collegala. 
Ora per6 si dovranno abilitare i buffer dei 
dati onde permettere il trasferimento dei 
medesimi nell'una o nell'altra direzione. I 
Ire vetlori sono ora conservali in pagina 
FF. Questa dovra essere collegala alia 
EPROM, che specifica i tre vettori agli 
indirizzi FFFA...FFFF, 
Si pub concludere che i veramente neces- 
saria solo una meta dei 32 bytes contenuti 
nella PROM ICI7. Gli altri I6stali logici 
non hanno rilevanza, dato che combina- 
zioni come D - 8K0. C^KX e B=VIA non 
possono in ogni caso formarsi. Negli altri 
16 casi, Yl ed Y2 sono pero sempre a 
livello basso, Questo significa che i buffer 
dei dati sono preparati per un'operazione 
di scrittura e quindi perfettamente inno- 
cui. 
Quanto detto riguarda la ftgura 1. occu- 
piamoci ora della figura 2. 

L'lnterfaccia per cassette 

La maggior parte dei componenli che si 
vedono in figura 2 riguardano I'inierfaccia 
per cassette. Sono compresi lulti i compo- 

nenti che occorrono per quanto riguarda 
I'hardware (II software necessario verri 
trattato in uno dei prossimi numeri della 
rivista) dedicate al trasferimento dei dati. 
da e verso il registralore a cassette. Quan- 
do si effetlua la lettura, e il nastro che 
emelte i dati (registrazione in riproduzio- 
ne) e durante la scrittura avviene la regi- 
strazione sul nastro. 
II dato vienc trasferitoda e verso ilpP 6502 
tramite la linea di accesso PB7, che appar- 
liene al conneltore delle porte. Quando, 
durante la subroutine DUMP/DUMPT 
del programma TAPE MANAGEMENT 
(gestione del nastro), si devono scrivere dei 
dati, PB7 funzionada uscita.ed altretlanto 
fanno PBS c PB6. La porta PBS sara quin- 
di a livello basso e PB6 a livello alto. II 
risultato sari che I'ingresso di N38 corri- 
spondente al picdino N08 sara ugualmente 
a livello basso, quindi il suo ingresso sara 
alto (N38 ha I'uscita a colletlore aperto. e 
quindi presenla una resistenza elevata 
quando e a livello logico "I"), Dato che 
PBS e a livello "0", il Darlington PNPT3J 
allivato tramite R15, e percib si accendera 
il LED rosso D5 (OUTPUT ON) e si atli- 
veri il rele Re2. I due contatti di uscila J4 
sono collegati tra di loro. Se questi sono 
collegati in serie al motore del registralore 
(controllo a distanza), il registralore potra 
essere acceso via programma. basta che il 
suddetto sia pronto per la registrazione. 
Dato che, durante un'operazione di scrit- 
tura, PB6 e a livello "I", T2 non sara in 
conduzione, il LED verde D4 non si accen- 
dera, ed il rele Re I non sara allivato. L'u- 
scita di N39 arriva a P2 tramite R20 eC14: 
P2 serve a predisporre il livello massimo di 
registrazione, J2 e I'uscita dei dati. 
Quando. durante la subroutine RDTAPE 
del programma TAPE MANAGEMENT, 
i dati sono letti sul nastro. PB7 funziona da 
ingresso e PBS, PB6 saranno di nuovo del- 
le uscile. Ora la porta PBS e a livello logico 
"1" e PB6 a livello "0". Ne risulia chcN38 

puo trasferire il segnale di uscita di IC7 
verso PB7, previa inversione. La porta 39 
resta passante, in modo che i segnali possa- 
no anche raggiungere I'uscita dati .12, ma 
senza la possibilila di dar fastidio. 
Ora che PBS e a livello I, il LED rosso DS 
non si accendera. PB6 sara ora bassa, man- 
dando in conduzione T2. facendo accende- 
re il LED verde D4(INPUTON)e facendo 
eccitare il rele Rel.discollegando i contatti 
di J3 (controllo a distanza dell'ingresso di 
riproduzione del registralore). 
Non esiste una necessita assoluta di usare 
due registratori separali per la memorizza- 
zione ed il prelievo dei dati. Se per enlram- 
bi gli scopi si usa un solo registralore, non 
sara piii necessario il comando a distanza, 
e quindi i rele potranno sembrare super- 
flui. E pero meglio montarli entrambi sulla 
basetta, per ogni futura evenienza! 
1 controlli T2 e T3 forniscono inoltre una 
pratica informazione visuale di quanto ac- 
cade in ogni momento. II LED verde si 
accende durante la lettura dei dati. mcntre 
quello rosso si illumina durante la scrittu- 
ra. 
La sezione che in figura 2 sta tra I'ingresso 
dei dati .11 c I'ingresso di N38 (piedino 9), 
deve ora riccvere una spiegazione. 
Si tratta del circuilo basato su IC6 ed IC7. 
che senza dubbio apparird molto familiare 
a coloro che usano il KIM. Esso e infatti 
molto simile a parte dcll'liardware del 
KIM. per quanto con ccrti miglioramcnti, 
in quanto riteniamo inutile continuarc a 
"reinventare la ruota", 
Prima di parlare di IC6, IC7 e di altri 
componenti del gruppo, sari utile sapere 
che i dati vengono registrati sul nastro sot- 
to forma di una serie di segnali udibili. La 
loro forma i! retlangolare, ed un segnale a 
3600 Hz i scguito da uno a 2400 Hz, e cosi 
via. Una frequenza di 2400 Hz corrisponde 
ad un livello logico basso ("0" logico), 
mentre la nota a 3600 Hz corrisponde ad 
un livello alto ("I" logico). II circuilo che 
circonda IC6ed IC7 assicurache I'uscita di 
IC7 sia a livello alto quando all'ingresso JI 
e'e una frequenza di 3600 Hz. e che essa sia 
a livcllo basso quando la frequenza di .11 e 
di 2400 Hz. II software di RDTAPE ricava 
da ciascun ciclo uno zero oppure un carat- 
tere nullo, a seconda di quale sia il tempo 
del segnale a 3600 Hz in rapporto al tempo 
appena Irascorso del segnale a 2400 Hz. 
Insieme con i componenti anncssi, il cir- 
cuilo basato su IC6 forma un PLL (Phase 
Locked Loop = anello ad aggangio di fa- 
se). La sua spiegazione dettagliata (con 
formule complesse) riempirebbe tulle Ic 
pagine di Elektor per almcno un anno! 
Non cc ne vorranno i noslri lettori se de- 
scriveremo il funzionamenlo in modo mol- 
to abbreviato. 
Dal punto di vista della basetta di inlerfac- 
cia, possiamo considerate il PLL come un 
insegw'lore di frequenza. Questo per la so- 
miglianza del suo comportamento con 
quello dell'inseguitore di lensione, o di 
cmeltilore, nel quale la lensione di uscila 
imita quella d'ingresso: in questo caso un 
oscillatore interno adatla la sua frequenza 
a quella del segnale d'ingresso, sebbene 
enlro certi limiti di banda ed al di sopra di 
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un certo livello minimo del segnale d'in- 
gresso. L'oscillalore interno produce una 
frequenza che e proporzionale ad una ten- 
sione di controllo (VCO). In assenza di 
segnale d'ingresso, la frequenza e di circa 
3000 Hz, ossia la media Ira 3600 e 2400 Hz. 
Se la frequenza aH'ingresso e di 3600 Hz, 
quella di uscita aumentera di 600 Hz, men- 
Ire se all'ingresso c'e la frequenza di 2400 
Hz, si avra una diminuzione dello stesso 
valore. La tensione di controllo deve essere 
aumentata per causare una diminuzione di 
frequenza, e viceversa. Di conseguenza il 
livello della tensione di controllo e in rela- 
zione direlta con la frequenza del segnale 
d'ingresso e, dopo una comparazione con 
una tensione fissa, essa e in grado di forni- 
re una distinzione logica tra le due fre- 
quenze: "1" logico per una delle frequenze 
e "0" per I'allra. Tutto questo 6 in concor- 
danza con il principio del FSK (Frequency 
Shift Keying = digitalizzazione a duplice 
frequenza). 
11 PLL 6 alimenlalo con una tensione di + 
12 V mediante D2+D3 e C8. che sono 
collegati in parallclo allo scopo di elimina- 
re i transistori di tensione. La tensione 
"pulita" di 12 V (che scende a circa 11 V a 
causa dei diodi) viene anche usata per pre- 
sclezionare le tension! continue d'ingresso 
(piedino 2 e 3 di IC6) tramile R2I....R24, 
Nel KIM viene usata una tensione di ali- 
mentazione di 5 V e qualsiasi inlerfcrenza 
passer^ direttamente negli ingressi (che te- 
oricamentc sono bilanciati). Un'altra dif- 
ferenza rispctto al KIM sta nel fatto che il 
segnale d'ingresso non viene attenuato di 
un fattore 10 fino a quando esso non rag- 
giunge il piedino 2. Tutti questi migliora- 
menti rcndono la manovra dell'apparec- 
chio talmente facile da non dover piii dedi- 
carc tanta atlenzione come una volta ad 
evitarc errori neH'introduzione dei dati. 
Attenzione ad evitarc cancellazioni fortui- 
te del naslro, I'impiego di tcstine sporche o 
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fuori allineamento, eccetera. Ci e accaduto 
una volta di scoprire che. dopo un'intro- 
duzione perfetta dei dati, il collegamento 
di massa Ira il computer cd il rcgistratore 
non c'era! Solo il piedino 2 di IC6 (una 
sorta di ingresso di amplificatore diffcren- 
ziale) viene usalo come controllo asimme- 
trico. llsistemadcollegatoaJI iramiteCI. 
che ha una capacity molto infcriore di 
quello usato nel KIM, allo scopo di filtrare 
la maggior pane delle frequenze inferior! a 
2400 Hz. La resistenza R37 i nccessaria nel 
caso di impiego dell'iiscita per altoparlan- 
te (o per cuffia) del registralore. 
In assenza di segnale d'ingresso, la fre- 
quenza del VCO i determinata da C3. R25 
c PI. 6 molto importante rcgolare PI in 
modo correlto, in quanto questo detcrmi- 
na in gran pane la qualila e 1'affidabilila 
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della lettura dei dati. In un prossimo arti- 
colo verranno suggeriti diversi metodi per 
una corrctta regolazione di PI. 
II piedino 7 di IC6 6 Puscita del PLL. At- 
Iraverso questo, csce la tensione di con- 
trollo che, come detto gi^ in precedenza, 
garantisce che la frequenza del VCO sia 
proporzionale al segnale d'ingresso. Que- 
sto piedino c collegato ai +12 V tramitc 
C9. Accoppiato ad una resistenza da 3k6, 
che si trova denlro il circuilo integrato, 
questo condensatore forma il filtro d'anel- 
lo. In questo modo il PLL ha la possibility 
di reagire bene alle variazioni di frequenza 
in uscita, senza diventare "sovreccitato". 
Tramite il filtro a scala formato da 
R26....R28 e da C5...C7, Puscita del PLL e 
collegala all'ingresso invertente del com- 
paratore IC7. II suo ingresso non inverten- 
te h collegato ad una tensione continua 
fissa prodotta da 1C6 (al piedino 6). trami- 
tc R29. 
I valori dei component! del filtro a scala 
dipendono dalla velocita alia quale si suc- 
cedono a viccnda le frequenze da 3,6 kHz e 
da 2.4 kHz, Questa e a sua volta determi- 
nata dalla velocity con la quale i bit sono 
inseriti nel nastro c quindi letti dal medesi- 
mo. Questa velocity si chiama velocity 
baud, che consiste nel numero di bit rice- 
vuti o trasmessi ogni secondo: per Phard- 
ware e per il software del sistema Junior a 
cassetta la velocity e di 800 baud. 
Come potrete ricordare, Paumento della 
frequenza del VCO a 3.6 kHz. provoca una 
diminuzione della tensione d'uscita al pie- 
dino 7, e la sua diminuzione a 2,4 kHz 
provoca un aumento del livello di tensio- 
ne. Ne consegue che. dato che Puscita fil- 
trata da IC6 all'ingresso invertente di IC7 
e maggiore oppure minore del livello c.c. 
all'ingresso non invertente, questo puo es- 
sere definite "alto" (+5 V tramite R3I) 
quando la frequenza d'ingresso e di 3,6 
kHz, c "basso" (in pralica a massa) quan- 
do la frequenza d'ingresso e di 2.4 kHz. E 
questo e proprio cio che ci occorre. La 
tensione di uscita di IC7 viene invertila da 
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N38 (r"alto" divenla "basso" e viceversa), 
e quindi viene applicata a PB7. 
N.B. C'e un limile alia velocita di reazione 
del PLL ai cambiamenli della Irequenza 
d'ingresso, Quindi Puscita di IC7 non po- 
tra, in caso di velocila eccessiva, commuta- 
re, "0" ad "I" o viceversa, ma si manterra 
in una posizione fluttuante tra i due valori 
prima di fare eventualmenle una scelta de- 
finitiva. Queslo fenomeno e chiamato 
"tremolio" del PLL e ricorda i rimbalzi dei 
contatti alia pressione dei pulsanti, Nessun 
timore. la subroutine RDTAPE sa come 
comportarsi in questa situazione. 

Collegamento delle periferiche 
per mezzo dell'RS 232C 

II piccolo circuito chc si vede nell'angolo in 
alto a sinistra della figura 2 e sorprenden- 
temente semplice, considerate le vaste pos- 
sibilitfi che offre. Per suo mezzo si possono 
collegare delle periferiche estremamente 
complesse al Junior Computer. Si tratta di 
un irasmctlilore di dati c di un ricevilore, 
con la porla R A7 che funziona da ingresso 
e la PBO da uscita. II ricevitore e basalo su 
Tl e pochi altri componenti. T1 convene 
gli "I" logici all'ingresso (uno dei capi di 
R5) in "0". e viceversa. 
Se supponiamo che I'ingrcsso 6 di N37 sia 
collegato a +5 V tramitc R8 e ci dimenti- 
chiamo per il momenlodel ponticcllo P-Q, 
N37 inverliri il livello ricevuto all'ingresso 
da PBO, e la sua uscita controller^ i compa- 
ratore ICS medianleRIO. Sifaunconfron- 
to con la tensione prcsente alia giunzione 
tra R11/R12/C12. Se Puscita diN37eaiin 
livello "1". Puscita di 1C8 sari a circa + 12 
Veda—12VseN374a livello "0". Si pu6 
nuovamcnte osservare che il segnale di 
uscita da PBO viene invertito scnza tener 
conto se i livclli logici siano o meno com- 
petenti a quelli di ogni particolare tensione 
(+ e — 12 V). L'ingresso dei dati (tramite 
R5) e Puscita (ICS) sono collegali ad un 
connettore unificato D a 25 piedini (con- 
nettore RS 232). Questo numero si riferisce 
all'unificazione universale che i slata sla- 

bilita per il trasfcrimento dei dati. Ogni 
byte viene preceduto da un bit di partenza 
per indicate che si inizia a trasmetlerc, I 
byte sono codificati secondo il codice 
ASCII. 
L' unificazione RS 232 definisce i due livcl- 
li logici possibili ed i corrispondenli valori 
della tensione. In seguito, anche il connet- 
tore D e stato compreso entro questi livelli 
standard. Un livello logico "0" i rappre- 
sentato da una tensione che sta tra + 5 e + 15 
V (versione RS 232C). ed un livello "1" da 
una tensione tra — 5 e — 15 V. Nel Junior 
Computer questi livelli sono rispettiva- 
mente + e — 12 V. In altri termini una 
tensione bassa corrisponde ad un livello 
logico "alto" ed una tensione alta ad un 
livello "basso". Questo sistema i denomi- 
nato "logica negativa". Invertcndo due 

volte i livclli logici sia in trasmissionc che 
in ricezione, il computer non dovrS per6 
disturbarsi con tali sottili distinzioni. II 
connettore D possiede un certo numero di 
piedini collegati tra di loro. Questi collega- 
menti dovranno essere variati a seconda 
della periferica da attaccare. II primo di- 
spositivo che viene in menle i PElektermi- 
nal, un terminale video munito di tastiera 
ASCII, che i stato in origine progettato 
per lo SC/MP, ma che si pub impiegare 
anche in queslo caso. II programma PRIN- 
TER MONITOR incluso nel sistema i ba- 
sato sull'impiego della tastiera ASCII co- 
me ingresso (atlraverso diversi comandi a 
tasto), menlre PEIekterminal vero e pro- 
prio, oppure un'adatta stampante fungeri 
da terminale di uscita (visualizzalore). 
Ora abbiamo descritto tutta I'hardware 
connessa con questa eslensione, fatta ecce- 
zione per ralimenlatore "revisionalo" del 
Junior Computer e di altre poche modifi- 
che che si dovranno fare alia basetla princi- 
pale, Di qucste si parlerO neH'articolo con- 
tenente i dettagli costrultivi (che apparird 
nei prossimi mesi) e, naluralmente, nel ter- 
zo libro. 

Tabella 1 
II contenuto della PROM 1C7. Questa pud 
essere programmata dai lettori con 1'aiuto 
del circuito N" 95 dell'edizione estiva del 
1981, oppure si potrb acquistarlo gi£ pro- 
grammato dalla Technomatic Ltd. Sono 
impiegabili diverse PROM con piedinatu- 
ra compatibile, come la 74S188, ma queste 
non possono essere programmate con il 
circuito menzionato prima. 
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allarme per lo starter dell'automoblle 

Lo sforzo continue dei fabbricanti per ren- 
dere la guida dell'auto piu facile possibile, 
ha fatto si che la maggior pane delle fun- 
zioni di controllo fossero automatizzate. 
Neanche lo starter sfugge alia marcia del 
progresso e per un certo periodo lo starter 
completamente autoniatico divenne un ac- 
cessorio che favoriva le vendite. Purtroppo 
questo accessoriosi guadagno in breve una 
reputazione, non si sa se giusta o sbagliata, 
di essere capriccioso ed antieconomico. 
Poi la crisi pelrolifera ha messo fine al suo 
impiego sulle vetture che non fossero dei 
tipi piu costosi, e cosi si puo dare il bentor- 
nato al vecchio e seniplice pomello sulla 
plancia. Tutto questo per6 ci riporta al 

problerrm originale. Lasciare inserito lo 
starter Iroppo a lungo e dispendioso. pur 
essendo un fatto piutlosto consueto. Prati- 
camente nessuno scorda di estrarre il po- 
mello prima di avviare la vettura a freddo 
(si tratta di puraesemplice necessita. ma ci 
vogliono parecchi chilometri, e parecchi 
lilri di benzina, per ricordarsi di farlo rien- 
trare, Una lucelta accesa non e di molto 
aiuto, dato che presto ci si fa 1'abitudine e 
non si nota piii. 
Anche questa volta, con un piccolo aiuto 
da pane di Elektor, si potra risolvere il 
problema. Prima per6 di enlrare nei detta- 
gli del circuito. sara bene sapere cosa fa 
effeltivamente lo starter. Quando un mo- 

Allarme per lo starter 

deirautomobile 

Un valido ausilio aU'economia 

La gulda dell'auto 6, sulle attuall strade, un'occupazlone perlcolosa: 
non ci si sorprenda qulndl se facllmente si dlmentlcano delle Inezle, 
come levare lo starter dopo I'avvlamento. 
In questo modo non si gonfierd soltanto la spesa della benzina, ma 
anche aumenterd dl molto II logorlo del motore. 
II circuito che presentlamo 6 destlnato ad attrarre I'attenzlone del 
guldatore, sullo starter, facendo suonare un awlsatore dopo un certo 
periodo dl tempo regolablle. 

J. F. VerrlJ 

0 

1 
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tore ti freddo, occorre una miscela aria- 
benzina piii ricca per manlenerelacombu- 
stione. Per oltenere lo scopo ci sono alme- 
no tanti sistemi quanti sono i fabbricanti di 
carburatori. II metodo di gran lunga piii 
diffuse i di usare una valvola a "farfalla" 
situata ncl condotto che porta I'aria al car- 
buratore. Essa i progettata in modo da 
cspludere gran pane dell'aria quando lo 
starter i inserito. Si impicgano, natural- 
mente anche altre tecniche. come quella 
del getto scorrevole dei carburatori S.U., 
ma tutte hanno una caratterislica comune: 
un'operazione manualecheconsistc neU'e- 
strazione di un pomello, e la conscguente 
implicazione del faltore umano. 
Risulter^ subito cvidente che con lo starter 
in funzione il consumo di carburante sara 
molto maggiore, Questo c deleterio per 
due motivi. II piii grave i senza dubbio il 
costo dato che, con lo starter inserito, il 
basso consumo tanto gradito, praticamen- 
te raddoppiera. II secondo motive e molto 
meno evidcnle: I'usura del motore aumen- 
lerii molto, per il fatto che la benzina in- 
combusla che resta nei cilindri, diluira fo- 
lio diminuendo grandemente le sue pro- 
prieta lubrificanli specie sulle canne dei 
cilindri e sulle guide delle valvole. 
Ne consegue che fuso dello starter, un 
"male necessario", deve essere limitato ad 
un periodo minimo possibile. Si e proget- 
tato un allarme per attrarre I'altenzione 
del guidatore sul fatto che. dopo un certo 
tempo, lo starter e ancora funzionante. Se 
esso sarii in grado di evitare almeno una 
decina di tali partenze a freddo, si potra 
ben dire che avra ripagato il suo costo e 
questo puo avvenire alfincirca in una setti- 
mana. 
II circuito emettera un penetranle gracidio 
se lo starter rimane inserito per piu di quat- 
tro minuli. Esso comprende anche una 
lampadina che segnala I'inserimento dello 
starter, come ulteriore promemoria. 
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Flgura 1. Lo schema eletlrlco deH'allarme per starter. II clrculto complete * sutllclentemente piccolo da polar assera montato dletro al cruscollo. 

Lo schema elettrfco 

L'allarmc i completamentc automatico c 
non costa piu di cinque litri di benzina 
(almeno cosi risultava al momento di an- 
dare in stampa). Lo schema si vede in figu- 
ra 1 e si pu6 conslatare che 6 tuit'altro che 
complicato. La porta logica Nl. insieme 
ad RI ed a C1 forma un oscillatorc ad onda 
quadra con frequenza di circa I kHz. Que- 
sta e la frequenza di clock per il divisore a 
12 sladi 1C1. L'uscila QI2 di questo inte- 
grate e direttamente applicata all'ingrcsso 
di clock di un secondo divisore, IC2. La 
frequenza prodotta all'uscita Q7 di quc- 
st'ultimo divisore i: 

12 v 

.t.-ut.-' 

rtllurme sianer 
Intfhlo .I.Hlrr 

I kHz 2" = 0,0019 Hz. 

La frequenza di clock e anche applicata ad 
uno degli ingressi della porta logica N2. 
L'altro ingresso e collegato all'uscita Q9 di 
IC1 (frequenza di 2 Hz). Quando il circuit© 
& inizialmente acceso tirando il pomello 
dello starter, ci vorranno 262 secondi per- 
che I'uscita Q7 di IC2 passi al livello logico 
"1". Questo livello alto attiverS N3 tramite 
I'uscita di N2 ed arrivera alia base di Tl, 
con il risultalo che I'altoparlanle emettera 
una nola di 1 kHz a brevi intervalli. L'e- 
missione sonora continuera finche non si 
rimettera a posto lo starter togliendo I'ali- 
mcntazione al circuito. 
Molli lettori potrebbero preferire una luce 
lampeggiante al posto dell'altoparlante, 
che cominci a funzionare dopo il tempo 
prescritto. Questo sislema. da adoltare 
quando il suono e Iroppo fastidioso. si e 
dimoslrato per6 molto meno efficace in 
pratica. 

Flgura 2. Lo schema del collegamentl dell'allarma. 

I componenli N4. R4 e C2 adempiono alia 
funz.ione. scmplicc ma importanle, di ga- 
ranlire la rimessa a zero di entrambi i divi- 
sori prima deU'azionamento dello starter. 
Quest'ultima azione daril correnle al cir- 
cuito facendo andare a livello alto I'uscita 
di N4, che riportera a zero i due conlatori. 
Dopo circa 0.6 secondi, la coslante di tem- 
po di R4-C2. I'uscita di N4 lorneril al livel- 
lo basso, permettendo I'inizio della se- 
quenza di lemporizzazione. 
La tensione di alimentazione del circuito 
viene mantenuta a 10 V dal diodo Zener 
DI, dalla resislenza R5 e dal condensatore 
C3. In questo modo si evileril che le inter- 
ferenze provenienti daH'impianto elettrico 
dell'auto raggiungano il circuito d'allar- 

me. II collettore di Tl devc esserc pcr6 
collegato al polo negative della batleria 
dell'auto. 
L'adatlamento deH'allarmc alia veltura 
sara una faccenda semplice se esiste giA un 
contatto per la lampada di avviso dello 
starter. I particolari su quello che si ha da 
fare, appaiono in figura 2. 
Se I'auto non i dotala di un simile interrut- 
lore, esso dovrS essere applicato (insieme 
ad una luce di avviso, se si vuole). 
Questo tipo di impianto sarii ovviamenle 
diverse da vetlura a vettura, ma con un 
pochino di ingegnosita si trover^ il modo. 
Per cominciare, bisogna avvisare i lettori 
che alcune velture equipaggialecon lucedi 
avviso. facevano uso di un semplice inter- 
rutlore incorporate nel cavo dello starter, 
Dalo che il cavo dello starter si pu6 anche 
accorciare (basta che si slia un po atlenti), 
e che un cavo vale l'altro, si potrit sostituire 
al proprio, uno munito del suddetto inter- 
mttore. 
Se oecorre un tempo diverse da 4,5 minuti, 
si potr^ sccgliere un'altra uscita di IC2. Se 
per esempio si collega ad N3 I'uscita Q6, il 
tempo di rilardo sara di 2,25 minuti. Se 
invece si usa I'uscita Q8, il tempo sara di 9 
minuti. Le piccole regolazione del tempo si 
polranno fare cambiando il valore di Rl, 
per quanto cosi si cambi anche il tone della 
nola di avviso. In pratica la tolleranza del 
tempo di ritardo non dovrik mai essere 
spinta a quesli estremi. 
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Generalore 

di treni d'onde 

generators dl Irani d'onde 

Un segnale a treni d'onde 
(ripetltivi) 6 un sussldlo molto 
utlle net collaudo dl 
apparecchlature audio. In llnea dl 
princlplo questo tlpo dl segnale 6 
ottenuto aprendo e chludendo ad 
Intervalll regolarl I'usclta dl un 
osclllatore sinusoldale. II 
generatore descritto In questo 
artlcolo utllizza una nuova base 
dl progetto che sempllflca 
notevolmente II clrculto ed ha 
come conseguenza solo una 
minima rlduzione delle 
possibility. 

L'onda sinusoidale c il segnale piudiffusa- 
menle usato per scopi di prova, Escmplice 
da analizzarc (sia "a vista" che matemati- 
camente) in modo da poler rapidamenle 
rilevare qualsiasi dislorsione. Pero la sua 
semplicita e anche il suo principale svan- 
laggio; essa ha ben poco in comune con i 
segnali che di solilo dovrd elaborare un 
sislema audio: musica e parole. 
I segnali audio sono estremamente "dina- 
mici": in effetti 1'informazionc piu impor- 
lante contenuta in un segnale vocale, i 
formata da fenomeni iransitori e da cam- 
biamenti piii o meno rapidi del livello. Per 
collaudare un sistcma destinato a trattare 
matcriale di questo lipo, sembra ragionc- 
vole voler usare un segnale di prova "dina- 
mico". Non esiste la possibility di misurarc 
la risposta ai transilori con un segnale che 
si manlenga ostinatamente costante, come 
la c.c.. E questo. malauguralamente, vale 
anche per le onde sinusoidali. 
E per quanto riguarda le onde quadre? 
Quesle mantengono un buon secondo po- 
sto Ira i segnali di prova piii diffusamente 
usati. Esse sono decisamentc migliori delle 
onde sinusoidali quando si tratti di mettere 
in evidenza una scarsa risposta ai iransito- 
ri. Sono per6 dccisamcnte inferiori sotlo 
altri punti di vista. Pcnsatc solo che una 
porta digitale NAND passa ottimamenle 
un'onda quadra, ma se usata come ampli- 
ficalore audio, i risultati sono alquanto 
dcludenti  
Uh segnale a treni d'onde pu6 essere consi- 
derato una combinazione di onda sinusoi- 

dale e quadra; esso possiede i vanlaggi di 
entrambc: per un tratto rimane costante e 
poi cambia improvvisamente ad un nuovo 
slato costante. e cosi via. In figura I e 
mostrato un tipico segnale a treni d'onda. 
Esso e formato da una o pifi onde sinusoi- 
dali, poi da un intervallo (che dura uno o 
piu periodi dell'onda sinusoidale) quindi 
nuovamente una o piii onde sinusoidali, e 
cosi via. Che questo segnale sia in qualche 
modo simile ad uno ad onda sinusoidale, e 
ovvio; la somiglianza con un'onda quadra 
y meno evidente, finche non ci si accorga 
che I'uscila e analoga a quella di un genera- 
tore sinusoidale che venga modulala da 
un'onda quadra di frequenza inferiore. 
Tutto bene finora, ma come si potri otte- 
nerc in pratica un segnale a "treni d'on- 
de"? In apparenza un generatore ad onda 
quadra dovri) commutare I'uscita di un 
generatore sinusoidale. 
Un modo per arrivare allo scopo si vede in 
figura 2. L'onda sinusoidale vieneapplica- 
ta ad un commutatore elcltronico. Mentre 
il commutatore vicne aperto e chiuso, ap- 
pariry all'uscita una successione di "treni" 
di onde sinusoidali. II controllo del com- 
mutatore 6 piuttosto complicato (pifi di 
quanto sembri dallo schema a blocchi sem- 
plificatol). L'onda sinusoidale e applicata 
ad un rivelatore di passaggio per lo zero; 
I'uscita di questo i usata come segnale di 
"clock" per due conlalori programmabili. 
Solo uno di quesli 6 "atlivo" in un dalo 
momento, mentre I'altro viene mantenuto 
aZzerato da un flip-flop. Quando viene 
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raggiunto il conteggio massimo predispo- 
sto per il contatore "atlivo, II flip-flop vie- 
ne fatto scattare. Viene cosi azzerato il 
primo contatore ed avvialo Paltro. Poiche 
I'uscita del flip-flop pilota anchc il com- 
mutatore elettronico, il risultatp finale e 
un cerlo numero di periodi sinusoidali de- 
terminate dal primo contatore. seguito da 
una "zona morta" (niente uscila), definita 
dal secondo contatore. 
Si potrebbe pensare che questo sistema sia 
a lutta prova. C'e pero nclla catena almeno 
un anello debole: il rivelaloredi passaggio 
per lo zero. Se i treni d'onde all'uscita 
devono partire ed arrestarsi al passaggio 
per lo zero dell'onda sinusoidale, occorre 
un rivelatore molto preciso, anche senza 
lencr conto dello sfasamenlo che il segnale 
avra lungo lutta la catena die pane dal 

Flgura 1. Un Ireno d'onde equlvale londamenlal- 
menle ad un'onda sinusoidale che venga soppres- 
sa ed attlvala ad Intervalll regolarl. Sla la durata 
del Ireno che dell'lntervallo Ira I treni, deve essere 
un multiplo Intero del perlodo dell'onda sinusoi- 
dale. 

Flgura 2. Schema a blocchl dl un generatore dl 
trenl d'onde convenzlonale. 

Flgura 3. Schema a blocchl della nuova alternatl- 
va. 

rivelatore. ed arriva al commutatore pas- 
sando attraverso i contatori ed il flip-flop. 
Questo e un problema risolvibile, e nesono 
testimoni tulli i generalori di treni d'onde 
commerciali che continuano a proliferare, 
e che funzionano secondo questo princi- 
pio. Ma perche si dovrebbe andare in cerca 
di preoccupazioni? Un diverse modo di 
affrontare il problema elimina qualsiasi 
difficolta. I risultati sono certamente buo- 
ni per gli autocoslrutlori, ma anche per gli 
impieghi professionali, L'unico problema 
e che questi si fanno una pubblicita meno 
travolgenle  

Perch6 no? 

Lo schema a blocchi di questo diverso si- 
stema si vede in figura 3, A prima vista 
sembra molto simile a qucllo di figura 2. 
C'4 per6 una grande differenza: gli impulsi 
di clock per i contatori non provengono 
dall'onda sinusoidale. E vero I'opposto: si 
usa un filtro selettivo per derivare I'onda 
sinusoidale dagli impulsi di clock. Ed e piu 
facile da progeltare e, cosa piu imporlante, 
da costruire un buon filtro selettivo che 
cercare di otlenere un buon rivelatore di 
passaggio per lo zero. 
Ogni progctlista che abbia dell'esperienza 
e che sia pratico di tulli i trucchi sarebbe 
ora tentato di scoprirc il vizio nascosto. 
Tutto va bene, Se si deve attivare e disatti- 
varc il ireno d'onde al momento giuslo, 
durante il passaggio per lo zero, anche i 
fianchi degli impulsi di clock devono corri- 
spondere con questi passaggi per lo zero. 
Gli impulsi di clock e I'onda sinusoidale 
debbono essere in fase. Per questo occorre 
che la frequenza centraledel filtro coincida 
con la frequenza di clock, ed una frequen- 
za centrale fissa conduce ad una frequenza 
di clock fissa. Non saranno cosi possibili 
treni d'onda con frequenza sinusoidale va- 
riabile. Ma che bisogno ce n'^? 

It circuito 

Lo schema completo del registralore di 
treni d'onda appare in figura 4. La lun- 
ghezza del treno pu6 essere selezionata con 
SI a qualsiasi valore compreso tra 1 e 16 
periodi completi sinusoidali. L'intervallo 
Ira due treni si puo predisporre in modo 
analogo mediante S2. II generatore di 
clock, N1/N2 i un circuito abbastanza 
normale. La sua uscila non e particolar- 
mente "pulita", ma un adatto trattamento 
da parle dei restanti qualtro invertitori 
contenuti nello stesso intcgrato (N3   
N6) produrra una buona onda quadra al- 
l'uscita, Come mostrato nello schema a 
blocchi (figura 3) il segnale viene applicato 
a due contatori. uno dei quali ICI/IC2) 
determina la lunghezza della "raffica" 
menlre I'altro (1C3/1C4) definisce la lun- 
ghezza dell'intervallo. SI ed S2 scelgono 
una delle uscite dei rispetlivi contatori, che 
viene usata per commutare il flip-flop 
(N9/N 10) in sette e reset. Le uscite Q e Q 
del flip-flop sono retrocesse ai contatori. in 
modo che, quando viene raggiunto il con- 
teggio predisposto da SI, si ha la commu- 
tazione del flip-flop, il corrispondenlecon- 
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tatorc vienc azzeralo e I'altro viene avvia- 
to. In questo modo i duccontalori vcngo- 
no usati alternativamente. 
Le uscite del flip-flop vengono anche usaie 
per azionare i commulalori elellronici SI 
 S4, Quando SI ed S2 sono chiusi. ap- 
pare all'uscita I'onda sinusoidale; aprendo 
SI ed S2 e chiudendo S3 ed S4. si blocca 
I'onda sinusoidale e si permette il passag- 
gio di un livello in ex., the corrisponde al 
livello zero dell'onda sinusoidale, 
L'onda sinusoidale viene ricavata dagli 
impulsi di clock, come gii accennalo. Gli 
impulsi di clock vengono falti passare ai- 
traverso un fillro selettivo 1C7 ed ICS): la 
frequenza cenlrale di questo filtro, che cor- 
risponde alia frequenza di clock, t anche 
uguale alia frequenza sinusoidale del treno 
d'onde. Se occorre una frequenza diversa, 
si deve cambiare la frequenza di clock, 
scegliendo un valore diverse per CI, e la 
frequenza centralc del filtro selettivo, cam- 
biando i valori di C2a/b e di C3a/b. 

Costruzione e taratura 

Un adatto progetto di circuito stampato & 
rappresentato in figura 5, Dappertutto 
sono usati componenti abbaslanza comu- 
ni. con lapossibileeccezionedei commata- 
tori S1 ed S2. A questo punto sono possibi- 
li diverse alternative, a seconda della di- 
sponibilitfi e del prezzo; 16 commulalori 
unipolari, un commutatore a 24 posizioni 
(piu comune di quelli a 16 posizioni); un 
commutatore a 12 posizioni (quattro usci- 
te di ciascun contatoresono lasciate inuti- 
lizzate); due o piii commulalori in cascata, 
oppure una sola connessione interna ca- 
hlata per la combinazione che si usa di piii 

| (per esempio quattro periodi attivo ed otto 

periodi inattivo). 
L'ampiezza dei treni d'onde sinusoidali e 
di circa 8 V picco-picco, Ncl segnale d'usci- 
ta c anche prescnle unacomponcnteconii- 
nua di 7,5 V, che corrisponde naturalmcn- 
le al "livello zero" tra i pacchetli d'onde. 
La componente continua puo essere bloc- 
cata aggiungendo C5 ed R17, come si vede 
disegnato in linee tratteggiate sullo sche- 
ma, L'ampiezza dell'onda sinusoidale pu6 
essere variala cambinado il valore di R6. 
Sono previsli anche due ingressi di "trig- 
ger", TR e TR. Sono derivati dalle uscite 
del flip-flop, cosicche cambiano stato all'i- 
nizio ed alia fine di ogni treno d'onde, e 
quindi possono essere applicati al trigger 
di un oscilloscopio per aver un'itnmagine 
stabile. 
La frequenza sinusoidale desiderata deter- 
mina il valore di lrccondensalori,Cl,C2e 
C3. Se la frequenza f c data in kHz, i valori 
dei condensatori in nF si potranno ottene- 
re come segue: 

C2 = C3= — ; 

dato che la frequenza del generatore di 
clock pud essere messa a punto mediante 
PI. 
La piii alta frequenza oltenibile c 20 kHz. 
II consume di corrente del circuito e abba- 
stanza conlenuto; 12 .... 15 mA. La taratu- 
ra i estremamcnle semplice. Bisogna solo 
regolare P1. Bisogna ottenere 1'esalta coin- 
cidenza della frequenza centralc del filtro 
attivo, altrimenti i pacchetli d'onde non 
inizieranno e finiranno esattamente al pas- 
saggio per lo zero dell'onda sinusoidale. 
La regolazione pud essere portata a Icrmi- 
nc con molta facilita usando un oscillosco- 
pio. Le foto 4 e 5 mostrano una messa a 
punto scorretta, mcntre la giusta regola- 
zione produrra il risultato di figura 6. 

f 

C.= 53 

I valori di C2 e C3 sono abbastanza critici e 
sul circuito stampato sono riservate per 
ciascuno di quesli condensatori due posi- 
zioni. in modo da poter approssimare il 
valore calcolato, collegando due conden- 
satori in paralleld. Se per esempio si vuole 
ottenere una frequenza di 1 kHz esatto. C2 
e C3 dovranno essere di 16 nF; questo 
valore si pud ottenere collegando in paral- 
lelo un condensatore da 15 nF ed uno da I 
nF. llvalorediCI noneallrellantocrilico, 

Figura 4. Schema complete dl un generatore di 
trenl d'onde mollo piii adatto per I'aulocoslruzlo- 
ne. 

Figura 5. Basetla slampata e dlsposlzione del 
componenti del generatore dl trenl d'onde. (EPS 
79017). 

Foto 1. Treno d'onda, con Inlervallo dl 16 periodi. 

Foto 2. Treno da 16 onde con Inlervallo dl 1 perio- 
do. 

Foto 3. Treno da 16 onde con Inlervallo di 16 
periodi. 

Foto 4 e 5. Segnale di clock e treno d'onde con P1 
aggiuslalo In modo Inesallo; I trenl non parlono e 
non si arreslanoal passagglo per lo zero dell'onda 
sinusoidale. 

Foto 6. Uscila come appate dopo la corrella rego- 
lazione di PI. 
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Elenco componenll 

Resistenze: 
R1 = 39 k 
R2,R6* = 8k2 
R3,R8 , . . R14= 10k 
R4 1 1 M 
R5 = 22 k 
R7 - 470 k 
R15,R16 = 27 k 
R17* = 100k 
PI = 10 k preset 

Condensatori: 
C1- = 33 n 
023/6*, C3a/b* = 
C4' 22 p/16 V 
C5* = 10 M/25 V 

15 n + 1 n 

Varle: 
SI ,S2 = una via 16 poslzloni 

Semicondullori: 
IC1 , . . IC4 = CD 4015 
ICS = CD 4049 
ICS - CD 4011 
IC7,IC8= 741 
IC9 = CD 4066 
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IT osjarian 13c1 I 

Barometro 

digltale 

una stazione meteorologica elettronica 

Con tutta la buona volonttt, non posslamo (are molto per quanto 
rlguarda I'argomento "meteo": soltanto, forse, qualche prevlslone a 
breve (ermine per un acquazzone. Recentemente, la National 
Semiconductor ha presentato una serie dl trasduttorl, per dare la 
possibility ai meteorologi dilettanti dl costruirsi 11 loro barometro. 
Questo articolo descrive un clrcuito che comprende sia 11 trasduttore 
dl presslone che quello dl temperatura, e ne Indica I valori mlsuratl su 
un display dlgltale. 

Caralterisllche lecnlche 

a) Sezlone barometro 
Inlervallo di misura: 
Preclsione sulla scala/barometrica: 
Precisione sull'lnlera scala: 
Tenslone d'uscita 

Tra 980 e 1050 mb 

0   2068 mb 
980 .... 1050 mb ± 2 mb + 0.25 mb/°C 
0 .... 2068 mb + 14 mb i 0,25 mb/'-C 
1 mV/mb 
0 mb = 0 V 
980 .... 1050 mV 

b) Sezlone lermomelrlca 
Inlervallo di misura (sensore) —401' ... -f 100oC 
Inlervallo di temperatura garanlito (circulto)O0 .... +70°C 

10 mV/0C 
O-C = 0 V 

Tensions d'uscita 

Precisione Ira 0° e 40° C 

Dali riguardanti enlrambe le sezioni 
Correnle assorbila a + 15V 

Corrente erogata a 9 V d'uscita 

± 0,2"C 

30 mA massimi 

10 mA massimi 

Per quanto I'idea di progetlare un barome- 
tro aulocostruito fosse gia nell'aria da pa- 
recchio tempo, Elektor ha dovuto mettere 
il progetto in "frigorifero" fino a non mol- 
to tempo fa, a causa della mole di problemi 
che esso implicava. Per prima cosa i tra- 
sduttori di pressione occorrenti erano tal- 
mente coslosi, che diventava conveniente 
acquistare uno strumenlo gia pronto. Inol- 
tre, ogni tentative di costruire I'apparec- 
chio con mezzi meno sofislicati, era con- 
dannato alPinsuccesso, perchJ la taratura 
richiedeva quasi dei superpoleri da fumel- 
li. Percio, pur essendo una buona idea, 
essa rimaneva nello scaffale dei "progetli 
futuri" a coprirsi di polvere. 
Recentemente perb i prezzi dei trasduttori 
di pressione hanno subito un tracollo! Ora 
niente si poteva opporre all'avanzata del 
barometro, neppure la difficolta di taratu- 
ra. Ed ecco il risultato. 

Un misuratore di pressione 
elettronico 

Come vi potrA confermare qualsiasi lecni- 
co esperto di controlli, la misura della 
pressione atmosferica e veramentc un affa- 
re abbastanza semplice. Ma questa non e 
che I'opinione di un esperto, che non con- 
sidera la possibility di converlire grandez- 
ze meccaniche come deformazioni, e forze 
in grandezze elettriche, con I'ausilio di so- 
fisticalissimi estensimetri o simili. Chi vo- 
lesse tenlare di fare lo stesso senza posse- 
dere un'esperienza tecnica, ed armato solo 
di trasduttori ad induzionc fatti in casa, e 
deslinato ad inconlrare parecchi problemi. 
Per fortuna i trasduttori di pressione sono 
oggi largamenlc disponibili. e sono ricava- 
ti da un unico chip di silicio: cost la preci- 
sione meccanica e le conoscenze delle tec- 
niche RE non sono piit requisiti essenziali. 
I trasduttori devonoesseresemplicemente 
saldati su un circuito stampato, ed una 
volta sistemato il chip, il resto sara fatto 
dal suddelto circuito, in quanto la sua ten- 
sione d'uscita fornisce un'indicazione di- 
retla del valore della pressione. 
II barometro che descriviamo e basato su 
due sollili laminette di silicio separate dal 
vuoto. A seconda della pressione esercita- 
ta. la laminetta superiore, che contiene 
quattro elementi piezoresistivi collegati a 
ponte di Wheatstonc (figura I), comincie- 
ra ad incurvarsi. Le resistenzc si comporta- 
no come estensimetri e variano la loro resi- 
slenza aM'incurvarsi della piastrina. Nc ri- 
sultera quindi una variazione della tensio- 
ne ai capi del ponte. 
I trasduttori di pressione monolitici con- 
tengono un chip di silicio che porla le quat- 
tro resistenze del ponte, c qualche volla un 
circuito addizionalc che garantiry la com- 
pensazione di temperatura. Esistono an- 
che dei lipi "ibridi" che comprendono un 
completo circuito integrato ibrido che si 
occupa della compensazione in temperatu- 
ra, deH'amplificazione e del controllo della 
tensione. Questi integrati hanno il vantag- 
gio di essere eompletamente larati all'usci- 
ta della fabbrica, e questo facilita moltissi- 
mo il compito del costrultore. Non suscili 
quindi sorpresa il fatto che il prezzo risenta 
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©l©l<tOrinfocard 25 
Component! 

discreti 5 Tiristori 

Tipo Tenslone 
Inversa in V 

Corrente media allo 
slalo attivo " 

m A 

Con mass 
di plcco 

in A 
Corronle di 
manlenjm 

in mA 
Corrente 
d( trigger 

In mA 
Tenslone dl 
saturazlone 

In V dove A 
package 

BRX44 30 0.4 6 3 20 « 1.5 1 1 
BRX45 60 0.4 6 3 20 p 1.5 1 i 
BRX46 100 0.4 6 3 20 m 1.5 1 1 
BRX47 200 0,4 6 3 20 m 1.5 1 I 
BRX48 300 0.4 6 3 20 m 1.5 1 1 
BRX49 400 0.4 S 3 20 m 1,5 1 1 
C106D 400 3.2 30 8 0.2 1.7 5 II 
BT 151/500 R 400 7.5 100 20 15 1.75 23 11 
TIC 102 D 400 3.2 30 8 5 1,7 5 111 
TIC 106 D 400 3.2 30 8 0.2 1.7 5 II 
TIC 116 D 400 5 80 40 20 1.7 8 II 
TIC 126 D 400 7.5 100 40 20 1.4 12 II 

" media arilmelica durante Timpiego, come per esempio negli atlenualon di luce 

^ a 1 

o 

9 g 

.a c 

^ c a 
t t 
11 III 

elektor Infocard 26 
Component! 

discreti 6 
Display a 

selte segment! 

Tlpo 
Codice a colon 

anodo catodo 
comune 

attezza del 
ceraltore n 

punto 
docimale case 

rosso giallo verdo arancio comune in mm <_/ smislra desire 
OL 304/704 X - - - — X 8 X — X 1 
DL 307/707 X - - - X — 8 X X — 2 
DL 747 X - - — X - 16 X X — 3 
DL 750 X - - - - X 16 X X — 3 
HD 110 . , . . . , r .... V ... .g .... 0 . . . 5 . .. .7 , 10 X — X 4 
HA 114 .. . . . . r  V • 8 ., , . o ... 1 . . . , 3 . 14 X — X 5 
HA 118 . . .. . , r .... V . . 9 .... 0 , .. 1 , ...3. 18 X — X 6 
HP 6082-76. . ,. 1 . . . 2 . . . 3 , - X - 7,6 X ... 1 2 
HP 5082-76. . , 13 , 23 . . 33 - - X 7.6 X X 7 
HP 5082-76., ,5. , . 6 . . 7 . - X — It X , . .0 ... 1 2 
HP 5072-76. , . 53 . . 63 73 - - X It X — X 2 
MAN  47 , , , - - 46 . .. . 10A — 10 X - X 2 
MAN , ,, , 47 . . , - - 46 . . . - , , 40A 10 X _ X 1 
MAN  67. . - - 66 . , . .60 .80 14 X — X 8 
MAN 86 , , - - - X . . 10 - 20 X - X 9 

elektor Infocard 27 Standards 6 
Porte OR tabelle 
della verity 

Porta OR con 
2 Ingress) 

Simbolo 

Relazione logica: X r= A + B 

A B X 
L Li L 
H L H 
L H H 
H H H 

Porta OR con 
3 Ingress! 

O 

Simbolo 
Relazione logica: X = A + B + G 

A B C X 
L L L L 
H L L H 
L H L H 
H H L H 
L L H H 
H L H H 
L H H H 
H H H H 

L = Livello logico 0 
Tabella della verita h rr Livello logico 1 Tabella della verita 



elektor infocard 25 
Component! 

discreti 5 Trlac 

Tonsione Corrente 
media In 

conduzione 
Corrente Corrente di" 

mantenim In mA 
Corrente dl trigger Tenalone 

Tlpo inversa dl picco Q rispetlo ml 1 In mA dl saturazlone package 
In V In Aoff in A rm2*/G* mi2*7G— mi2-/G- mt2—/G* in V quando A 

T 2500 0 400 6 60 30 25 60 25 60 2 30 1 
BT 137 400 6 55 20 35 35 35 55 1.65 10 1 
BT 138 400 10 90 50 35 35 35 50 1.65 15 I 
BT 139 400 15 115 50 35 35 35 50 1 6 20 1 
TIC 201 D 400 2.5 14 30 5 8 10 25 1.9 3.5 1 
TIC 206 0 400 4 30 30 5 5 5 10 2.2 4.2 1 
TIC 216 0 400 6 70 30 5 5 5 10 1.7 84 1 
TIC 226 0 400 8 80 60 50 50 50 76 2.1 12 I 
TIC 236 D 400 12 100 50 50 50 50 75 2.1 17 1 
TIC 246 D 400 16 125 50 50 50 50 75 1 7 22.5 1 TIC 253 0 400 20 150 50 50 50 50 50 1.7 28.2 II 
TIC 263 0 400 25 175 50 50 50 50 50 1.7 35.2 II 
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elektor infocard 27 Standards 6 
Porte NOR 

tabelle della verllA 

Porta NOR con 
2 ingress! 

Simbolo 

Relazlone logica: X = A + 

A B X 
L L H 
H L L 
L H L 
H H L 

porta NOR con 
3 ingressl 

Simbolo 

Relazione logica: X = A 4- B + C 

Tabella della verita 
L = Livello logico 0 
H = Livello logico 1 

A B C X 
L L L H 
H L L L 
L H L L 
H H L L 
L L H L 
H L H L 
L H H L 
H H H L 

Tabella della verita 



numero numero 
rlvista paglna 

numero numero 
rivisla paglna 

Indicatore dl posla         26/27 7-72 
llluminazione per vetrina   26/27 7-89 
Temporizzalore dl processo   29 10-52 
Rivelatore di movimento   29 10-56 
TAP multicanale   29 10-58 
Contaore di funzlonamento .i  30 11-28 
Indicatore del llvello d'acqua   30 11-68 
Allarme per il frigorifero     31 12-28 

BASSA FREQUENZA, ALTA FEDELTA' 

Conlrollo di volume a gradini   21 2-55 
Amplilicatore PWM, 3W   23 4-36 
Preamplificalore per pick-up a bobina mobile   23 4-38 
Selettore elettronico degli Ingressi   23 4-42 
Equalizzatore di elektor   23 4-52 
Sistema intercomunicante multiplo   24 5-25 
L'elektornado, amplificatore HI-FI   24 5-31 
Usando un equalizzatore    25 6-22 
Equalizzatore parametrico     25 6-42 
Preamplificalore stereo dinamico   26/27 7-17 
Amplificatore a V-FET   26/27 7-22 
Preamplificalore per pick-up a bobina mobile   26/27 7-24 
Fusibile per altoparlanli   26/27 7-35 
STAMP, amplificatore superminuscolo   26/27 7-63 
Prolezione per altoparlanle   26/27 7-76 
Riduzione del rumore   30 11-54 
II sistema High Com per la riduzione del rumore . 31 12-32 

COMPUTER, MINI E MICROCOMPUTER, MICROPROCESSOR! 

Interfaccia cassette per microcomputer   20 1-27 
Junior Computer   23 4-24 
I microprocessor! dl Elektor   23 4-48 
Computer per 11 gioco degli scacchi   24 5-36 
Adattatore interfaccia per cassette   26/27 7-21 
FSK sincrono   26/27 7-28 
Visualizzatore su oscilloscopio per elekterminal .. 26/27 7-34 
Prova RAM   26/27 7-68 
Tastiera esadecimale     26/27 7-70 
Piccolo alimentatore per pP    26/27 7-70 
Interfaccia RS232   26/27 7-75 
Decodificatore per display esadecimale   26/27 7-81 
Demodulatore FSK PLL   26/27 7-84 
Programmatore per PROM   26/27 7-87 
8k di RAM + 4,8 oppure 16k di EPROM su un'unica 
scheda   29 10-22 
La scheda di memoria per il Junior Computer ... 29 10-44 
Lettura veloce della memoria per relekterminal 29 10-49 
I codici a barre    30 11-30 
II Junior Computer sta crescendo   30 11-42 
Lettura dei codici a barre   30 11-43 
Visualizzazione di testi sul Junior Computer   30 11-60 
Parlare ai computer    31 12-25 
Ricettario per il Junior    31 12-54 
Calendario basic   31 12-66 

EJEKTOR, APPLIKATOR 

Generatore di suoni complessi   23 4-43 
I filtri a terzo di ottava   23 4-60 
Rivelatore di fonemi sordi e sonori   29 10-26 
Riduzione del rumore   30 11-54 
II sistema High Com per la riduzione del rumore . 31 12-32 

GIOCHI 

Ancora sul TV games   20 1-75 
Un dado per il Monopoli   21 2-38 
II toto-oracolo       21 2-43 
Lancioai barattoli     22 3-22 
Uno sparo ai baratloli    22 3-28 
Chi paga questo giro?   22 3-31 
Caleidoscopio    22 3-32 
La locomotiva, gioco a premi   22 3-36 
Shaker per i dadi   22 3-37 
Till   22 3-41 
II multigioco        22 3-43 
II barattolo mobile   22 3-46 
II barattolo fracassone     22 3-47 
II genio nel barattolo   22 3-48 
II secchiello d'acqua   22 3-56 
La difesa del proprio barattolo   22 3-57 
Labirinto elettronico        23 4-45 
Intelekt, computer per il gioco degli scacchi   24 5-36 

Estensione del pianoforte elettronico   24 5-45 
Enigma         26/27 7-38 
Gioco dei mattoni         26/27 7-54 
II bandito senza braccia       26/27 7-62 
Attacco missilistico   26/27 7-64 
Luci che corrono    26/27 7-74 
Ancora TV games   29 10-19 
Generatore di effetti sonori multipli   30 11-34 
II gioco del traffico   31 12-47 

IDEE Dl PROGETTO 

Conversione di frequenza con rXR2240   26/27 7-14 
Rapporto conlrollato in tensione   26/27 7-20 
Caricabatterie NiCd mtelligente   26/27 7-34 
Guadagno unitario positive e negative   26/27 7-37 
Tensione a denti di sega sincrona alia frequenza 
di rete   26/27 7-38 
Avvlsatore universale   26/27 7-39 
Fusibile elettronico   26/27 7-45 
Trasmettitore di temperatura   26/27 7-46 
Trigger a soglie regolabili   26/27 7-53 
Un divisore dispari   26/27 7-56 
Generatore di armoniche conlrollato in tensione . 26/27 7-65 
Convertitore RMS/cc   26/27 7-73 
Rivelatore di caduta di tensione   26/27 7-75 
Controllo di continuita   26/27 7-92 
Monitor digilale del battito cardiaco   26/27 7-94 
Generatore di energia economica   26/27 7-98 

MERCATO 

Pinza amperometrica digitale. Tiristori da 6,2 kV 
Hockey-puk di potenza. Modulo per la tunzione di 
valore assoluto. T ransistore di commutazione da 9A 
Transistori di Potenza SIPMOS Amplificatore boo- 
ster di corrente. VAW meter, Generatore sweep 10 
MHz-r2 GHz. DMM da tavolo precisione 0,1% cc. 
Gioco didattico speak-spell. Pulsante input ad azio- 
ne bistabile, Rivelatore di vibrazioni. Cromatografo 
in tase llquida automalico, Tiristori package TO-92, 
Convertitore D/A moltiplicatore 16 bit. DAC monoli- 
lico 14 bit con S/N 85 dB, Sintetizzatore programma- 
bile a 50 MHz. Alimentatori general purpose   20 1-83 
Generatore sintetizzatore ad alta puritfi speltrale, 
Contatore 4 1/2 digit, Alimentatori con selezione 
automatica di portata. Termometri digitali LCD - 
70 :1,200"C. Preamplificalore integrate HI-FI, Misu- 
ratore di potenza ottica, Registralori magnetic! a 
cassette, Header a basso profile per sistemi a cavo 
piatto, Amplificatore operazionale ad alta velocity. 
Multimetro digitale portatile. Generatore di segnali 
AM/FM. Alimentatore per folomoltiplicatori Ali- 
mentatori per sorgenti dl rumore a scarica di gas 21 2-66 
Alimentatori ad alta tensione da banco Contatore 
universale a basso costo. FET di potenza. Interrutto- 
ri a pulsante con LED. Sensoredi pressionealsilicio, 
Misuratore di livello selettivo. Interruttori accoppiati 
otticamenle a canale doppio. Alimentatore swit- 
ching open frame da 90 W, Transistor! plastici 
switch-mode a 850V    22 3-59 
Generatore vocale per codice binario a 5 bit. Multi- 
metro digitale da sistema. Counter/time universale. 
Regolatori di tensione da 5V, 8A, SOW. Termometro 
a microprocessori di elevate prestazioni. Tester per 
ricetrasmettitori. Generatore di funzioni R&S, Rel6 
di commutazione a largo impiego. IC per organo 
giocaltolo, a chip singolo Computer tascabile, Indi- 
catore digilale di pressione. Circuilo di deflessione 
TV    23 4-68 
Oscilloscopio a memoria digilale. Apparecchio di 
cronometraggio elettronico. Convertitore D/A mo- 
nolitico a 14 bit. Generatore di funzioni versatile. 
Sistema diagnostico per I'automobile. Convertitore 
S/D o R/D a 16 bit. Generatore di impulsi ad alta 
tensione. Termistori linearizzati Linichip. Diodi 
Schottky in package di vetro miniatura. Interruttori 
accoppiati otticamenle. DAC a 8 bit da 750 ns. Prova 
cavi basali sulla TDR. Condensatori al tantalio con 
elettrolita solido    24 5-58 
Amplificatore con controlli di tono e volume. Transi- 
stori SIPMOS di potenza. Multimetri digitali intelli- 
genti a 4 1/2 cifre. Transistori di potenza switchmo- 
de da 250W. Stabilizzatore di tensione rapido. Tran- 
sistori per microonde. Analizzatore logico. MOS- 



numero numero 
rlvista paglna 

numero numero 
rlvista paglna 

FET di potenza     25 6-69 
DMOS 450V, 2,25A, Preamplificatore HI-FI doppio. 
Modulo per la sintesi delta voce. Analizzatore porta- 
tlle di gas tossici. Isolatore ottico per impieghi gene- 
ral!, DAC a 10 bit da 1,5 ps. Transistore Darlington 
NPN Contalore temporizzatore universale. II VIC 
20. Display fluorescenti a 14 segment!   26/27 7-98 
Convertitore A/D 6 bit, 15 MHz. Telecopiatori tecni- 
camente all'avanguardia. Rivelatore di livello analo- 
gico logaritmico. Apparecchiatura psichedelica 
Splendor PSC 001   28 9-60 
Lettore di codice a barre. Frequenzimetro digitale da 
150 MHz. MOSFET di potenza. Video game Aste- 
roids Deluxe. Alimentatori modulari da 60W. Analiz- 
zatore logico da 500 MHz. Trasmetlitore per prove 
TV. Temporizzatore a comando programmato. Mo- 
duli convertilori di funzione     29 10-68 
Booster da 20W per autoradio. Sistema di trasmis- 
sione su fibre ottiche, Rele da 5A allo stato solido. 
Oscilloscopio a 4 canali da 100 MHz. Amplificatori 
operazionali di potenza. Data logger con 200 ingres- 
si. Switch digitale ad etletto Hall. Comparatori doppi 
a singola alimentazione. Generatore misuratore di 
fase. Rivelatori di temperalura monolitici   30 11-72 
Set per misure di livello. Processor per segnali digi- 
tal!. Oscilloscopio digitale da 10 MHz/IOV/div. Di- 
splay con gamma estesa della temperalura, DAC 
moltiplicatore CMOS a 12 bit. MOSFET di potenza. 
Interruttore di prossimitS. Un nuovo approccio alle 
misure di trasmissione in microonde. DVM single- 
chip versatile   31 12-67 

MISURE, STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di figure video   20 1-40 
Generatore stereo FM   20 1-79 
Introduzione al TV-scopio   21 2-20 
TV-scopio, versione base   21 2-26 
Confronto di tensioni sull'oscilloscopio   21 2-65 
Termometro da bagno   22 3-19 
Panoramascope   22 3-34 
II misuratore di distanze   22 3-38 
L'estensione del TV-scopio   23 4-19 
Puntale passive per oscilloscopio   24 5-29 
Prova transistori di lusso   24 5-21 
LC Display (a cristalli liquid!)   24 5-48 
Analizzatore audio   25 6-35 
TV-scopio, versione ampliata   25 6-52 
Semplice prova-operazionali   26/27 7-19 
Esposimelro e temporizzatore per camera oscura 26/27 7-20 
Fotometro a buon mercalo   26/27 7-26 
Generatore slnusoidale digitale   26/27 7-27 
Oscillatore modulate per I'allineamento 
dei rlcevitori     26/27 7-31 
Semplice voltmetro analogico   26/27 7-41 
Barometro a semiconduttore   26/27 7-44 
Semplice misuratore LC   26/27 7-55 
Display universale   26/27 7-59 
Ohmetro acustico   26/27 7-61 
Generatore a durata di impulse variabile   26/27 7-72 
Generatore sinusoidale al quarzo   26/27 7-79 
Frequenzimetro audio   26/27 7-85 
Commutatore di portala automatico   26/27 7-93 
Termometro elettronico lineare   29 10-46 
Voltmetro digitale a 2 1/2 cifre    29 10-65 
Analizzatore logico per la ricerca dei guasti nei 
circuiti digitali, parte prima   30 11-24 
Contaore di funzionamento    30 11-28 
Wattmetro audio     30 11-63 
Indicators di livello dell'acqua     30 11-68 
Stroboscopio control lato a quarzo   30 11-70 
Generatore di forme d'onda   31 12-30 
Analizzatore logico per la ricerca dei guasti 
nei circuiti digitali, parte seconda   31 12-58 

MUSICA, STRUMENTI MUSICALI. DISCOTECHE 

Generatore universale di note   20 1-37 
Controllo di luci psichedeliche per discoteca .... 20 1-44 
Pianoforte elettronico   20 1-46 
Pianoforte integrate   20 1-62 
Fate parlare il vocoder di Elektor   20 1-68 
Convertitore onda quadra, denti di sega 
ad ampiezza costante   21 2-40 
Un pianoforte che sembra proprio un pianoforte , 21 2-57 
Xilofono   22 3-21 

La marimba      22 3-42 
Cornamusa   22 3-50 
Bongo elettronici       22 3-54 
Cubo musicals   23 4-34 
Estensione del pianoforte elettronico   24 5-45 
Scatola musicals     25 6-19 
Generatore di effetti sonori   26/27 7-57 
Circuito a campionamenlo e tenuta 
per sintetizzatori     26/27 7-53 
Tremolo a circuito integrate   26/27 7-60 
Un pianoforte migliore     26/27 7-82 
Due ottave in piii per il pianoforte     26/27 7-86 
Appunti di eletlronica per discoteche   28 9-18 
Luci da soffitto         28 9-21 
Misuratore di pressione sonora   28 9-28 
Potenza bruta     28 9-32 
Mini mixer    28 9-36 
Misuratore di livello sonoro   28 9-41 
Condensatori in commutazione per fillri 
a taglio rapido     28 9-43 
II grande VU meter   28 9-48 
Poster che danza   28 9-52 
Duplicators di frequenza   28 9-56 
Campanello a sensore   28 9-60 
II wagnerfono   29 10-40 

OTTICA, FOTOGRAFIA 

Dissolvenza programmabile fjer diapositive   20 1-63 
Controllo a distanza per proiettore di diapositive . 30 11-50 
Stroboscopio controllato a quarzo   30 11-70 
Doppia dissolvenza per diapositive   31 12-44 

SELEKTOR 

I pericoli dei fulmini ad alta quota   20 1-23 
Un pancreas artificials? Per fusions automalica 
dell'insulina. II monitor dello zucchero ematico. 
Spettroscopio ad assorbimento laser. II pancreas 
artificiale. Ringraziamenti   21 2-16 
L'automobile a propulsions ibrida   22 3-18 
Impianti della Intermetall. L'automobile del futuro. 
L'evoluzione del telefono. II buon uso della 
tecnologia   23 4-17 
L'approvigionamento dell'uranio   24 5-17 
La possibility del biochip   25 6-16 
Un processore di segnale per ricevere gli SOS ... 28 9-16 
Cifrarl, codici, comunicazioni e computers   29 10-15 
Nuovi sviluppi nei sistemi di disturbo intenzionali 
delle radiocomdnicazioni   30 11-21 
Sistema di esplorazione olografico per codici 
a barre. Qualche notizia sull'olografia   31 12-20 

VARIE 

Protezione con I'inversione di polarity 
in corrente continua    20 1-63 
TAP-lip, interruttori programmati a sensore   21 2-42 
Parliamo un po'di LED     21 2-61 
Caricabatlerie NiCd   22 3-25 
Lo gnomo giardiniere, rivelatore di umidita 
del terreno   22 3-58 
Modulators per TV-color   23 4-62 
LC Display, visualizzatori a cristalli liquidl    24 5-48 
Anemometro     26/27 7-25 
Cascode ibrido   26/27 7-27 
Fasometro   26/27 7-29 
Rivelatore di fonte d'impulso ad OR esclusivo ... 26/27 7-40 
Reazione biologica e resistenza cutanea   26/27 7-40 
Indicalore di linea RS232   26/27 7-41 
Semplice circuito di prova per 555   26/27 7-42 
Filtro variabile di stato      26/27 7-43 
VCO di precisione     26/27 7-51 
Amplificatore ULP   26/27 7-51 
Monitor energetico   26/27 7-58 
Lente di ingrandimento elettronica   26/27 7-60 
Filtro passa basso   26/27 7-69 
Secondi a buon mercato   26/27 7-69 
Controllo a distanza con eliminazione 
degli impulsi spurii   26/27 7-85 
Energia dai fulmini   26/27 7-92 
Segnalibri    26/27 7-97 
Rivelatore di fonemi sordi e sonori   29 10-26 
TAP multicanale, dispositive a sensori   29 10-58 
Scrambler per allerare la voce    31 12-50 
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Flgura 1. La slrullura base dl un Irasdultore dl 
presslone al slllclo. Le due sottlll plaslrlne dl alll- 
clo sono separate da una camera a vuolo (A). La 
membrana superlore supporla quattro eslenslme- 
Irl plezoreslsllvl collegall a ponte di Wheatslone. 
Ouando la presslone deM'arla causa I'lncurvamen- 
lo della membrana superlore. II ponte si sbllancla. 

Tabella 2 

Tipi adotlabili per IC2 ed IC3 

IC2. IC3 
compresi C1, C2 
748, LM 301A 
LM 108, 208, 308 
LM108A,208A,308A 

esclusl 01, 02 
741 

725. MA 714 

descrizione 
normale 
bassa potenza 
bassa deriva 

nolevolmenle della prcsenza di quesli 
"lussi" ma, dato che rallernativa e di iin- 
piegare parccchie ore per costruire un eir- 
cuiio di taratura improvvisato, si iraltera 
solo di sceglicre il minore tra i due mali. 
La figura 2 mostra lo schema a blocchi di 
un trasduttore di pressione di tipo ibrido. 

I trasduttori 

L'illusirazione di figura 3 mostra la slrul- 
lura inlerna del irasdultore di pressione 
monolitico usato in questo schema, TLX 
0503 della National Semiconductor. Oltre 
al ponte di resistenze, il dispositivo conlie- 
ne un "diodo" composto di transistori, che 
si occupa della compensazione in tempera- 
tura. La lensionc ai capi di questo "dio- 
do", prcnsente Ira i piedini 3 e 7, diminui- 
scedi circa 10 mV perognigradoeentigra- 
do. Usando la tensione di alimentazione 
raccomandata, di 7,5 V (al piedino 3). il 
livello della tensione al ponte (piedino 7) 
sara di circa 3,5 V. ed il ponte stesso verrit 
attraversalo da una corrente di circa 2 mA. 
II circuilo sarA in stato di equilibrio sc 
posto nel vuoto (ossia a 0 millibar di pres- 
sione). Nel caso idcale, il livello della ten- 
sione ad enlrambe le uscile del ponte (pie- 
dini 5 e 6) dovrcbbe essere uguale a circa 
1.7 V, In pratica esiste perb una discrepan- 
za di qualcosa come 100 mV (offset), Ira le 
due uscile. 
All'aumentare della pressione il ponte per- 
de il suo bilanciamcnto, e cost il piedino 6 
diventera piit positive ed il piedino 5 piit 
negativo. II livello della tensione d'uscita, 
che dipende dalla pressione, e molto basso, 
qualcosa come 29 .... 116 pV per mb. II 
valore precise varia a seconda del tipo di 
irasdultore usato. 
Lo sladio interno a transistor compensa in 
lemperatura la tensione dipendente dalla 
pressione. ma non pub correggere le ten- 
sion! di offset che appare contemporanea- 
mentc aU'usciia. La tensione di offset varia 
da 30 a 120 pV pergradocentigrado.epub 
aumentare e diminuire con le variazioni 
della lemperatura, ed ancora. con il tipo 
del trasduttore usato, Dato che la tensione 
di offset presenla una sensibilita alia tem- 
peratura pari a quella del trasduttore alia 
pressione, la lensionc di offset deve avere 
una compensazione in lemperatura vera- 
menlc efficace. Un'adatta tensione dipen- 
dente dalla lemperatura viene prodotla al 
piedino 7 dell'integrato. Questa uscita. in- 
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Figura 2. Lo schema a blocchi dl un convertltore di presslone Ibrido. Oltre al sensore dl presslone vero e 
proprlo, II clrculto Ibrido contlene I'lntero clrculto dl mlsura, tarato e compensato In lemperatura. 

LX0503A 

Ufa 

I f. 
Ox 

Up 

81173-3 

Figura 3. II sensore dl presslone baromelrlca (LX 0503A) vlslo daM'eslerno (3a) e all'lnlerno (3b). II 
sensore produce una tensione d'uscita dipendente dalla lemperatura Ur e la tensione dipendente dalla 
presslone per II ponte a resistenze. 

sieme a quella del ponte ai piedini 5 e 5, 
eroghera appena qualche mA di corrente. 
Per i lettori interessati, le specifiche tecni- 
che del trasduttore appaiono in tabella 1. 

Progettazione del clrculto 

Se si vuole visualizzare le tensioni di uscita 
del trasduttore in forma di valori di pres- 
sione e di lemperatura, occorrera lener 

conlo di qualche allro requisite. La figura 
4 da un'idea di come dovrebbe essere il 
concetto finale. La tensione d'uscita del 
trasduttore di pressione viene amplificata 
di un fattore 41, e quindi compensata sia 
per la lemperatura che per I'offset, Con 
I'aiuto di un partitore di tensione all'usci- 
ta, la divisione della scala e regolata da I 
mV per mb. Questo e ovviamente soltanto 
un esempio, e si potfanno usare altre unitb 
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FIgura 4. Lo schema a blocchl del barometro elellronlco. Scopo del clrculto 4 dl usare le uaclle del sensorl per la compensazlone lermlca e per la taratura. 
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di misura. come i millimetri di mercurio (I 
mV per mm Hg), oppure 10 mV per ii 
metro di colonna d'acqua. 
La tensione di tempcralura Ut del trasdut- 
tore e applicata all'ingresso ad alta impe- 
denza di un amplificatore operazionale 
che ha un guadagno di 3, e che toglie I'off- 
set. Dato che la tensione di offset del tra- 
sduttore puo dare origine ad una "reazio- 
ne" alia temperatura sia positiva che ncga- 
tiva, il segno che sta davanti al suo valore 
potra all'occorrenza essere invertito. 
La tensione di temperatura prodolta dal 
trasduttore viene anche usata per visualiz- 
zare, appunto, Ic temperature. Uno sladio 
d'uscita permelle di regolare il punto di 
laratura (regolazione T) e di adatlare la 
suddivisione dellascala (regolazione scala) 
a 10 mV per grado centigrado. 
Un voltmetro digitale a tre cifre e mezza 
sara collegato all'uscita del circuito per 
visualizzare i valori della prcssione e della 
temperatura. 

Lo schema elettrico 

La figura 5 mostra lo schema completo. 
ICI rappresenta il trasduttore di pressionc 
LX 0503A, La tensione, del ponle. propor- 
zionale alia pressione. viene ricavata dai 
piedini 5 e 6. Questa tensione aumentera 
per ogni aumenlo della prcssione. 

Gli amplificatori operazionali IC2ed 1C3 
formano un amplificatore differenziale 
che ha un guadagno di 41 e che converte la 
tensione del ponte, fluttuante, in una ten- 
sione d'uscita riferita alia massa. L'uso di 
due operazionali ha il vantaggio di presen- 
tare al ponte un carico basso ed equilibra- 
to, per il fatto che alle sue due uscite sono 
collegati gli ingressi non invertenti del- 
ramplificatore. II condensatore C2 mette 
in corlocircuito le uscite del ponte per 
quanto concerne le tension! alternate, in 
modo da eliminare qualsiasi segnale di 
bassa frequenza. Dopo tutto abbiamo a 
che fare con un barometro a semicondul- 
tore, e non con un microfono! I condensa- 
tori iratteggiati C1 e C2 occorrono soltan- 
to se gli amplificatori operazionali usati 
per ICI cd IC2 non hanno lacompensazio- 
ne interna della frequenza, e quelli qui rac- 
comandati (LM301 oppure LM 709) non 
ce I'hanno. 
Dato che lo sladio iniziale amplifica anco- 
ra I'offset, I'uscila di IC3 genera una ten- 
sione che dcriva sia dalla tensione dovuta 
alia pressione, che da quella di offset, di- 
pendentc dalla temperatura. 
II piedino 7 dell'LX 0503A funge da uscita 
per la temperatura, AI amplifica questa 
tensione, cite viene crogata ad alta impc- 
denza. Queslo operazionale serve anche a 
livellare la tensione continua al piedino 7 

(circa 3,5 V). Poiche AI amplifica la ten- 
sione di un fattore 3, la tensione alia sua 
uscita sara di 0 V + 30 mV per ogni grado 
centigrado. Dopo questa preparazione ini- 
ziale, la tensione dovuta alia temperatura 
passa attraverso un amplificatore a gua- 
duagno unitario (I'operazionale A2) che 
ne inverte la polarity. Se I'ingresso non 
inverlente di A2 viene messo a massa me- 
diante il collegamento tratteggialo nello 
schema. I'operazionale funzioncra come 
invcritoredi polarita, Se tale collegamento 
manca, il segnale d'ingresso non vena in- 
vertito. 
Se si k scelto corretlamente il segno di 
polarita. la deriva della tensione di pressio- 
ne. dovuta alia tempeialura, potra essere 
cancellata con la tensione di compensazio- 
nc generata da A2, se anche P5 sara rcgola- 
to in modo conetto. La tensione di com- 
pensazione viene sornmata a quella dovuta 
alia pressione sull'ingresso di A3. Analo- 
gamente si puo predisporrc una tensione 
continua con P6, per compensare la tensio- 
ne di offset del trasduttore di pressione. 
All'uscita di queslo circuito si trova un 
altro potenziometro (PI) che regola il fat- 
lore di suddivisione della scala. Occorre 
anche il ponticcllo in filo che si vede nelle 
sue vicinanze, ma di questo parleremo piii 
diffusamente quando at rivcremo alia lara- 
tura. 
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Flgura 6. La baaetta stampata e la dlspoaizlone del componentl per II clrculto della llgura 5. 

Elenco componenll 

Resislenze: 
Rl ,R4 = 220 k* 
R2,R3 = 4k7* 
R5,R8.R9,R13,R14 = 100 k 
R6 = 270 k* 
R7 = 150 k 
R10,R12,R17 =47 k 
R11 = 68 k 
R15,R16.R18,R22,R23= 10 k 

Rl9 =1k8 
R20 = 10 SJ 
R21 = 3k9 
P1,P2.P3,P4,P5,P6= 10 k' 

potenziometro semlfisso 
P7 = 1 k potenziometro semitisso 

Condensatori: 
C1 ",C2*,C1 5 = 10 n 
C3 = 220 n 
C4,C5 = 1000 p/35 V 
C6.C7,C10,C11 ,C12,C13, 

C17 = 100 n 
C8,C9 = 100 M/25 V 
C14 = 4p7/1 6 V lantalio 
C16 = 10 p/10 V tantalio 
C18 = 680 n 

Semicondultori: 
D1 . . . D4 = 1N4001 
IC1 = LX 0503A 
IC2MC3-,IC5 = 741 
IC4 = 324 
IC6 = 723 
IC7 = 78L9 
ICS = 78L15 
IC9 = 79L15 
vedi teslo 

Varie: 
Irasfomatore 2 x 18 V/100 mA 
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Tornando alia sezione di misura della tem- 
peratura, vediamo un aliro amplificatore 
operazionale, A4. che e collegato aU'uscita 
di A I allo scopo di preparare la tensione di 
lemperatura alia visualizzazione sul ler- 
mometro. P3 ^ collegato alia tensione di 
riferimento negativa di —7,5 V, e permette 
di regolare il punto di taratura, mentre P4 
all'uscita di A4 predispone a 10 mV per 
grado centigrade la suddivisione della sca- 
la delle temperature. 
Parliamo ora dciralimentatore. Gli opera- 
zionali sono alimentati da una tensione 
simmetrica di circa ± 15 V. Un trasforma- 
tore di rele con presa centrale ed un indi- 
rizzatore a ponte producono una tensione 
continua "grezza" di 18 22 V ai capi di 
C4 e C5; di tutto il resto si preoccupano i 
due regolalori integrali a tensione fissa di 
15 V. I circuiti ausiliari come il voltmetro a 
LED UAA 170, possono essere alimentati 
dall'uscita non stabilizzala a 18 V. Oltre a 
tutto questo, nel prototipo deH'alimenta- 
tore c"^ anche un rcgolatorc di tensione a 9 
V che serve ad alimcntare un modulo per 
voltmetro digitale (DVM) cd il relative 
display a cristalli liquidi. 
II circuito produce inoltre una tensione 
posiliva di 7,5 V abbastanza stabile, desti- 
nata al trasduttore di pressione, ed una 
tensione negativa che serve da riferimento 
nclla taratura deH'offset dei scgnali di 
pressione e di lemperatura. La tensione di 
riferimento positiva i prodotta da un cir- 
cuito integrate rcgolatorc di tensione, il 
ben noto tipo 723 in collegamento norma- 
le, mentre un operazionale 741 provvede 
alia tensione negativa. 

La costruzlone 

L'amplificalore differenziale formato da 
IC2 ed IC3 deve essere in grado di amplifi- 
care di un fattore 40 tensioni di qualchc 
microvolt. Se lo strumento deve servirc per 
usi domeslici, gli operazionali potranno 
essere dei normali 741 oppure LM 30IA, 
ed Rl   R4 potranno essere del tipo a 
carbone. Per quanto quesli componenti 
mostrino un'elevala deriva lermica, que- 
sto si pu6 rimediare con un'attenta regola- 
zionc di P5. In ogni caso la "lemperatura 
ambiente" in una casa d'abitazionc do- 
vrebbe essere abbastanza costante. 
Se, d'altra parte, la misura della lempera- 
tura deve essere assolutamente stabile, si 
useranno delle resistenze a slrato metallico 
con tolleranze non superiore airi%, I va- 
lori di queste resistenze dovranno essere: 
Rl, R4 = 200 k. R2. R3 = 5 k, Gli opera- 
zionali IC2 ed 1C3 potranno essere scelti 
con I'aiuto della tabella 2. Ce nesono di tre 
diversi lipi: normali, a bassa potenza ed a 
bassa deriva. I lipi a bassa potenza presen- 
tano il vantaggio di distribuire uniforme- 
mente la lemperatura molto in fret la, dopo 
1'accensione deH'apparecchio, e quindi 
aiutano a contrastare la lenta reazionc alle 
variazioni di lemperatura esibita dal tra- 
sduttore. In questo modo sara possibile a 
P5 la compensazione tolale della deriva 
termica del circuito di misura della pres- 
sione. 

La basetta stampata di figura 6 e progetta- 
ta per raccogliere sia i normali potenzio- 
metri semifissi che quelli di tipo Cermet. In 
pratica e per6 miglior partito usare il tipo 
Cermet per PI e P6. P3 c P4 possono essere 
dei trimmer normali, per quajito sia evi- 
dente che i lipi multigiri sono piii facili da 
regolare. Per quanto riguarda P2, P5 e P7, 
non occorre che essi siano di tipo sociale. 
Montate per primi sulla basetta le resisten- 
ze ed i condensatori. Si raccomanda I'uso 
di zoceoli per tulti gli integrali. Quesli ulti- 
mi non dovranno essere montati fino al 
momento del collaudo e della taratura del 
circuito. Sulla basetta stampata sono pre- 
visti dei fori per inserirc dei terminali ai 
quali saldare i cablaggi dopo il collaudo. I 
ponticelli A .... C (a P4 e PI) occorrono 
soltanto durante la taratura, ed anche in 
questo caso 6 una buona idea quella di 
usare terminali a saldare. 

Strumentazlone di prova 

Lo strumento piii nccessario e un multigi- 
ro digitale, ma se non se ne ha uno a dispo- 
sizione, si potri usare un normale tester 
per conlrollarc c regolare le tensioni di 
alimentazionc, ed un voltmetro digitale a 3 
cifre e mezza per mctlerc a punto la com- 
pensazione in lemperatura e le uscite della 
pressione e della lemperatura. Quest'ulti- 
mo occorrerS in ogni caso per visualizzare 
i valori della lemperatura c della pressione. 
II modulo del voltmetro digitale non dovrit 
essere tarato con grandissima precisione, 
in quanto verra messo a punto insieme al 
display della lemperatura e della pressio- 
ne. Esso dovrik solo essere sistcmato alia 
portata di 2 V fondo scala, e questo potrik 
essere falto con un normale tester. 
Quando si eseguc la taratura del display 
della pressione. occorrerik disporre di un 

7 

buon barometro per fare i dovuli confron- 
ti. La soluzione ideale sarebbe un barome- 
tro od un altimetro con collegamento a 
tubo. per adattarsi a questo, lo strumento 
dovra essere costruito come in figura, in tal 
modo si potranno eseguire le misure dei 
diversi valori con molta rapidita. I tubi di 
plastica, le valvole, ed i collegamenti a T si 
potranno acquistare a buon prezzo da un 
vendilore di animali domestici (sono del 
tipo usato negli acquari). II negoziante di 
animali potrS anche essere in grado di for- 
nire una pompa d'aria elettrica, per quan- 
to possa andare ugualmente bene una nor- 
male pompa da bicicletta. Usando la pom- 
pa d'aria, si produrra una pressione che 
superi di circa 30.... 40 mb il livello norma- 
le. Si chiuderik quindi la valvola per conser- 
vare il livello della pressione: si potra in tal 
modo regolare agevolmente il barometro 
elettronico. II monlaggio della valvola e 
un'operazione molto semplice. 

Collaudo e taratura del circuito 

Seguendo attentamenle queste istruzioni, 
non ci sari nulla da temere. 
Per cominciare bisogna collegare il tra- 
sformatore al circuito. Non dimenticate di 
collegare la presa centrale alia massa della 
basetta! Controllate ora le tensioni di ali- 
mentazionc: +15 V al polo positive di C8, 
—15 V al polo negative di C9 e +9 V 
all'uscita. Queste tensioni non devono ave- 
re variazioni superiori al 5%. 
Inserite ora IC6 (tipo 723) e regelate con 
P7 la tensione ai capi di CI6 a 7,5 V, Mon- 
tate ora ICS (tipo 741) e controllate la 
tensione d'uscita al piedino 6, che dovrik 
essere di —7,5 V. E ora il momento di 
inserirc il trasduttore di pressione ICI. 1 
suoi piedini dovranno essere leggermente 
picgati per adattarsi ai fori DIL sulla ba- 

barometro 
dl contronlo 

® 
mb 

Rubinetlo 
Pompa 

i 2 

^ P"^^^legamento a T 
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Figura 7. L'equlpagglamento dl prova necessarlo per larare II barometro. La pompa ad aria permette dl 
mlsurare diversi llvelll dl pressione e quindi dl conlrontare I valori del voltmelro dlgltale e del barometro 
camplone. Chludendo la valvola. si potrA mantenere costante per un certo tempo la pressione nel tubo. 
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setta. Acccrtatevi dclla corretta polaritft! I 
tcrminali non dovranno essere troppo cor- 
li, perchd in tal modo I'integrato polrebbe 
surriscaldarsi durante la saldatura. L'a- 
pertura di comunicazione della pressionc 
sul sensore dovrA essere sigillata con na- 
stro adesivo prima della saldatura, perevi- 
lare I'ingresso neirintcgrato di sostanze 
inquinanti. 
Installare poi 1C2 cd IC3, La tensione al- 
I'uscita di IC3 polrebbe essere ncgaiiva 
(piedino 6). .in quanto essa i determinata 
principalmente dalla tensione di offset del 
sensore. Si potra ora collaudare il trasdut- 
lore, Prcmere leggermcnle con la punta 
delle dita il tubo che va al sensore. e la 
pressione salira provocando un aumento 
di parecchi millivolt della tensione di usci- 
ta di 1C3. Una volta montato I'ullimo inte- 
grato (IC4, del tipo LM 324), pu6 comin- 
ciare I'operazione di taratura vera c pro- 
pria. 

' Per prima cosa regolare la tensione di usci- 
ta di A2 (piedino 8 di IC4) o 0 V mediante 
P2 (TOffset). Collegare quindi all'uscita di 
A3 (piedino 14 di 1C4, ponticcllo C) il 
multimetro digitale oppure il modulo digi- 
talc, a seconda di cid che si ha a disposizio- 
ne; si regola quindi la tensione visualizzata 
a circa 1 V, usando P6 (P offset). Si gira a 
fondo in senso orario P5 (compcnsazione 
T) in modo che il suo cursore vada a mas- 
sa. Usare un asciugacapelli elettrico per 
riscaldare il Irasdutlore: si vedra che varia 
la tensione d'uscita. Ora la questione e la 
seguente: salira o scendera? Se scende si 
vede montare il ponticello "A"; se invece 
sale non occorrerS metlcre questo ponti- 
cello. Si regolerd ora P5 (compcnsazione 
della temperatura) fino a quando il display 
del voltmetro non variera piii per i cambia- 
menti della temperatura, 11 metodo delPa- 
sciugacapelli permette un posizionamento 
accurate di P5 in pochissimo tempo, Se la 
regolazione si pona "fuori campo", sosti- 
luire R6 con una di valore inferiore. men- 
tre se il campo e troppo abbondante, biso- 

gna aumcntarne il valore. II metododell'a- 
sciugacapelli non i particolarmentc adatto 
per la regolazione fine della compcnsazio- 
ne, in quanto il calore non i distribuito 
uniformcmcnle sul circuito, Portatc il cir- 
cuilo a "cambiare aria" e provatelo a di- 
verse condizioni di temperatura, in modo 
da essere assolutamente certi del corrello 
funzionamcnto. 
Spendiamo ora qualchc parola per P5. Se 
csso e girato completamentc in senso ora- 
rio, la compcnsazione dclla temperatura 
sari) completamente inefficace. Ci6 che si 
misura all'uscita della pressione i la deriva 
termica del irasdutlore. Si deve girare len- 
tamcnte P5 in direzione antioraria, e cosi 
la tensione di compcnsazione si sommera a 
quella dovuta alia pressione. e la sua pola- 
rity verri) invertila. Come risultato, si ri- 
durra la deriva del display, e quando P5 
sari) nella giusla posizione, (la tensione di 
compcnsazione e uguale alia deriva, in mo- 
do da cancellarla) il display non cambieri), 
Se P5 viene ruotato troppo, la deriva risul- 
leri) sovracompensata ed invertira il suo 
segno. Una volta trovala la giusta compcn- 
sazione della temperatura. possiamo pro- 
cedere alia regolazione del fattore di suddi- 
visione della scala. A seconda del tipo di 
baromelro di confronto che si ha a disposi- 
zione, la suddivisione dclla scala potra es- 
sere determinata in due modi: 
I. Confrontando il circuito con un altro 

baromelro, 
Leggere la pressionc d'aria segnata dal ba- 
romelro. Prendere nota e regolare lo stru- 
mento digitale con P6 fino a che segna lo 
stesso valore. Allendere ora che la pressio- 
ne atmosferica cambi, per esempio per un 
cambiamento di tempo (almcno 10 mb). 
Prendere nota di questo nuovo valore sul 
baromelro e confronlarlo con I'indicazio- 
ne digitale. Ora occorre un piccolo calcolo. 
Mettendo in relazione la variazione di 
pressione con la variazione del display, il 
fattore di suddivisione della scala lempo- 
raneo (e non tarato) dara un rapporto 

mV/mb. 
Facciamo un esempio: 
Supponiamo che la pressione atmosferica 
(sul baromelro) sia variala da 1003 a 1018 
mb. mentra la cifra sul display i variata da 
1003 a 1033 mV. Ne conscgueche il fattore 
di suddivisione dclla scala i di 30 mV divisi 
per 15 mb, ossia 2 mV/mb, 
Poniamo ora che si voglia regolare il di- 
spositivo ad un rapporto di I mV per mb. 
Ci6 si oltiene riducendo la tensione di usci- 
ta mediante PI. II rapporto di divisione £ 
calcolato dividend© il fattore di divisione 
voluto (I mV/mb) per il fattore ollenulo in 
precedcnza. Quindi: 
II fattore divisore D e uguale ad I mV/mb 
diviso per 2 mV/mb, c quindi avremo D = 
0.5. 
D = I mV/mb : 2 mV/mb = 0.5. 
Per regolare il meglio possibile PI a questo 
fattore di divisione, csso e collegato alia 
tensione di 7.5 V mediante il ponticello 
"B", esi regola la tensione al cursore di PI 
(uscila P) ad una valore di 7,5 V x D. In 
questo esempio (D = 0,5), la tensione va 
regolata a 7,5 V x 0.5 = 3,75 V. Togliere 
ora il ponticello "B" e collegare PI all'u- 
scita di A3 mediante il ponticello "C", 
quindi il fattore di divisione della scala 
sara I mV/mb. 
Una volta regolato P6 in modo che il di- 
splay mostri lo stesso valore segnalo dal 
baromelro di confronto. la sezione di mi- 
sura dclla pressione del circuito sara com- 
pletamente tarata. II baromelro elettroni- 
co si pu6 quindi considerare pronto all'u- 
so. 
2. Confronto delle misure di pressione 

(usando un baromelro collegato con un 
tubo alia stessa pressione del nostro). 

PI e P6 vanno regolati nello stesso modo 
descritto prima, e la sola differenza e che 
non e'e bisogno di aspettare che la pressio- 
ne cambi di piii di 10 mb. in quanto si 
potranno ottenere i diversi valori pompan- 
do semplicemente aria nel sistema. Questo 
metodo permette di confrontare diversi 
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valori della pressionc con quelli indicaii 
dal manomelro. 
Per finire, si deve ancora tarare la sezione 
lermometrica. Per questo occorrc un ter- 
momeiro di confronto, e due diverse tem- 
perature ambienti; per esempio il circuito 
potra essere provato all'interno di una 
stanza, e quindi all'esterno, oppure nel- 
I'autorimessa, in canlina, eccelera. Accer- 
tarsi che ci sia veramente una differenza 
Ira questetemperature! Lostrumenlodigi- 
tale va collegato all'uscila T e si regola P4 
in modo che la tensione d'uscita mostri 
una differenza apprezzabile di almeno 10 
mV/0C (divisioni della scala) tra le due 
temperature. Si regola quindi il display 
con P3 (taratura T) perche esso mostri il 
medesimo valore che appare sul termome- 
tro di confronto, 
Ora la basetta i completa, ma cib non vuol 
dire che I'apparecchio sia pronto all'uso. 
Dal vostro fornilore eletlronico di fiducia 
polrete trovare un hiobiletto alto a conte- 
nere il circuito. Una volta fatto questo, si 
pu6 finalmente procedere al cablaggio. Si 
pud installare un deviatore per commutare 
il display dalla temperatura alia pressione 
e viccversa. Ci si accerli che il mobilctto sia 
ben ventilato, in quanto una scatola a te- 
nuta d'aria polrebbe ingenerare degli errori. 
II barometro pud essere complelato da un 
igrometro. Questo circuito pud essere ali- 
mentalo con I'uscita a +9 V derivata dalla 
basetta del barometro. II display del volt- 
metro digitate indichera anche i livelli di 
umiditd relativa. 
La figura 8 mostra come effettuare il ca- 
blaggio della "stazione meteo" digitale. Se 
I'utente desidera visualizzare conlempora- 
neamente diversi valori, dovrS monlare di- 
vers! display, ma 1'aggiunta di tutli questi 
vollmetri digital! diverrebbe alquanto di- 
spendiosa. Una soluzionc piii a buon mcr- 
cato sarebbe quella di usarc una scala voll- 
metrica a LED, che incorpori il ben noto 
integrato UAA 170. In questo modo si 
potranno visualizzare cohtemporanea- 
mente alia pressionc, anche la temperatura 
e Pumidita. 
Un'idea analoga e stala pubblicata sul nu- 
mero di Marzo "81 di Elektor, sotto forma 
di termomelro da bagno. Nel prossimo 
numero di questa rivista, un articolo de- 
scrive come si possa usare il circuito del 
termomelro da bagno come voltmetro a 
LED. La figura 10 mostra il prototipo di 
una stazione meteorologica che incorpora 
un display digitale a due vollmetri a LED 
che indicano i livelli di temperatura e di 
umiditA. 

Esistono altri usi per questo 
circuito? 

Per lo piti i livelli della pressione atmosferi- 
ca sono misurati in millibar, ma essi posso- 
no anche essere indicati in millimetri di 
mercurio, ossia mmHg. Un mmHg corri- 
sponde ad 1,333 mb. Se il barometro di 
confronto reca Pindicazione in mmHg, la 
versione elettronica potra essere larata 
nelle stesse unila, con un faltore di divisio- 
ne della scala di 1 mV/mmHg. Con questo 
si avra il vanlaggio di poter usare un volt- 
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Figura 9. I collogamcnll per un baro-termo-lgrometro. 

10 

% 

Figura 10. Un suggerlmento per costrulre una 
"stazione meteo elettronica". Le due scale a LED 
Indicano I livelli della temperatura e dell'umldlti 
relativa, menlre II display dlgllale permelle dl vi- 
sualizzare la pressione, la temperatura e I'umldlU. 

metro digitale a 3 cifre(come il multimetro 
digitale pubblicato su Elektor nel mcse di 
Novembre 1979), Dato che una pressionc 
di 1050 mb corrisponde a 788 mmHg, la 
scala dcllo strumento potra limitarsi ad I 
V (999 mV). 
Pralicamentc qualsiasi barometro pud es- 
sere usato come altimetro. Dato che la 
pressione diminuisce di I mb per ogni 8 
metri di salita, il display del barometro 
potrS essere tarato con una divisionc della 
scala di I mV per 10 metri di quota, 
II circuito potrii essere inollrc adattato agli 
altri trasduttori della serie LX della Natio- 
nal Semiconductor, che possono rilevare 
varie grandezzc fisiche, compresa la pres- 
sione idraulica. 

Importantel 

Alcuni circuiti inlegrati per vollmetri digi- 
tal! hanno un ingresso per misure negative, 
che non deve essere collegato al polo nega- 
tivo dell'alimentazione dello strumento. 
Questi strumenti devono essere provvisti 
di alimentatore separato. Esempi di questa 
situazione sono i tipi Intersil ICI 7106 e 
7107. I vollmetri a LED devono disporre 
anch'essi del loro alimentatore, a causa 
deH'assorbimento relativamente elevato di 
corrente. 
In un numero future verra descritto un 
voltmetro digitale da 3 1/2 cifre con di- 
splay a cristalli liquidi: esso potra essere 
alimentato dalla basetta del barometro. 
Dati ricavati da: 2 riferimenti. 14 
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II roger bleep (segnale dl fine frase) sta dlventando sempre plii diffuse 
tra radloamatorl e tra coloro che, per un motlvo o per I'altro, fanno uso 
dl apparecchl rlcetrasmlttenfl. C'6 stalo un perlodo nel quale sono 
apparse parecchle version) dl questo dlsposltlvo, ma II clrcuito 
descritto In questo articolo dlfferlsce da altrl analoghl perch6 produce 
un suono simile a quello del gong. In questo modo si dard un tocco 
personate alia fine della trasmlssione. 

II ricetrasmettitore e di solito azionato dal 
pulsanie PTT (push to talk = premi per 
parlare) che si trova sul microfono. Quan- 
do si preme questo pulsante, si mette di 
solito a massa uno dei piedini del connet- 
tore microfonico, provocando I'eccitazio- 
ne del rel6 Irasmissione/ricezione. II pul- 
satile PTT c indicate con S2 nello schema. 
I collegamenti ad S la e all'uscila del bleep, 
possono essere tulli eseguiti sulla presa del 
microfono airinlerno del ricetrasmettito- 
re. 
II funzionamento avviene come segue: con 
riferimento allo schema elcttrico di figura 
I, il commutatore SI sarA nclla posizione 
"b" quando si dovrd emetlere il bleep. 
Quando si trasmetlc, il pulsante PTTsarS 
chiusoed il reledi trasmissionesarScccila- 
to tramite il transistor Tl. II condensatore 
C2 si carichera completamente: csso serve 
a mantenere eccitato il reld di trasmissione 
per un breve tempo dopo il rilascio del 
PTT. Questo e il tempo in cui avviene il 
bleep. Quando C2 e completamente, scari- 
co, il reld si sgancia c I'apparato ritorna a 
predisporsi in ricezione. 
Sarebbe piu appropriato pcr6, chiamare 
questo circuito un gong di fine frase (roger, 
o come si dice da noi, "passo"), dato che il 
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N1.N2,N5 = IC2 = 4011 
N3.N4.N6.N7 = IC3 = 4093 

LI = 5 spire di rame da 0,1 mm 
su nucleo dl forrlto 

Figure 1. Lo schema eletlrlco del "gong" dl roger. Con le poslzlonl del commutator! che appalono sullo schema, II clrcuito non 6 operante. 
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suono effettivamenie emesso rassomiglia a 
quello, appunto, del gong. E questo e lo 
scopo del restodelloschemadifigura I. La 
nota del gong viene generala dalla porla 
logica N3, da R2 e da Cl. L'effetto di 
decadimcnto del volume sonoro e crealo 
da C3 che era stalo in precedenza caricalo 
allo slesso modo di C2. Quando C2 si sca- 
rica. i'ampiezza dell'uscita ad onda quadra 
di ICI diminuira gradaiamcnlc fino a zero. 

I particolari 

Con il commutalore SI in posizione "b", it 
pulsame PTT mettera a livello logico "0" 
entrambi gli ingressi di Nl. Le porie logi- 
chc NI ed N2 sono collegate come un dop- 
pio inveriitorc, e quindi anche I'uscita di 
N2 sara a livello basso. Quando il commu- 
tatore PTT viene rilascialo. I'ingresso di 

Nl verra mantenuto a livello alto da Rl. 
L'uscita di N2 fara la slessa cosa e C2 ora si 
carichera Iramite il diodo DI. Questo av- 
verrebbe molto rapidamente se non ci fos- 
se R4 che conlrolla la corrente ed evila che 
il diodo abbia una vita breve. Non appena 
C2 e completamente carico, la porla N6 
produce un "I" logico alia sua uscita e 
manda in conduzione Tl. II risullalo e che 
verra ecciiato il rele di trasmissione/rice- 
zione, e gli "88". i "73" e tulti gli altri 
numeri di questo gencre potranno essere 
trasmessi come di consucto. 
Che succederti ora quando si abbandonera 
il pulsante PTT? Tutli e due gli ingressi di 
Nl e l'uscita di N2 verranno mantenuti a 
livello alto. La carica di C2 diminuira len- 
tamente attraverso il trimmer PI ed R3. 
mcnlre DI non sara in conduzione. 
Rcgolando il potenziometro semifisso si 

Elenco componenll 

Reslstenze: 
Rl = 100k, 1/8 W 
R2= 15 k, 1/8 W 
R3 = 1 k, 1/8 W 
R4.R7 = 100 S2, 1/8W 
R5= 1 M, 1/8 W 
R6 = 470 SI, 1/8W 
R8,R9 = 10 k. 1/8 W 
R10 = 180 k, 1/8 W 
R11 = 1 k2, 1 /4 W 
R12 = 1 k, 1 /4 W 
PI = preset trimmer 25 t 
P2 = preset trimmer 25 k 
P3 ■ preset trimmer 500 k 

Semlcondutlori: 
101 = 741 
102 = 4011 

103 = 4093 
Tl = 80 547 
T2 = BO 557 
D1,D2 = DUS 
D3 = LED 5 mm 

Condensatori; 
01 = lOOn MKM 
02,03 = 47 g/16 V 
04= 10 p/16 V 
05 = lOOp . . . 1 n 

Bobine: 
L1 5 spire di rame smallalo da 0,1 mm 

su nucleo di fertile. 

Varie; 
SI = Doppio deviatore 
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Flgura 2. Le piste ed i componenll della basetta stampata. La baselta complela dovtS essere monlata In 
una scaloletta metalllca. 

definira il tempo durante il quale Pappa- 
recchio verra mantenuto ancora in tra- 
smissione, ossia la durata del segnale di 
roger. 
II suono del gong viene prodotto dalla por- 
la N3 (un trigger di Schmitt provvislo di 
circuito R-C), la cui uscita presenta una 
forma ad onda quadra. Cambiando il va- 
lore di Cl, il tono della nota polrit essere 
piu alto o piit basso. 
Se per caso il commutalore SI viene azio- 
nato mentre il pulsante PIT e chiuso. ossia 
durante la trasmissione, N5 fara in modo 
che I'uscita deH'oscillatore non possa rag- 
giungcre IC4. Questo si ottiene grazie al 
livello logico "0" (che passa per SI ed il 
commutatore PTT)applicatoal piedino 13 
di N5, che ne impedisce l'uscita. Al rilascio 
del PTT, il piedino 13 andrii di nuovo a 
livello alto e la nota del gong raggiunger4 
I'ingresso invertitoredi ICI attraverso R5. 
L'ingresso non invcrtente, che corrisponde 
al piedino 3 di ICI (un 741), verra mante- 
nuto ad un livello pari a meta della tensio- 
ne di alimentazione, quando il transistore 
T2 sara in conduzione. Quando questo 
transistore sara completamente interdetto, 
I'ingresso deH'amplificatore operazionalc 
assumera un livello praticamente uguale 
alia tensione di alimentazione, e I'amplifi- 
catore verra escluso. Come potrcmo vede- 
re, tra questi due livelli capitano per6 un 
mucchio di cose, 
II condensatore C3 viene caricato esatta- 
menlc allo stesso modo di C2. La sua scari- 
ca, che avviene contemporaneamente a 
quclla di C2, ha per6 una funzione legger- 
mente diversa. Quando 6 completamente 
carico, C3 manterra a livello basso la base 
di T2, che risultera in conduzione. II piedi- 
no 3 del 741 saril ad una tensione all'incir- 
ca met4 di quclla di alimentazione, c I'am- 
plificatore croghera un segnale d'uscita 
consistente nell'onda quadra dell'oscilla- 
lore del "gong". Ora il condensatore C3 
comincierS a scaricarsi attraverso P2 ed 
R6, e la base di T2 diventer& piit positiva. 
Tulto ci6 ha l'effetto di diminuire lenta- 
mente il campo di modulazione di ICI, II 
risultato i un suono che comincia piutto- 
sto forte c poi diminuisce gradualmenle di 
volume. In questo modo si otterrS uncffel- 
to di gong che polra essere reso piii impo- 
nente scegliendo una frequenza piu bassa 
di quella dei normali segnali di questo tipo. 
II tempo di scarica di C3 e regolabile me- 
dianle il trimmer P2. II commutaloreSlbe 
usato per acccnderc il LED D3 che indica 
la scelta del funzionamento con il gong. 
Poiche questo circuito c molto sensibile 
alia reazione da partc del ricelrasmettito- 
re, esso dovra essere sistemato in una sca- 
loletta melallica che sara messa a massa. 
Per evitare I'ingresso di interferenza radio 
attraverso la linea di alimentazione, sono 
stali previsti il condensatore C5 e I'impe- 
denza LI. 
LI consiste semplicemente di cinque spire 
di soltile filo smaltato avvolte su un grano 
di ferrite. 
Per quanlo riguarda gli integrati CMOS, 
sara necessario usare quelli della serie UB, 
per poter usufruire della loro alta UC mas- 
sima di 18 V, ^ 
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Analixzatore 

lo^ieo-111 

Come succede con qualslasi progetto complicate come un 
anall77atore loglco, le prestazlonl dello sfrumento complete 
dlpendono In gran parte da come 6 stato asslemato. Del metodl 
costruttlvl raffazzonatl rendono completamente Inutllizzablte anche II 
mlgllor progetto. 
Questo artlcolo, che conclude una serle dedlcata aM'analizzatore 
loglco, mette II pratlca le varle teorle. Sono compresl tultl i dettagll 
costruttlvl, nonch6 I metodl dl reallzzazlone e la taratura. Un 
paragrafo dedlcato all'uso deH'anallzzatore loglco conclude 
fellcemente questa parte del progetto. 
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 anallzzatore loglco - III 

I precedenli articolilrattavanodegliaspet- 
ti teorici dell'analizzatore logico, entrando 
a sufficienza nei particolari. Questo. si pre- 
figge lo scopo di rendercsempliceal massi- 
mo il passaggio dalla teoria alia realty. Si 
deve mettere Paccento sul fatto che, per 
ottenere uno strumento di misura di cui ci 
si possa fidare, bisogna fare la massima 
ailenzione ad ogni passaggio. 
Per semplificare le cose, il circuito i suddi- 
viso in cinque basetie stainpate. ossia una 
basetla principals, Ire moduli cd un visua- 
lizzatore (la sesta basetla serve agli alimen- 
latori). Tutle le baselte sono abbastanza 
compatte, in modo da poler esserc inserile 
in un conlenitore di dimensioni non ccccs- 
sive. La basetla principale dispone anche 
di spazio per un modulo supplementare 
che potra essere montato in seguito, c che 
con terra il circuito per I'oscilloscopio a 
memoria. 

Costruzione delle basette 
stampate 

Naturalmente, un progetto come questo 
deve essere messo in pratica solo usando 
componen.. di buona qualita, perche si 
tralta di uno strumento di precisione. Per 
lo stcsso motivo e importante collegare i 
componenti con saldature accurate e "pu- 
lite". 
Le figure I 5 mostrano la basetta prin- 
cipale. la basetta d'ingresso. la basetla di 
memoria. la basetta del cursore c la basetta 
del display, E mcglio montare i componen- 
ti nel seguente ordine: ponticelli, resislen- 
ze. condensatori e semiconduttori. Si rac- 
comanda caldamente di montare degli 
zoccoli per gli intcgrati. accertandosi che si 
Irani di accessor! di buona quality, altri- 
menti le cose potrebbero andare peggio 
che facendone a meno. Per eiaseuna baset- 
ta vicne dato un elenco dci componenti 
separate, dove sono indicali anche quanti 
sono i ponticelli in filo necessari, In talune 
basette sono parecchi ed e facile dimenti- 
carne uno per disattenzione. Si lenga con- 
to che sulla basetta principale e'e spazio 
solo per quarz.i miniatura; non si devono 
inoltre dimenticare i due collegamenii a 
ponticello tratleggiati. 
I moduli potranno essere collegati alia ba- 
setta principale mediante fili volanli, ma e 
naturalmente piii elegante usare dei con- 
nettori (tipi unificati DIN 41617). 
Prima di fare un passo avanti, occorredire 
alcune cose che riguardano gli schcmi elet- 
trici pubblicali nel pumero del mese scor- 
so. Ci sono stati alcuni piccoli errori di 
disegno. II piedino 7 di IC6 va a massa e 
non a +5 V. Su MMVI, il collegamenlo A 
(piedino 9) va a massa ed il collegamenlo B 
(piedino 10) e collegalo a CP2 (uscila di 
N23). Nei collegamenti degli integrali al- 
ralimentazione dello schema del cursore, 
IC20 deve essere letlo IC29, ed il piedino 5 
di 1C3I deve essere collegalo a +5 V; il 
piedino 6 di questo integrato non e collega- 
lo. Si noti che questi collegamenti errati 
compaiono solo sugli schemi del mese 
scorso, mentre le baselte che appaiono in 
questo numero sono giuste. 
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E torniamo alia costruzione E giunlo 
il momento di posizionare i moduli. La 
baselta d'ingresso e sislemaia il piu vicino 
possibile ai componenti della basella prin- 
cipale, la memoria e sistemata vicino alia 
basetta precedente, ed inline viene la ba- 
selta del cursore. II lalo delle pisie di rame 
dei Ire moduli deve affacciarsi al lato com- 
ponenti della baselta principale. Le restan- 
li connessioni (od i connetlori) potranno 
essere usali in future per il montaggio della 
basetta dell'oscilloscopio a memoria. 
Fin qui tutto bene. Ora si potra montare 
I'alimentatore (vedi figura 6). Costruendo 
I'alimentatore, acccrtalevi che il collega- 
mento al terminate eomune di alimenta- 
zione da parte di IC2, faccia un buon con- 
talto con la basetta. Un contatto ineffi- 
ciente in questo punto polrebbe portare 
sulle linee di alimentazione un ronzio a 50 
Hz, che apparirehbe come un "tremolio" 
sulle righe superiori dello schermo dell'o- 
scilloscopio. L'intero complesso, compre- 
so il trasformatore di alimentazione, potr^ 
essere ora montato in un adatto mobiletlo. 
Per il momento lasceremo fuori la baselta 
del cursore, perche a questo punto non e 
ancora neccssaria. In figura 7 si vcde un 
suggerimento per il pannello frontale. Si 
ottiene una chiara leltura ricoprendo i di- 
splay con una lastrina di plexiglas rosso. 
Si possono ora eseguire i cablaggi Ira le 
baselte cd i commutatori, I collegamenti 
dovranno essere piii corti possibile. II po- 
tenziomelro PI c collegato alia basella 
principale con uno spczzone di cavetto 
schermato. I.o schermo di questo cavetto 
dovra essere collegato aH'alimentazione 
a+5 V. 
II cavo di misura per gli ingressi deidati, di 
clock e di trigger e formato da una piattina 
a 23 fili, non piii lunga di 40 cm. Tra tutti i 
fili d'ingresso i collocato un conduttore di 
massa. Questi conduttori di massa vanno 
coliegati tutti insiemeadentrambcleestre- 
mitik del cavo. Come si possa raggiungere 
questo scopo, si vede in figura 8. 
La disposizione dei componenti sul pan- 
nello frontale di figura 7 comprendc i com- 
mutatori di azionamento delfanalizzatore 
logico e delfoscilloscopio a memoria. I 
controlli di quest'ultimo sono collocali al- 
ia sinistra dell'uscila del cavo di prova. 
Per il momento (cioe fino a quando non si 
aggiungera I'estensione per I'oscilloscopio 
a memoria) si dovranno montare i ponli- 
celli tralteggiati (Y-Z ed E- i-). 

Collaudo e taratura del circuito 

Per il momento non si colleghi ralimenla- 
tore alia basella principale. Per cominciare 
si colleghi ralimentatore alia reteesi con- 
trolli se esso fornisce effettivamente la ten- 
sione di +5 V (se i relativi componenti 
sono inseriti, si potranno provare anche le 
tension! di +12 V e — 5 V). Si spenga 
quindi ralimentatore e lo si colleghi alia 
basetta principale. Accendendo nuova- 
mente, si potra controllare la sezione del 
generatore di clock. Si deve ora tarare I'o- 
scillalore, qualora al posto del quarzo si 
siano monlati C7 e C8. Se i due condensa- 
lori vengono sostituiti da un quarzo a 4 
MHz. non saranno neccssaric tarature. Se 

avete la fortuna di possedere un frequenzi- 
meiro, potrete mettere a punto il circuito 
con molta facilita. Collegare lo strumento 
al contatto centrale di S1, che sara sistema- 
to in posizione A. Assicurarsi che il circui- 
to non sia azionato in un qualche modo dal 
trigger; in allre parole, il LED deve restare 
spento (premere SI6). Si regola ora il com- 
pensatore C8 fino a quando sul frcquenzi- 
metro non appaia 1'esatta frequenza di 4 
Mhz. 
Se non si possiede un frcquenzimetro, 
niente paura, esiste un'allernativa ugual- 
mente buona. Commutare SI in posizione 
J ed S2 in b. II contatto centrale di SI va 
collegato alfoscilloscopio, e questo dovre- 
te proprio averlo. altrimenti non avrebbe 
senso costruire questo analizzatore! Si re- 
goli quindi C8 fino a che la frequenza in 
questo punto non sia di 200Hz, Successi- 
vamente collegate alfingresso Y dell'oscil- 
loscopio uno degli ingressi del trasforma- 

tore che si trova sulla basetta delfalimen- 
tatore, e collegate I'ingresso di trigger 
esterno al contatto centrale di SI. L'oscil- 
latore va commutato in "trigger esterno". 
Si regoli ora nuovamente e con delicatezza 
C8 fino ad ottenere un'immagine stabile. 
In questo modo si potra mettere a punto il 
generatore di clock alia stessa precisione 
della frequenza di rele (migliore dello 
0.5%). 
Possiamo ora collegare I'oscilloscopio alle 
uscite delfanalizzatore logico e vedere che 
cosa appare sullo schermo. Collegate gli 
ingressi Y e di trigger dell'oscilloscopio, 
regolate la sensibilila a 0,2 V/divisione, 
I'amplificatore d'ingresso in posizione c.c. 
e la base dei tempi a 0,1 millisecondi per 
divisione. II posizionamento di SI sull'a- 
nalizzalore in una posizione qualsiasi 
(tranne K) e la pressione del pulsanle "ma- 
nual trigger" provocheranno I'apparizio- 
ne sullo schermo di otto righe con dati a 

Dall lecnlcl: 

Memoria: 
Ingressi: 

Triggering: 

Clock: • Inlerno. tegolabile Ira 250 ns e 5 ms, 
• Esterno, massimo 4 MHz (predisponiblle per II margine posilivo o negalivo). 
• II ritardo dl clock 6 regolablle Ira 100 e 600 ns. 

256 byte, 
• 8 linee di dati (1 carlco LS TTL). 
• 2 ingressi di trigger esterno (massimo due carichi LS TTL), 
• Ingresso di clock esterno (1 carlco LS TTL) 
• Tramite linee di dati e di trigger, ogni llnea pud essere singolarmenle predisposla 

a LOW. HIGH e DON'T CARE, 
• Trigger manuale, 

■ Alternative dl trigger:* Trigger posticipato. 
• Trigger centrale, 
• Pre trigger. 

■ Cursore con display esadecimale, 
Tipo di oscilloscopio necessario: • canale singolo 

• ingresso di trigger esterno 
• banda passante > 500 kHz 
• ingresso di modulazlone Z (facollalivo). 
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Elanco componentl 
par la baaatta princlpale 

Reslstenze: 
Rl,R2,R12.R15,R29 = 5k6 
R13 = 470 n 
R14.R21 = 2k2 
R16 = 22 k 
R17 = 3k3 
R18 > 56 k 
R19 = 18 k 
E20,R30 = 4k7 
R22,R24,R28 = 820 il 
R23 = 390 n 
R25 = 1 k 
R26 = 6kS 
R27 = 10 k 
R36 = 33 k 
PI = 50 k 

Condensatori: 
C2 = 4p7 
C3 = 47 n ceramico 
C4 = 120 p 
C5 = 22 p 
C6 =47 p 
C7 = 3p3 
C8 = 1 . . . 6 p trimmer 
C16= 100 n 
017 .. . 020,022 = 22 n 
026 = 100 M/10 V 

Semlcondultorl: 
T1 «TUN 
D1 = LED 
106 = 74LS151 
107,(08 = 74LS163 
109 = 74LS324 
1010 = 74LS123 
1011 = 74 LSI 09 
1012,1013,1014 - 74LS390 
1017 -74LS266 
1018,1020 = 74LS132 
1019 = 74LS32 
1028 = 74LS73 

Numero del cablaggi: 24 

Varle: 
51 = commulalorl 1 via 12 posizlonl 

52 = commutatore Ire vie 
S3,SI 9 = deviatori 
54 = commutatore 2 vie 3 posizlonl 

55 . . . S14 = commutatore 3 posizlonl 

S15,S16 = pulsante 
SI 7,SI 8 = pulsante 
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Flgura 1. Le piste dl rame e la dlsposlzlone del componentl della baselta princlpale deH'anallzzalore logico. 
In questa baselta aono Incorporall luttl I moduli ad eccezlone del display e deirallmenlatore. 
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caso. Si regoli ora la base dei tempi deH'o- 
scilloscopio in modo che sullo schermo 
appaiano tutii i 256 bit; in altre parole, il 
tempo necessario per tracciare sullo scher- 
mo un'intera riga di dali deve essere di 
circa 128 ms. 
Una volta eseguite tuttequeste operazioni, 
si potra monlare la basetta del cursore. Si 
spenga ralimenlatore e si monli quest'ulti- 
ma basetta su quella principale. Per colle- 
gare la basetta di piattina multifilare. 
Un'alternaliva consisle nell'usare due pic- 
coli connettori D1L a 16 poli, Riaccendete 
1'analizzatore; azionando il trigger manua- 
le apparira nuovamenle sullo schermo una 
serie di dali casuali. Se R36 e stata corret- 
tamenle montata sulla basetta principale, 
ogni riga apparira "dentellata". Azionan- 
do i tasli "up" e "down" si cambia la 
Ictlura ed identisi muovono verso destrao 
verso sinistra. 
A proposito, le basctte del cursore e del 
display possono essere omesse, senza per- 
ci6 dover eseguire alcu na modifica. 1 n que- 
sto modo si pub ridurre il costo tolale del 
progetlo, per quanto il cursore sia tin ac- 
cessorio mollo utile. 
A parte alcuni dettagli di poco conto, ora 
I'analizzatore logico 4 completo. II primo 
di tali dettagli e il tempo di ritardo del 
clock. Quando S19 e in posizione "a", que- 
slo sara di circa 100 ns, menlre in posizione 
"b", esso potrS essere regolato tra 200 e 
600 ns mediante PI. II potenziometro po- 
tril essere corredato da un'adatta scala. 1 
lettori che siano in possesso di un oscillo- 
scopio a due canali con banda passante di 
almcno 20 MHz, potranno misurare il ri- 
tardo tra il fianco positive del segnale al 
contatto centrale di SI cd il fianco positive 
del segnale presente al contatto "b" del 
commutatore SI9 (ritenendo che SI sia in 
posizione "c" ed S2 in "b"). Si potranno 
quindi segnare i tempi in corrispondenza 
dclle varie posizioni di PI. 
Se si scopre che Poscilloscopio non e adat- 
10 a questa procedura, si polrA larare PI 
con Paiuto del circuito di figura 9, Questo e 
formate da un flip-flop tipo D. con I'in- 
gresso D collegato ad S19b e I'ingresso di 
clock al contatto centrale di SI. Un tester, 
nclla portata di 5 .... 10 V c.c. verril collega- 
to all'uscita Q. Si commutaora SI in posi- 
zione "A" e si regola PI nella posizione di 
minima resistenza. Lo strumento dovrA 
ora indicare una tensione tra 2,7 e 5 V 
(I'uscila Q e a livello logico "1"). Si regola 
lentamente PI fino al momenlo in cui lo 
strumento torna a zero, ed a questo punto 
11 ritardo sara di 250 ns. Si commuti quindi 
SI in "B" esi ripeta la medesima procedu- 
ra, II ritardo in questa posizione di PI sarb 
di 500 ns. II campo compreso tra quesli 
due valori potra essere suddiviso in parti 
uguali, perch4 il potenziometro lavora in 
modo abbastanza lineare. 
Ancora un punto, che riguarda solo i letto- 
ri che possiedono un oscilloscopio senza 
regolazione fine della base dei tempi. In 
questo caso non appariranno gli ultimi 56 
bit di ogni riga. Non serve muovere il qua- 
dro nella direzione \ perche I'impulso di 
trigger e predeterminato. Usando il circui- 
to di fuga 10 si potra ritardare I'impulso di 
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Flgura 2. La baaetla d'lngraiao alia qualo tone collegate le llnee del dall ed I commutalorl dl rlconosclmenlo della parola S7 S14. 
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Flgura 3. La baaella della memorla, che comprende due RAM e due conlalorl che Insleme lormano II conlalore A. 
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Elenco componentl 
per la basetla d'lngresso 

Resislenze: 
R3 . . . RIO = 5k6 
R11 = 820n 

Condensatori; 
01 = 39 p 
C21 = 22 n 

Semiconduttori: 
IC1 = 74LS374 
IC15,IC16 = 74LS266 

Numero del cablaggi: 7 

Elenco componentl 
per la basetla delle memorle 

Condensatori: 
C14,C15,C25 = 22 n 

Semiconduttori: 
IC2,IC3 - SYP2101A-2 

(Ta = 250 ns) 
IC4,IC5 = 74LS191 

Numero del cablaggi: 6 

Elenco componentl 
per la basetta del curtore 

Resislenze: 
R31 = 1 k 
R32 = 2k7 
R33 = 4k7 
R34,R35,R40 = 820 n 
E37,R38 = 680 n 
R39 =470 n 
R41 = 10 k 
R42 = 22 k 

Condensatori: 
C9 = 180 p 
CIO.CII = 47 p/10 V 
C12 = 27 p 
C13 = 1 n 
C23,C24 = 22 n 
C27 = 390 p 
C28 = 10p/1O V 

Semiconduttori: 
T2 = BC 517 
IC21,IC22 = 74LS266 
IC23,IC24 =9368 
IC25,IC26 = 74 LS191 
IC27 = 74 LSI 22 
IC29 = 74 LSI 32 
IC30 = 74LS73 
IC31 = 74LS32 

Numero dei cablaggi: 9 
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Flgura 4. Le piste dl rame e la dlsposlzlone del component! del clrcullo del cursore. 

Elenco componentl 
per la basetla del display 

Varie: 
LD1,LD2 = HP 5082-7760 

IDL7760) 
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Flgura 5. La basetla del display. 
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Flgura 6. La baaetla deH'allmenlalore i atata progeltala per II Junior Computer, ed i Ideale per 
I'anallzzatore loglco. Flno a quando non verri Inaerlta I'eslenslone per roscllloacopio a memorla, 
occorrera soltanto la tenalone dl 5 V. 

Elenco componentl 
per I'allmentatore 

Condensatori: 
05 = 2200 p/25 V 
06,08 = 100 n 
07 = 100 M/25 V 

Semlconduttorl: 
01,02 = 1N4004 
102 = LM 309 

Varle: 
Trl = Iraslormatore 2 x 9/10 V/1,5 A 
SI = interrullore generale 2 vie 
F1 = lusibile da 500 mA con portatusibile 

dlssipalore termico per IC2 
per I'ampliamenlo deH'oscilloscopio 
a memorla 

Condensatori: 
01,02,09 = 470 M/25 V 
03,011 = 47 p/25 V 
04,010,012,013 = 100 n 

Semlconduttorl: 
03,04,05,06 = 1N4004 
101 = 78L12 
103 = 79 LOS 

trigger e si potranno rendere visibili gli 
ultimi 56 bit spostando il quadro nella di- 
rezione x, Questo circuito pub essere inse- 
rito tra I'uscita di trigger deH'analizzatore 
e I'ingresso di trigger deH'oscilloscopio. Le 
righc possono essere mosse lungo lo scher- 
mo girando il potenziometro PI in modo 
da rendere visibile ogni sczione dell'infor- 
mazione. 

Come usare I'anallzzatore loglco 

E essenziale, naturalmente. sapere a cosa 
servono i vari comandi e come si debba 
azionarli. Prima di operare con tin esem- 
pio concreto, passiamo nuovamente in ri- 
vista i diversi commutalori. S1 ed S2 predi- 
spongono il tempo di campionamento. 
Come polrele ricordare, nel numero prece- 
dente e'era una labella con questi tempi. 
Con SI in posizione "K" si pub collegare 
tin clock esterno ed S3 determina se I'ana- 
lizzatore campionera al fianco positive o a 
quello negative del segnale di clock ester- 
no. 
II commutalore S19 (rilardo) ed il poten- 
ziometro PI (rilardo del clock) stabilisco- 
no il rilardo tra il segnale di clock e I'effet- 
tivo ingresso dei dali nel latch. Questo ri- 
lardo assume importanza solo sesi usa un 
segnale esterno di clock. Quando si usa il 
clock interno il commutalore del ritardo 
S19 deve essere semprc mantenuto in posi- 
zione "a" e P1 deve essere ruolato in senso 
antiorario a fondo scala. Si deve ora spen- 
dere qualche parola riguardo I'ingresso di 
clock esterno. Alle frequenze di 2 MHz e 
piu, il segnale di clock entrante deve essere 
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simmeirico se si vuole che le RAM lavori- 
no in modo corretto. Alle frequenzesupe- 
riori ad I MHz (segnali di clock esterno ed 
interno) il tempo di ritardo non deve essere 
iroppo lungo, in quanto polrebbedareori- 
gine ad una letturanon corretta dei dati. In 
generale il tempo di ritardo deve essere 
sempre inferiore alia lunghezza deH'impul- 
so di clock (ossia inferiore ad un semipe- 
riodo del segnale di clock. Si e gia Irattato 
con abbondanza di parlicolari dei commu- 
tatori del sistema di riconoscimenlo della 
parola: con essi si puo scegliere la parola 
che avviera il processo. I commutatori per 
i due ingressi di trigger esterno lavorano 
esaltamente allo stesso modo: livello logi- 
co "I", livello "0" e indifferente. S15 e 
usalo per il trigger manuale. NeH'istante in 
cui il circuilo ricevc un impulse di trigger, 
si acccnde il LED. 
La posizione del commutatore S4 (trigger 
mode) determina il momento dell'arresto 
deH'ingresso dei dati. Nello stato "post 
trigger" vengono memorizzali i 255 bit che 
seguono Pimpulso di trigger; "centre irig- 
ger" significa che vcrranno memorizzali i 
125 campioni che precedono I'impulso di 
trigger, ed i 129 che lo seguono: infine, in 
posizione "pre trigger", vengono memo- 
rizzali i 255 impulsi precedenti. 
Quando si aziona il pulsantedi reset. I'ana- 
lizzatore inizia a leggere dei nuovi dati e 
reagisce nuovamente al trigger "word" 
predisposlo. I due pulsanti che azionano il 
cursore sono abbastanza semplici; muovo- 
no il cursore verso deslra e verso sinislra 
sullo schermo. 
Ed ora un csempio pratico, Supponiamo 
di voler esaminare il bus dei dati di un 
microprocessore. Dovrcmo percib colle- 
gare gli otto ingressi dcll'analizzatore alle 
corrispondenti linee dei dati. L'ingresso di 
clock esterno polrS essere collegato al 
clock del microprocessore. mentre si pre- 
disporrS la parola chiave con i commuta- 
tori del riconoscimenlo della parola. II 
commutatore del modo di trigger e siste- 
mato a seconda del tasto desiderato. 
Dopo la pressione del pulsanle di reset, 
viene avvialo il microprocessore. Quando 
sul bus dei dati appare la parola chiave 
programmata, il circuilo partita e la se- 
quenza di dati memorizzata apparird sullo 
schermo dell'oscilloscopio. 1 byte dei dati 
potranno essere esplorati in forma esadeci- 
male sul display. 
Mcttiamo ora in pratica tutto questo usan- 
do il bus dei dati del Junior Computer. 
L'ingresso di clock esternodeM'analizzato- 
re va collegato a 'I>2 ed S3 e sistemato in 
posizione "a" (margine positive). SI deve 
ora naluralmente essere in posizione "K", 
SI9 in posizione "b" e PI regolato per un 
ritardo di circa 400 ns. Altri processori 
necessitano ovviamente di altre regolazio- 
ni. e non c possibile dare delle regole fissc. 
in quanto sono coinvolti diversi fatlori co- 
me la frequenza di clock, ed i tempi di 
accesso delle RAM e delle ROM. 
In questo modo la descrizionc delPanaliz- 
zatore logico e completa. In un prossimo 
numero apparira Pampliamento per I'o- 
scilloscopio a memoria. Fate attenzione! 

Piatlina a 23 conduttori 
lunghezza massima 40 cm. 

DO O- 
D^ O- 
D2 O- 
D3 O- 

GNOO 04 O  
□ 5 O- 
D6 O— 
07 O- 
T1 O- 
T2 O- 

•«. CLO- 

-Odo 
-ODI 
-OD2 
—O 03 3GND -OD4 
—O os all'ananzzaiore logico 
—O DG 
—O 07 
-On 
-OT2 
—O "Xl ' CL 

Flgura 7. SI vede la posizione del conduttorl dl massa nel cavo dl prova. Questl conduttorl sono tultl 
collegall Ira loro ad enlrambe le eslremltti del cavo. 
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Sn 
S19b FF1 

'/j 74LS74 
si M CL 
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5 V 81138-9 

Flgura 8. Per tarare PI al pud usare questo circuilo aualllarlo. 
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Ol 4 Scope 
ext. trigger 
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1 C2 C3 

To"T 22n 1: • V 

Flgura 9. Se alcunl lellorl non avessero a dlsposlzlone un oscllloscoplo con base del tempi varlablle. si 
potranno portare sullo schermo tultl I byte agglungendo all'anallzzatore questo circuilo. 
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TV^ames ampllati 

Altri 3K di memoria ed effetti sonori! 

II computer base per TV games (Elektor dlcembre 1979) possiede 
circa 2 K dl memoria dl programma. Questa si 6 dlmostrata adeguata 
per un gran numero dl Interessantl giochl, senza una completa 
occupazlone da parte del programml; tenere perb a mente la nota 
legge dl Parkinson: "I programml dl un computer crescono lino a 
rlemplre tutlo lo spazio dl memoria dlsponlblle". 
Perb moltl del plu accanltl tlfosl del computer per giochl televlsivi, 
hanno ragglunto un punto tale da poter mettere a buon frutto anche 
estenslonl magglorl dl memoria. Tutto questo b testlmonlato dalla 
maggloranza del 30 (I) nuovl giochl che prosslmamente apparlranno 
sui nastrl ESS. Questo b il motive per cul abblamo la sensazlone che 
I tempi slano maturl per pubbllcare una basetta dl ampllamento che 
possa quasi trlpllcare la dlsponlbllltb di memoria. Sono compresi 
nella basetta anche due "generator! dl effetti sonori programmabill" 
(GSP). In questo artlcolo daremo solo una breve descrlzlone dl 
"come funzlona" e dl "come si costrulsce"; magglorl partlcolarl ed 
una grande quantltb dl Informazioni plu Interessantl, sono contenute 
In un llbro dl prosslma pubbllcazione, che tratterb dell'argomenlo. 
La basetta dl ampllamento conllene un'altra Interessante possibllitb: 
prevede la possibllitb di Inserlre cartucce per giochl destlnate a molte 
delle macchlne commerciali! 

La versione ampliata 

Questa estensione del computer per TV 
games i stata progettata per risponderc 
alle ripetute richieste del leltori chedeside- 
ravano un maggior "spazio vitale". 
II modo migliore per illustrare le nuove 
caratteristiche. e di far uso della mappa 
della memoria di figura I. Nella versione 
base, il monitor occupava i primi 2 K di 
memoria, ed a questi seguivano 2 K di 
RAM (I 3/4 dei quali riservati all'utente). 
II campo degli indirizzi superior! a 1000 
era praticamente inulilizzato, in quanlo 
conteneva poche linee di ingresso/uscita 
ed il PVI. Ora ci sono altri 3 K di RAM 
localida 1000 ad IBFF.eduegeneralori di 
effetti sonori programmabili (GSP) siste- 
mali agli indirizzi 1D00 .... 1D1F. 
La zona da 1800 permane piuttostoconfu- 
sa. a causa di un piccolo errore nell'origi- 
nale ROM del monitor. L'indirizzo per la 
lettura delle cassette c localo in I9BF, in- 
vece che in I DBF dove era prima. Dato 
che gli indirizzi in questo campo non erano 
lotalmente decodificati. prima d'ora que- 
sto non faceva differenza. Adesso invece 
complica le cose. Si deve inserire un sistc- 
ma che dia la possibility di disatlivare la 
RAM a 199C l99Feda I9BC... I9BF. 
Questo si otliene metlendo S3 in posizione 
"x" ed S5 in posizione "B". 
La mappa totale della memoria. da 1800 in 
su, c mostrata con maggiori particolari 
nella metb di destra della figura 1. Per 
prima la RAM con le due sczioni d"'in- 
gresso" prima nominate; segue un inter- 
vallo; poi vengono i generatori audio a 
1D00, seguiti da alcune sezioni dedicate 
agli ingressi ed alle uscite (eomprcse lettu- 
ra e scrittura su nastrocasselte). Ad 1E8E 
la tastiera, ed infine da IF00. la PVI. 
1 Icttori che hanno la sensazione di inten- 
dersene possono, naluralmcnte, aggiunge- 
re altre preslazioni. Un generalore di nu- 
meri casual! in hardware in ID20? Altri 
dispositivi di ingresso/uscita autoproget- 
tali nel campo IDxx? Un generalore di 
rumore di esplosione di tipo commerciale 
di 1E80? Tutto ci6 e possibile ad una con- 
dizione: non devono essere compresi in 
programmi inviatici per I'inclusione nel 
servizio ESS! 

La basetta di estensione 

In figura 2 si vedc unoschema a blocchi del 
circuito di ampliamento. Esso eabbastan- 
za semplice. Per provvedere al carico sup- 
plementare, le linee degli indirizzi e dei dati 
della basetta principale, devono essere 
provviste di buffer. Le estensioni vere e 
proprie si vedono nella mcla inferiore della 
figura: connettori di ROM per cartucce 
commerciali. estensione della RAM, gene- 
ratori programmabili di suoni. e relative 
uscite audio. Sopra di questi ci sono i cir- 
cuiti di controllo: la decodifica del blocco 
di indirizzi, con dei commulatori per sce- 
gliere secondo la necessity le cartucce com- 
merciali a ROM; la decodifica degli indi- 
rizzi corrispondenti ai blocchi d'ingresso 
(errati); la decodifica di indirizzamento del 
GSP ed il circuito di controllo. Un altro 
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2 K ROM 
MONITOR PROGRAM 

1990 
19BC 

MONITOR SCRATCH 
USER SCRATCH 

1 3/4 K RAM 
BASIC PROGRAM AREA 

EXTENDED 
PROGRAM AREA 

EXTENDED PROGRAM AREA 
ICOO 

MAINLY UNli^ "D //////////s. Vs I DM ID9C 
IOBC 
1 DOC 

-X 'OFC-'iEflfl 

solo con S3 in _ 
poslzione 
"X" ed S5 in 
posizlone "B" 

199 C 
19 AO 
19BC 
19C0 

i ( 
COPYOF1D8C 10FF 1DM SOUND GENERATOR 1 (SEE FIGURE 31 ima 

I1O80) 
1D9C 
IOBC 
1 DOC 
10FC 
1E00 

4 INPUTS (199 C . . . 199 F) 
4 INPUTS (19 BF ■ CASSETTE READ) 

SOUND GENERATOR 2 (SEE FIGURE 3) 
w 

(COPY INPUTS) 
COPY OF 1BBC 

(COPY INPUTS! 
COPY OF19BC . .■19BF 

(COPY OUTPUTS! 
4 OUTPUTS (10PE . . . 100EI 

(COPY OUTPUTS! 
4 OUTPUTS (1DFF - CASSETTE WRlfl]1 

% 
KEVBOARD (1E88 ..1E8EI 
   77,— 

OBJECT 1 
OBJECT 3 

32 BYTES SCRATCH 

BACKGROUND 

I/O AND CONTROL 
I/O AND CONTROL. DUPLICATE 
I/O AND CONTROL, DUPLICATE 
I/O AND CONTROL. DUPLICATE 

Figure 1. Mappa della memorla del computer per TV games ampllalo. La sezlone llnale, da 1800 ad 1FFF 
8 moalrata a deslra con magglorl partlcolarl. 

connettore con la basetta principale, dise- 
gnalo al ceniro della figura, trasporta alcu- 
ni segnali "strani" come il "clock" a r"u- 
scita audio PVI". 

I GSP 

1 generaiori di suoni programmabili sono 
la pane piii interessante della basetla di 
estensione. Questi circuili inlegrati sono 
piutlosto complicati, come si vede nello 
schema a blocchi di figura 3. Ogni integra- 
to conliene 16 registri, che corrispondono 
agli indirizzi ID00 ... IDOF oppure 1D10 
.... ID1F. Questi registri sono controllali 
da un demultiplatore degli indirizzi e dei 
dati, contenuto neH'integrato, Qucsto con- 
stituisce, nel nostro caso, una sfortuna in 
quanto bisognera aggiungerc esternamen- 
tc un multiplalore degli indirizzi e dei dati, 
come si vede in figura 2! 
1 dati contenuti nei registri pilolano ire 
generatori di nota, un generatore di rumo- 
re e relativi miscelatori; un generatore di 
inviluppo e relativi convertitori D/A, ed 
infine due porte di ingresso /uscita. Per 
cominciarc con queste ultime, nel caso 
normale ogni porta di ingresso/uscita si 
estende su 8 bit, e pub essere usata come si 
vuole, indipendcntemente dal resto del 
GSP. basta che sia abilitata dal corrispon- 
dcntc bit in R7. NeH'applicazionc qui de- 
scrilla esse possono perb essere usale solo 
come uscitc, Inoltre i quattro bit meno 
significativi della porta A in GSP I (corri- 
spondenti all'indirizzo 1D0E) sono usati 
per la regolazionc di ampiczza deM'uscita 
sonora del PVI, 
La frcquenza base di ciascun generatore di 
nota pub essere variata in tutto lo spettro 
audio. II libro del computer per TV games 
comprendc una tabella che permette la 
scelta di qualsiasi nota entro il campo di 
otto otlave. Si pub determinare la "fre- 
qucnza" del generatore base di rumore. Le 
uscite desiderate possono essere attivate 
singolarmente. L'ampiezza d'uscita per 
ciascun canalc pub essere predisposta, od 

i99C . . 199r 
19BC . .19BF 

DECODER 

PS(. PSG ADDRESS ADDRESS 
BLOCK 
DECODER 
ROM PACK 
SELECT 

CONTROL DECODER 

I'VI MAIN BOARD 
CONNECTOR 

snUNC 

Q u. Q => < to 

a:P - -J < 
v~ a- Q f-> cr 

>r>^i 5 2 OO n o 

ft 7^ < u. 
"NTV OUTPUT 

CONNECTOR 

Figura 2. Schema a blocchi della basetta di ampllamento. 
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CONTROL 
BUS A9/A8 

rT 

Iz 

DA7 - .OA8 

A 

v 

CLOCK 
O 

ADDRESS/DATA DEMULTIPLEXER 
ADDRESS LATCH 

ADDRESS 
PSG1 PS02 

il A Ton# P">o<l 

Channel B Tons Paraod 

Channel C Tone Paciod 

Chanoal A Ampliiwda 
Channel B Amplttude 
Channel C Amphlude 

En». Shape/Cycle 
I/O Pom A Data Store 
I/O Pon B Dale Store 

8 BIT Fine Tune A 

8 BIT Fine Tune B 

8 BIT Fine TuneC 
4 BIT Coarse TuneC 

m-yyym 5 BIT Petrod Control 

mmm 

8 BIT Fine Tune i 
8 BIT Coarse Tune E 

CONT ATT ALT HOLD 
8 BIT PARALLEL I/O on Port A 

TONE 
GENERATOR 

TONE 
GENERATOR 

TONE 
GENERATOR 

NOISE 
GENERATOR 

MIXER 

MIXER 

AMPLITUDE 
CONTROL 

TV 

D/A 
CONVERTER 

D/A 
CONVERTER 

ENVELOPE 
GENERATOR 

D/A 
CONVERTER 'I 

I/O 
PORT A c> 

I/O 
PORT B 

I/OA0 , . 7 

l/OBe . . 7 

Flgura 3. Schema a blocchl dell'lntegrato goneraloro programmablle dl ellelll sonorl. 116 reglstrl conlrollano Ire generalorl dl nola, un generalore dl rumore, un 
gensratore d'lnvlluppo, I mlacelalorl e le porte d'usclta. 

anche controllata dal "generatore d'invi- 
luppo"; in entrambi i casi il risullalo e 
determinato da un convcrlitore D/A a 4 
bit. che corrisponde a 16 livelli di ampiez- 
za. 
II generalore d'inviluppo pub essere predi- 
sposlo per attacchi a colpo singolo o per 
effetti di smorzamento, lipo esplosioni. ef- 
fetii di variazione periodica deH'ampiezza 
come il "tremolo", oppure raffiche di mi- 

tragliatrice. Si devc osservare che la inabi- 
litazione di un generatore di nota o di ru- 
more mcdiante R7 (indirizzo 1D07oppure 
ID 17) non b sufficicnte a silcnziarlo com- 
plelamente. Per oltenere il silenzio com- 
plete occorre mettcre a zero il "livello di 
ampiezza" di lutte le uscitc. memorizzan- 
do 00 nei registri R8 .... RA, Abbiamo 
scoperto tulto questo dope mollissimi ten- 
tativi infruttuosi  

- 
- 

I 

- 

L 

Complcssivamente, k disponibile una 
gamma fenomenale di effetti sonori. La 
nola applicativa originalc riporla effetti di 
"esplosione". "spari", "sirena lipo curo- 
peo", "effetto laser", "fischio di bomba", 
"ululato di lupo" ed "auto da corsa". Sen- 
za troppo dispendio di tempo, noi abbia- 
mo aggiunto lo sballere di catenc. e parec- 
chie maree nunziali polifoniche. Un diver- 
timento da morire! 

Particolari costruttivi 

Lo schema complelo si vede in figura 4. 
L'unico punto praticamente da nolare e la 
corrispondenza allo schema a blocchi di 
figura 2 .... Altri maggiori particolari sa- 
ranno fornili nel libra dei computer per 
TV games. 
Per gli scopi che si prcfigge questo articolo, 
possiamo senz'altro passare al circuilo 
stampato, che appare in figura 5, che qui 
appare in scala ridotla al 70% per motivi di 
spazio e. cosa piu imporlanle, allo schema 
di cablaggio di figura 6. Come si pub vede- 
re. sulla basetla principale ci sono due 
punti di connessione: il connetlorc pricipa- 
le a 31 piedini ed un connettore DIL a 14 
piedini. che va ai 16 (!) piedini nella posi- 
zione in cui in origine slava IC6 sulla ba- 
setla principale. Questo circuilo inlegrato, 
un 74LSI39. ora e collocato sulla basetla 
di ampliamento (ICI5). Maggiori partico- 
lari sulle note delta figura 6. 
Sono previste due nuove uscite audio, pro- 
venienti ciascuna da un GSP; in ciascuno 
di quesli viene miscelato il suono del PVI. 
Per nuanto in ouesto mode ci sia la possi- 
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Figure 4. Schema completo della basetta dl eslentlone. SI not! che sulla basetla prlnclpale cl aono dueconnettori: IIconneltoreprlnclpalea31 pledlnl a alnlslra, 
ed It conneltore a 14 pledlnl al cenlro del dlsegno. 
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bilila di ottenere effetti sonori "stereo", 
abbiamo trovato piu conveniente qualche 
resistenza di miscelazione da 4k7. Matti 
che siamo; offriamo una possibiliiS in piu e 
non la usiamo noi stessi! Dobbiamo per6 
pensare a lutti i gusli  

Elanco componenll 

Resistenze: 
R1,R2 ■ 1k5 
R3= 82 k 
R4,R14.R21 = 10k 
R5= 18k 
R6 = 39 k 
R7, R8, R12, 
R13, R19, R20 = 4 k 7 
R9 = 1 k 5 
RIO, R17 = 12 k 
R11, R18 = 2 k 2 
R15, R16 = 1 k 

Condensalori: 
01 ,C2 = 22 p 
C3 .. . C5 = 220 p 
C6 ... C26 = 100n 

Semiconduttorl; 
IC1.IC2- 74LS244 
IC3 =■ 74LS245 
IC4. .. IC9 = 2114 
ICIO.ICII = 74LS241 
IC12,IC13 = AY-3-8910 
IC14 = 4066 
IC15= 74LS139* 
IC16,IC17 = 74LS30 
tC18 = 74LS161 
IC19 = 74LS138 
IC20 = 74LS74 
IC21 . .. IC23 = 74LS32 
IC24,IC26.IC28 = 74LS04 
1025 = 74LS08 
1027 = 74LS30 
IC29 = 74LS21 
1030,1031 = 74LS00 
1032= 74LS20 
1033 = TL 084 
■ Tollo dalla basatla prlnclpale (vedl ICS) 

Commutalori: 
SI .S2,S5 = SPOT 
53 = interrultore SPOT o pontlcello 
54 = una via 3 posizioni 
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Flgura 5. La basetla slampala e la dlsposlzlone del componenll. 
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Infine qualche parola sull'alimentatore. 
La versione originale si e dimostrata tal- 
volta piuttosto "sottosviluppala", e que- 
sta 6 una sfortuna. La basetta di estensione 
completa, lende a diventare piuttosto cal- 
da, e calore significa watt  L'alimenta- 
tore deve poter erogare circa 2 A, senza 
diventare troppo caldo. Se voi avete fatto il 
mcdesimo errore che abbiamo fatto noi, 
progettando alcune modifiche. II transi- 
stor di potenza abbisogna di un adeguato 
dissipatore termico, preferibilmente mon- 
tato fuori dal mobiletto. Potrebbe anche 
dimostrarsi necessario munire di dissipa- 
tore termico il ponte raddrizzante. II modo 
migliore di verificare questi componenti 6 
di toccarli con un dilo bagnato: se frigge, il 
calore e eccessivo! 

Una suppllca al programmatori 

Ora che e disponibile la memoria allarga- 
ta. molli impazienti programmatori po- 
Iranno credere che ci sia un'urgenza di 
mandare programmi ad Elektor per la 
pubblicazione. Molto bcne, ma prima che 
10 facciate, dobbiamo insistcre su alcune 
urgenti preghiere. Si prega in primo luogo 
di lencre a mente che gli altri possessori di 
computer per TV games possono non ave- 
re (ancora) amplialo la disponibilit^ di me- 
moria. Se possibile arrangiate il program- 
ma in modo da avere anche una versione 
base che possa funzionare su un computer 
base, mentre la versione completa potra 
diventare operaliva solo quando si enlrer^ 
neH'effettivo possesso delta memoria allar- 
gata, I giochi "Maze adventure" e "Me- 
mory" sul nuovo nastro ESS ne costitui- 
scono un esempio. In entrambi i casi i 
compresa una diramazione per PMnizializ- 
zazione alia memoria allargala", come se- 
gue: 
0C1000 LODA, RO 
BAFC USER, N. 1000 
Se non si dispone della memoria ampliata, 
11 dato in 1000 saril FF (negativo), e cosi 
non succederd nienle; nel caso che sia pre- 
sente I'estensione, una subroutine che par- 
te da 1000 modifica alcune istruzioni del 
programma base per incorporare le eslen- 
sioni dei programmi. Coloro che possiedo- 
no la versione base, dovranno semplice- 
mente tener conto del fatto che la routine 
di carico si interrompe a "AD = A000"; 
essi possono, naturalmenle, avviare il pro- 
gramma da PC = 0900. 
L'altra preghiera riguarda i joystick. Pre- 
ghiamo di ricordare che non esistono due 
joystick uguali, per cui si impone una mes- 
sa a punlo. 

fl LITTLE 

Pr-ntTICE 

■IDES 

n LOT OF 

CDDdi 
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52 - ROM/MONITOR MO . . 07FF 
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• -2 K 
b - 2 K 8800 
c - 4 K 0000 

ROM- 
RAM r lOBF 

l^lU- 
sr. 

07FF 
m 

•FFF y.* • FFF 

r 

V 

Modlllche alia basella prlnclpale: 
1. Interrompere la plala dl rameche»aal pledlno 

15 dl ICS (llnea dl Indlrlzzamenlo 12al PVI),In 
un punlo vlclno all'lntegralo. 

2. Interrompere la plsla dl rame che va dal pledl- 
no 5 del connellore a 31 pledlnl, al pledlno 6 dl 
ICS (da EXP MEM ad LS139), In un punlo 
vlclno al connellore. 

3. Interrompere la plsla dl rame che ports al ple- 
dlno 14 dl ICS (da llnea dl Indlrlzzamenlo 6 a 
LS139), »ul lalo componenll della basella. vl- 
clno ad IC6. 

4. Togllere IC6 (LS 139); esso polri essere relm- 
plegato come IC1S sulla basella dl eslenslo- 
ne. 

5. Collegare II pledlno 18 dl IC1 (llnea dl Indlrlz- 
zamenlo 14 dalla CPU) al pledlno 3 del con- 
nellore a 31 pledlnl. 

6. Collegare II pledlno 19 dl IC1 (llnea dl Indlrlz- 
zamenlo 13 dalla CPU) al pledlno 5 del con- 
nellore a 31 pledlnl. 

7. Collegare II pledlno 15 dl IC3 (PVI-SEL per II 
PVI) al pledlno 24 del connellore a 31 pledlnl. 

8. Collegare II pledlno 12 dl IC4(CLKda USG)al 
pledlno 6 dello zoccolo dl IC6. 

9. Collegare II pledlno 22dl IC3 (usclta audio dal 
PVI) al pledlno 7 dello zoccolo dl IC6. 

10. Collegare II condultore dl reset (R) al pledlno. 
14 dello zoccolo dl IC6. 

Connesslonl Ira le baselle: 

1. I due connellorl a 31 pledlnl sono sempllce- 
menle collegall Ira loro connellendo I pledlnl 
con numero uguale (pledlno 1 al pledlno 1, 
pledlno 2 al pledlno 2, eccelera). SI osservl 
che I pledlnl 4 e 6 non sono usall. 

2. Inserlre al poslo dl IC6 uno zoccolo DIL a 16 
pledlnl sulla basella prlnclpale. I pledlnl 1, 4 
.... 7,9.... 12 e 14 vanno collegall al pledlnl con 
II medeslmo numero dl CON 1 della basella dl 
eslenslone. SI osservl che quest'ultlmo d un 
connellore a 14 pledlnl, e qulndl II pledlno 8 6 
opposto al pledlno 7 e non adlacente ad essol 

Flgura 6. II cablagglo alia basella dl eslenslone non 4 compllcalo come sembra. I dlversl commulatorl ed I connellorl si vedono chlaramenle In (Igura, mentre 
nolle note vengono deltagllate le operazlonl da esegulre sulla basella prlnclpale. 

. i 

* r 

Questa foto e quella del tltolo, mostrano la 
basella dl eslenslone del computer per glochl 
TV complela e monlala. 
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La ricerca di Iransisiori accoppiali e un'oc- 
cupazione allamente impopolarc e noiosa. 
Nonostante queslo, e uno di quei meslieri 
die di volla in volta si debbono fare, in 
quanto tali coppie di Iransisiori sono spes- 
so usate negli ainplificalori differenzialied 
in particolare. naturalmente, quando si 
tratta di sensori di lemperatura. Di solito 
occorre improvvisare un circuito di prova, 
avere a disposizione nno strumento uni- 
versale e passare I'iniera seraia a provare 
un mucchio di Iransisiori annotando i ri- 
suliati. Speriamo che a nolle faita non ci 
sia rimasto piii nulla nella scatola! 
Eleklor propone una scorcialoia, soilo 
forma di provalransistori. Queslo rende la» 
vita molto piii facile, in quanio confronta 
effetlivamenle due Iransisiori. I LED si 
accendono per indicare se le loro Ubi: ed 

Arooppiatore 

di iransisiori 

Un provatransistori che permette di 

scoprire coppie con caratteristiche identiche 

"Oh no, un altro provatransistori!" Sard certamente la prlma reazlone 
dl moltl lettorl. Niente paura, questo artlcolo 6 stato fatto per 
rlsparmlare a vol ed al vostrl occhl ore dl fatlca e nola. II disposltivo 
ha la possibility dl rivelare le coppie dl translstorl con caratteristiche 
uguall da un Intero mucchio dl candldati "posslblll", e tutto In pochi 
second). Due translstorl saranno selezlonatl se le loro tensionl 
base/emettltore saranno uguall, e la loro ampllflcazione di corrente la 
stessa. II grado dl preclsione pub spazlare tra "all'lncirca uguall" ed 
"Identic!" (1%) e, se occorre, pub essere regolato. Si tratta dl uno 
strumento veramente Indlspensablle quando occorrono coppie dl 
translstorl adattatl per ampllflcatorl differenzlalf o per sensori di 
temperatura. 

Hi e corrispondano o meno. II circuito fa 
lulto il lavoro. ed alfoperaiore riniane so- 
lo il compilo di infilare i iransisiori negli 
zoccoli e di sorvegliare i LED. Di LED ce 
ne sono in tutto Ire: uno per indicare che il 
campione N° I e "migliorc" del N" 2, uno 
per indicare il caso contrario, ed uno per 
mostrare che la coppia h idenlica. 

II funzionamento 

Tutlo queslo polra sembrare un pochino 
complicato, ma in effctli il tester e basato 
su di un principio abbastanzasemplice. La 
figura I mostra una versionc semplificata 
del circuito, che serve a chiarire le idee. 
Un'onda triangolare viene applicata ai 
Iransisiori in prova (Transistors Under 
Test = TUT). Qualsiasi differenza tra le 
loro tensioni di colleltore, e rivelata me- 
diante due comparatori, e saii indicatadai 
LED, Qucsta, molto in breve, la leoria. 
Ora mettiamo la teoria in pralica. Come si 
vede in figura I, i due TUT sono pilolati 
dalla stessa precisa tensione di controllo, 
ma le loro resislenze di colleltore sono 
leggermente diverse. R2a ed R2b insieme 
fanno un valore leggermente maggiore di 
Rl. mcntrc R2a da sola d un pochino piii 
piccola di Rl. Ed in questa differenza sia 
tutto il trucco del circuito di prova. 
Supponiamo che i due TUT siano identici 
per quanto riguarda il loro Uni ed il loro 
Hie. La rampa ascendente dclla tensione 
d'ingresso commutera quindi entrambi in 
conduzione ncllo slesso istanle, e la tensio- 
ne ai loro collettori si abbasserii, Se noi 
potessimo "congelare" il funzionamento 
in ogni istanle, potremmo vederc che la 
tensione di colleltore di TUT2 e un lantino 
inferiore a quella di TUTI, dato che la sua 
resistenza lotale di colleltore e leggermen- 
te maggiore. Dato che. d'altra parte, R2a 
ha un valore di poco inferiore a quello di 
Rl. la tensione alia congiunzione tra R2a 
ed R2b sara un po maggiore di quella al 
colleltore di TUTI, 

1 

H.L, 

WX 

H/l 

AAA tuti TUT2 

81123 1 

09 V 

TUT 2 "migliore" 

TUT'S "ugualo" 
DUS 

TUTI "mtghore" 

Figura 1. Lo schema sempllllcato del prova translstorl. I comparatori controllano I due translstorl per le 
dlllerenze dl tensione ed II rlsultalo i Indicate dal LED. 
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Flgura 2. La varalone flnala dello schema elettrlco. Esso 6 batalo su un gruppo dl 4 amplldcatorl operazlonall. Due dl questl (A1 ed A2) formano II generatore di 
onde Irlangolarl e gll altrt due lunzlonano da comparalorl. 

Ne risulta chc I'ingresso "+" del compara- 
tore K1 sarS posiiivo rispetto al suo ingres- 
so "—Ci6 significa chc Puscita di KI 
sar^ a livello alto ed il LED Dl non si 
acccnder^. Nello stesso istante I'ingresso 
"+" di K2 i negativo rispetto al suo ingres- 
so "—" e quindi la sua uscita sari bassa e 
nemmeno il LED D3 si accendcrS. In quc- 
sta situazione, in cui Puscita di Kl e alia e 
quella di K2 e bassa, si accendera D2 per 
indicare die i due transistori sono pratica- 
mcnte idcnlici. Ora vediamo cosa succede 
quando TUT1 ha un Uut inferiore e/o una 
Hm superiore rispetto a TUT2. Durante la 
rampa posiliva del segnalc triangolare, la 
tensione al colletlore di TUT I scendera 
prima e/o piii velocemente di quella di 
TUT2. II comparatore K I reagirt aquesto 
falto allo stesso modo di prima in quanlo 
I'ingresso "+" sara ancora positive rispet- 
to all'ingresso "—" e quindi la sua uscita 
sara alia. Dato che la bassa tensione di 

colletlore di TUT I c anch'essa collegata 
all'ingresso "—" di K2, qucslo particolare 
ingresso "—" sari ora a livello inferiore 
rispetto all'ingresso "+" collegato al col- 
letlore di TUT2. Questo provocheii la ri- 
salita dell'uscila di K2. Dato chc le uscite 
dei due comparatori sono entrambe alte, 
Dl non si accenderi; D2, come Dl. sari 
collegato tra due livclli alti e quindi nean- 
ch'csso potn\ accendcrsi: ora non c'c nien- 
le che impedisca a D3 di accendcrsi. II 
LED D3 indichera quindi che TUT1 c il 
migliore tra i due transistori. 
Se TUT2 i a sua volta "migliore" questo 
provochera naluralmenlc una piii vcloce 
caduta delta tensione al suo colletlore. Ne 
risulta che le due tensioni. quella al collet- 
lore stesso e quella alia congiunzione tra 
R2a ed R2b saranno inferiori alia tensione 
di colletlore di TUT I, Ci6 significa che gli 
ingressi "+" dei comparatori diventcran- 
no cntrambi piii bassi dei rispeltivi ingressi 

Elenco componenll 

Reslslenze: 
R1,R2,R8 , , . R11 = 10k 
R3 = 33 k 
R4 = 1 M 
R5 = 100 k 
R6,R7 = 10 k 1% 
R12,R13,R14 = 680 It 
PI = 1 k potenziometro doppio e lineare 

Condensalori: 
C1 = 100n 
C2,C3 = 10*1/16 V 

Semiconduttori: 
IC1 = Al , . , A4 
Dl .. . D3 
D4 = DUS 

^ TL 084 
LED 

A 

I 

I 

■A 

* 

5 S 5 S 

313 E 
ii 

3iSE * 

Flgura 3. La dlsposlzlone del componenll e le piste dl rame della baselta stampata del tester. Per I due TUT $1 devono usare zoccoll che dlano buon alfldamenlo 
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"—ed in tal modo le due uscile andran- 
no a livello basso. Questo impedira a D2 e 
D3 di accendersi, menlre sara Dl ad ac- 
cendersi per indicare cheTUT2 e il compo- 
nente "migliore". 

Lo schema elettrico 
e la basetta stampata 

La figura 2 raostra lo schema eleitrico 
compleio del tester. Esso consiste in un 
singolo circuito integralo del tipo TL084. 
il quale contiene quattro ampliflcatori 
operazionali a FET, II trigger di Schmilt 
AI e I'inlegratore basato su A2, si combi- 
nano per formare un semplice generatore 
di onde triangolari. Questo genera la ten- 
sione di ingresso per i transistori in prova, 
Gli altri due operazionali (A3 ed A4) fun- 
zionano da comparator! e le loro uscite 
controllano I'accensione dei LED Dl .... 
D3. 
Un'occhiata piii da vicino aH'insieme di 
resistenze inserite nei condutlori di collet- 
tore dei due TUT spiegher^ perchS abbia- 
mo usato un circuito semplificato perchia- 
rire il principio. II circuito finale appare 
molto piii complicato poichi 6 stato 
aggiunto un potenziometro in tandem 
(PI), per predisporre il eampoentro il qua- 
le i transistori potranno essere considerati 
identic!. Se PI i girato verso sinislra a fine 
corsa ed il LED mcdiano (D3) si accende. i 
due TUT saranno identici con una lolle- 
ranza deHT% circa. II criterio secondo cui 
la coppia viene considcrata "idenlica" 
aumenta la sua lolleranza a circa il 10% 
quando il potenziometro e girato comple- 
lamcnte in senso orario. 
La massima prccisionc possibile 6 limitala 
dalle tollcranzc di R6 ed R7. dalla tensione 
di offset del TL()84 c dalla precisione delle 
piste di Pla c Plb. Inoltre i transistori in 
prova reagiranno ai cambiamenti della lo- 
ro temperatura, e di questo bisogna tener 
conto. Se. per esempio, un Iransistore vie- 
ne tenuto in mano e quindi inserito nel 
tester, i risultati della proVa ne verranno 
influenzati, percio sara meglio aspellare 
che si raffrcddi prima di sallare alle con- 
clusioni. 
II tester necessita di un'alimentazione sim- 
metrica, II livello della tensione di alimen- 
tazione non e critico ed il circuito funzio- 
nera bene non soltanto con i + e — 9V 
indicati ma anche con + e — 7V e persino 
con + e — 12V. II circuito puo essere 
alimentato facilmente con due batterie a 
9V. dato che il suo consumo di correnle e 
di soli 25 mA ed in ogni caso il tester non e 
destinato a rimanere acceso per delle ore. 
Con I'alimentazione a batterie, il circuito 
polri essere coslruito in forma pulita e 
compatta e quindi sara facile adoperarlo. 
La figura 3 mostra la basetta stampata del 
tester. E difficile prevedere che qualcosa 
possa andare storto (tocchiamo fcrro!!) 
considerata la piccola quantita di t >mpo- 
nenti necessari. 
Tutto ci6 che occorre si limita ad un unico 
circuito integralo, a due zoccoli per transi- 
stori per i TUT, ad alcune resistenze ed a 
tre LED. Accertarsi che le resistenze R6ed 
R7 siano del tipo all'l% di lolleranza, 

rELETTRONICA 

diventa facile 

utrnfti 

con le "basi sperimentali' 

Sapei nienle di ELETTRONICA stgnili- 
ca, oggi, essere "lagliali tuorl", senlirsi 
un po' come "un pesce luor O'acqua"1 

Perchd il progresso va avanti ElET- 
TRONICAMENTE, la quotidianlla 6 
ELETTRONICA! GuarOall allorno ne- 
gli ullioi, nelle aziende, in casa (anche li 
apparecchi radio-TV. orologi. calcolalo- 
ri, accendlni, ecc, sono "d'obbligo") 
L'ELETTRONICA 6 indispensabile 
pei salire ■ qualtro a quallro • i gradml 
della scala sociale. prolessionale, eco- 
nomica 
L'ELETTRONICA non i dillicilel Con 
le "basi sperimentali" 1ST reletlroni- 
ca diventa facile! 
18 fascicoli di teoria + 
72 esperimenti di pralica 
II corso 1ST comptende 18 lezioni (colle- 
gale a 6 scalole dl maleriale delle ml- 
gliori Case: Philips. Richmond, Kaco, 
ecc.) e 72 "basi sperimentali"! Le pri- 
me ll spiegano, velocemente ma molto 
chlaramenle, la leoria: le seconde li di- 
moslrano prallcamenle la teoria Impa- 
rala. Questo perchb 6 molto piii lacile 
imparare se si controllano con I'esperl- 
menlo t lenomeni studiali: II melodo 
"dal vivo" 1ST i uno dei migliorl pet- 

chb insegna cosi. II Corso b stato rea- 
llzzalo da Ingegneri europei per allievl 
europei quindi, propno per le! 
Al termine del corso tioeveral un Cerli- 
flcato Finale che allesla il luo succes- 
so e la tua volonlb. 
In prova gratuita un fascicolo 
Richledilo subllo. Polral giudlcare tu 
slesso la bonlb del metodo: troveral lul- 
ls le mloimazionl e li renderal conto, 
personalmente, che dietro c'b un Islltu- 
lo serio con corsl sicurl 
Spedisci questo buono: e un invesli- 
menlo che rende! 

ISTmUTO SVIZZERO 
Dl TECNICA 

• LIST 6 I'unlco •ssoclalo lUillono al CEC (Conslglio Europao Inaoanainculo Car Corrlapondeiua, Bruxellesl. '1ST Inaegna: • Elellionlca • TV Radio • Elaltrotacnlca • Tacm.-a Mecca- nlca ■ biaegno Tocnlco • Calcolo cot re- goto (Tulle le intoimaiionl su ilchiesta). • C'lST non ollollua MAI visile a domlcl- lio. • L'IST non II chlede alcuna "lassa' dl lacrlzlone o di Inlerruzlone. 

BUONO per nceveie • solo per posta, in prova gratuita e senza impegno f 
• un lasclcolo del corso di ELETTRONICA con esperimenti e dettagllale mforma- 
zioni. (St prega di scrivere una leliera per casella) 

cognome 

I CAP 

prolesstone o sludi (reaueniati 
i 

I Da rilagliare e spedtre in busia chlusa a 
1ST - Via S. Pietro 49/156 

j 21016 LUlNO(Varese) tel. 0332/53 04 69j 
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Convertitore dB 

una pratica aggiunta ai generatori sweep audio 

II numero dl febbralo 1980 di 
Elektor contlene il progetto dl un 
generatore sweep che rende 
posslblle la visualizzazione sullo 
schermo di un oscilloscopio delle 
curve dl rlsposta In frequenza "In 
una sola spazzolata". In questo 
modo si risparmia un sacco di 
lavoro quando si mlsura la 
rlsposta In frequenza degli 
ampllflcatorl o del flltrl. II 
generatore sweep dlventa 
veramente uno strumento 
Impagabile, quando sia 
combinato ad un raddrizzatore 
logarltmlco, che "traduce" le 
curve dl rlsposta di frequenza in 
livelli misuratl in dB. Questo lipo 
dl rettificatore 6 noto come 
convertitore dB. 

II circuito del convertitore dB 

Lo schema complete del convertitore dB si 
puo vedere in figura I e lo descrivercmo 
particolareggiatamcnte stadio per stadio. 
L'amplificatore d'ingresso impiega due 
FET a basso rumore, T1 e T2. Dato che la 
minima ondulazione proveniente dall'ali- 
mentatore. che arrivi a questo punto, po- 
trebbe aver effetto sulla bassa soglia nel 
campo dinamico. la lensione di alimenta- 
zione viene filtrata da C6 e da R10/C5. I 
diodi DI e D2 servono a proteggere il gale 
di T1 da qualsiasi sovraccarico. I compo- 
nenli CI, C2/R4 e C3, C4/R7. formano 
dei fillri con pendenza di 20 dB per decade 
(che corrisponde a 6 dB per ottava). Sono 

quindi ideali per essere usati eon microfo- 
ni, e per frequenze superior! a I00 Hz, 
A questo stadio segue un amplillcalorc 
(IC I) che e estremamcnte veloce grazie alia 
sotlocompensazione. In questo modo si 
garantisce un pilotaggio a bassa impeden- 
za al raddrizzatore di precisione ad onda 
intera. ICI ha un guadagno di 11 ed una 
relroazione del I00 % per i livelli di tensio- 
ne c.c.. Ne risulta una minima deriva. 
Anche lC2ed IC3nel rettificatore di preci- 
sione sono sottocompensati. Inoltre non 
c'i retroazione per IC2 fino a quando D5 o 
D6 non passino in conduzione. Questo po- 
trebbe anche causare I'oscillazionc del cir- 
cuito, se non si presta la dovuta attenzione 
alia costruzione. Se ci si trova di fronte a 
problemi di questo genere, si eviti di 
aumentare il valore di C11 c C12, in quan- 
to si potrebbc provocarc un abbassamcnto 
della soglia supcriore di frequenza. 
Lo stadio successivo. basato su IC4, i un 
circuito di conversione logarilmica. In as- 
senza del segnale di ingresso, le resistenze 
R36 ed R37 servono ad impedire che la 
tensione al piedino 6 raggiunga i +15 V e 
provochi un ecessivo passaggiodi corrente 
allraverso il diodo D7. II condensatore 
CI7 serve a stabilizzare Tuscita. 
L'amplificatore invertilore basato su ICS 
ha un'impedenza d'ingresso relativamente 
alia e quindi presenta un carico basso al 
convertitore logarilmico. L'inserzione di 
R44 assicura che I'uscila del convertitore 
sia di cortocircuito. 

I filtri 

La soglia di bassa frequenza del converti- 
tore dipende, come gia detto in preceden- 
za. dal filtro passaallo C1, C2, R4 e C3, C4, 
R7, Quando si azionano i commutatori SI 
ed S2.1'ingresso E2 e C3 sono in circuito, 
la risposta di frequenza cade ad I dB a 10 

Hz. Se, d'altra pane. C4 e in circuito la 
risposta di frequenza si abbassera ad I dB 
a 100 Hz. Questi fillri non saranno neces- 
sari quando si proveranno circuit! esenti 
da ronzii. Cid significa che, se possibile, si 
dovra usare I'ingresso El peri microfoni. I 
disturb! a bassa frequenza (rombo) verran- 
no filtrali ed eliminati durante le misure a 
frequenze superior! ai 100 Hz. A 100 Hz. 
I'indicazione di errore sarii meno 2 dB. ma 
diminuira rapidamente alle frequenze su- 
perior!. 
Al di sotto dei 100 Hz Lamplificazione 
diminuira di 40 dB per decade (12 dB per 
ottava). I condensalori C15 e C16 conlrol- 
lano la risposta dello strumento. 

Circuit) ausillari 

I due circuiti AC I ed AC2sono usati esclu- 
sivamente per scopi di taratura. La regola- 
zione dei livelli di uscita di AC1 consiste 
semplicemente nel rcgolare i due potenzio- 
metri per crogare 100 mV con il commuta- 
lore S in posizione I ed I mV con S in 
posizionc 2. 

Taratura 

I principal! strumcnti occorrenti per la ta- 
ratura sono: un oscilloscopio (commutato 
in c.c.) con una sensibility di 50 mV per 
ccnlimetro ed un tester da 20 kft/V. 
Tutti i potenziomctri devono essere siste- 
mati aH'inizio nella posizione mediana. La 
taratura inizia daH'ultimo stadio e questo 
potrii essere temporaneamente usalo come 
amplificatorc di misura. Prima di iniziare 
la taratura, si deve permettcre al circuito di 
"riscaldarsi" per almeno 5 minuli. Si polry 
quindi procedere alia taratura nel seguente 
ordine; 
la. Separare W7-W8 c mettere a massa 

W8. Collegare I'oscilloscopio ed il 
multimetro al punto A. Con il multi- 
metro commutato ad un'adatta por- 
lata di corrente, regolare la compen- 
sazione in c.c. mediante P7 per una 
minima lettura sullo strumento. 
Commutare lo strumento alia sua 
portata di maggior sensibilita (50 pA 
o simili) e riaggiustarecon precauzio- 
ne P7 per oltenere la massima preci- 
sione. Commutare quindi lo strumen- 
to alia portata di 5V c.c.. 

lb. Scollegare W8 dalla massa e ricollc- 
garlo al circuito ausiliario AC 1 con S 
in posizione I. Regolare ora P8 per 
ottenere un livello di lensione di usci- 
ta su A di -3.33 V. 

2. Collegare insicme W7 e W8 e separa- 
re W5 da W6, Collegare AC I a Wfi. 

(I) Con S in posizione I. regolare P5 per 
ottenere 0 V su A. 

(II) Con S in posizione 2. regolare P6 per 
ottenere — 4V su A. 

(III) Ripelere (I) e (II) fino a che non si 
ollengano piii miglioramenti. 

(IV) Collegare W6 a + 10 V e misurare +4 
V su A. 

3a. Scollegare completamenle W6. Sepa- 
rare W7-W8 e W3-W4. Collegare tra 
loro W5 e W8 con un cono ponticello 
di filo. Togliere dal circuito C15 e 
C16. Collegare \V4 al circuito ausilia- 
rio AC2. 
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Flgura 1. Schema elettrlco del convertltore dB. Esao 6 desllnato ad etsere uaato con II generatore sweep pubbllcato nel numero dl febbralo 1980. 

AC1 

15 V 

7k2 

100 mV in posizione 1 
1 mV In poslzione 2 

BRfl 

100k. 
6 V 

0 

AC 2 

Flgura 2. I due clrculll aualllarl usatl duranle la 
taralura del convertltore dB. 

3b. Regolare P2 ... P4 fino ad ottenere 
un'onda intera raddrizzata sinusoi- 
dalc simmetrica sull'oscilloscopio 
collegato all'uscita A, per tuiti i livelli 
di lensionc tra I e 10 mV. L'onda 
sinusoidale rettificata sar4 invertita 
da ICS in modo che i suoi "picchi" 
aculi locchino la linea di zero. All'ini- 
zio si pub usare per R2I ed R27 un 
valore di 100 k. Sesi hannodeidubbi, 
invertire la polarira di P2 e/o P4, os- 
sia applicare +15 V oppure — 15 V! 
Rimettere a posto C15 e CI6. 

4a. Collegare W8 a W3 ed al punto di 
massa D di T2. 

4b, Regolare PI in modo che appaia la 
linea di zero sull'oscilloscopio. 

5. Rimettere a posto i collegamenti Wl- 
W2 .... W7-W8 come si vede sullo 
schema elettrico. Scollegare il punto 
D di T2 dalla massa, I trimmer ora 
sono completamenle larali. 

6a. Collegare I'oscilloscopio a TP2 ed im- 
mettere un segnale ad audiofrequcn- 
za nell'ingresso E2. Commutando SI 
ed S2 si dovrcbbe avere un fattore di 
amplificazione pari ad 1,2. 

6b. Aprire Pinterruttore SI e mettere a 
massa I'ingresso EI. Dovra ora appa- 
rire sullo schermo la linea di zero con 
alcuni disturb! sovrapposti (hiss) ma 
priva di segnali. 

6c. Scollegare I'ingresso EI dalla massa e 

ricollegarlo ad una tensione non su- 
periore a 10 mV. Controllare che il 
fattore di amplificazione sia ugualea 
circa 960. 

L'alimentatore del generatore sweep gib 
esislcnte pub essere usato per alimentare 
questo circuito supplemenlare. 

Caratlerlstlche 

Campo dl 
frequenze 10 Hz (— 1 dB) .... 100kHz 

(— 0,5 dB) 
Eslenslone 
dinamlca 80 dB 
Campo di 
rlsposla — 40 dB +40 dB 
Ingresso El 160 pV = 0 dB 
Ingresso E2 130 mV = 0 dB 
Uscila A — 4 V .... -f 4 V a ptova 

dl cortocircuito 
Fattore di 
conversione 10 dB = 1 V; dB = 0,1 V 

La massima definizione sullo schermo e di 0,5 dB 
= 1 cm se la sensibilita deH'oscilloscopio e dl 50 
mV/cm (c.c.). 
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Termometro infrarosso digitale 
II termomeiro portatile per superfici He- 
atspy presenlalo dalla Terry Ferraris, con- 
trolla i punti caldi di qualsiasi posto del- 
I'impianto senza contaiio. 
Esso misura temperature a una distanza di 
7,5 m con una precisione deL TC. Basta 
puntare sull'oggetto da misurare e tirare il 
grilletto e dopo un istante compare la lette- 
ra della temperatura digitale alia precisio- 
ne di ±I°C. 
Un interrullore per la massima temperatu- 
ra memorizza la massima temperatura. 
La gamma di funzionamento va da 0 a 
1000oC, la precisione e di ± 1/2% fs, la 
sensibilita e di l/2°C. 

II termometro i stato progettato per trova- 
re punti di sovratemperatura durante le 
lavorazioni su macchinario rotantc, in se- 
parator! di condensa, in generator! di po- 
tenza, e per la manutenzione e la conserva- 
zione dell'energia. 

Terrv Ferraris 
V.leO riles 10 
20100 Milano 
Tel. 02/5692864 

II modello MI4G, registralore e riprodut- 
lore, e usalo correntemente durante la si- 
mulazione a terra e Paddestramento sullo 
Space Shuttle. 
Lo strumento h destinato specificatamente 
per I'uso in condizioni ambientali acciden- 
tate riscontrate in superficie, a bordo, di 
veivoli e veicoli di terra. 
Prima delPentrala in funzione di questo 
modello sono state apportate diverse mo- 
difiche, inclusa la capacila di regislrare e 
riprodurre in entrambe le direzioni in uno 
speciale codice. 

Bell <& HoweU Italia 
Via Inverigo. 6 
20151 Milano 
Tel. 02/3085211 

II 

Calcolatore tascablle Abacus 8000 
Gli anlichi cinesi erano maestri nell'arte 
della matemalica grazic ad uno strumento 
manuale di calcolo noto come "abacus" 
(pallolloliere). Si tratta di un telaio munilo 
di bacchetlc parallele su cui sono infilati 
dei grani mobili. Adesso la Brinlock ha 
preso in prcslito questo termine per indica- 
re una sua linea di prodolti. 

MM#* 

Reglstratorl ad alta afffdabilltd 
Tre sistemi di regislrazione imbarcabili 
(MARS), fabbricati dalla divisione DA- 
TATAPE della Bell & Howell. sono stati 
installati a bordo dello shuttle. 
II regislratore a nastro magnetico MARS 
2000 e usato in ogni razzo vettore durante 
la fase di partenza. II MARS 2000 e un 
registralore magnetico destinato ad appli- 
cazioni di ricerca su mczzi mobili; un 
MARS, ancora, e stato installalo diretta- 
mente di fronte al pilola nelPabitacolo del 
razzo. 
Quesla serie di registratori rappresenta un 
salto qualitalivo (in dimension!, peso e ca- 
ratterisliche tecniche) perapplicazioni nel- 
le quali esistano problemi di ingombro. 

garantita di solo 0,8 nV/\/Tlz, corrispon- 
dente ad un rapporlo segnale disturbo di 
100 dB in una banda audio e con un livello 
di segnale di ingresso di 10 mV. 
II guadagno del preamplificatorepuoesse- 
re preselezionato tramite un resistore 
esterno nella gamma da 10 a 60 dB; analo- 
gamenle la larghezza' di banda puo essere 
aumentata fino ad un massimo di 6 MHz 
tramite un condensatore esterno a seconda 
delle applicazioni audio o video. 
II circuito integrate c otlimizzato per im- 
pedenze di generatore comprese tra 20 e 
1000 £2. ed e di conseguenza adatto per 
impicgo con un numero svariato di tra- 
sduttori compresi ad esempio i rivelatori 
all'infrarosso foto-conduttivi oppure le le- 
stine dei registratori a nastro magnetico, 
Esso viene fornilo in contenitore metallico 
tipo TO-5 ad 8 piedini ed ha una gamma di 
temperatura di funzionamento militare da 
-55°C a + 125°C, 

Plessey halia 
C. so Garibaldi, 70 
20121 Milano 
Tel. 02/3452081 

P 

Display fluorescente a vuoto 
La lEE-Industrial Electronic Engineers 
produce un modulo con una riga di 80 
caratteri, che viene ad aggiungersi alia sua 
famiglia FLIP di display fluorescenti a 
vuoto alfanumerici completamenle elct- 
tronici. 

L"-Abacus 8000" i il secondo calcolatore 
tascabile della Brinlock. II modello, delle 
dimension! di una carta di credito, 6 di tipo 
compatlo e pub agevolmente essere infila- 
to nel laschino della camicia o nel portafo- 
glio. I tasti del calcolatore sono grandi, 
ben visibili e facili da usare. fecaratterizza- 
to da un visore LED a 8 cifre e da una 
mcmoria a 4 tasti. Pub calcolare percen- 
tuali, radici quadrate e pub anche cambia- 
re i segni, 

HKTDC 
P.tta Patlari, 2 
20122 Milano 
Tel: 02/865405 

Preampllficatore a bassissimo 
rumore 
La Plessey Semiconductors ha inlrodotto 
una versione professionale/mililare del 
suo preamplificatore a bassissimo rumore 
SL 541 C. 
Esso e denominalo SL 541 B. ed ha una 
tensione equivalente di rumore di ingresso 

Studialo per la visualizzazione cleltronica 
di informazioni battute a macchina, que- 
sto modulo, modello 3600-04-080, utilizza 
una matrice di 5x12 punti per visualizzare 
lutto il set dei 96 caratteri ASCII con una 
rappresentazione molto accurata anche 
per le lettere minuscole. 
I caratteri sono di colore blu-verde, molto 
luminosi, e medianle filtri si possono otte- 
nere anche i color! blu, verde e grigio-blu o 
giallo, e sono leggibili anche a una certa 
distanza con un angolo di visuale di 150" 

Exhibo Italiana 
Via F. Frisi, 22 
20052 Monza 
Tel. 039/360021 

9* 



AVVERTENZE 
Per e»cgulre II veri.imento. il versanle deve compi- 

Ure in tulle le sue parti, a macchina o a mano. purcK^ 
con iocSiostro nero o nero-bluastro II presente bollettino 
(indicando con chlarem il numero e la Inlesuzione del 
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mercato elektor gennalo 1982 — 1-75 

Terminale alfanumerico interattivo 
portatile 
Questo terminale della Termiflex ha le di- 
mensioni e il peso di un calcolatore tasca- 
bilc. La linea HT/II si sviluppa in 11 mo- 
delli, che si differenziano per le varie capa- 
citadi memoria buffer (da I2a lOOOcarat- 
teri), di display (da 12 a 80 caratteri), di 
velocita (da 100 a 9600 bauds), di tastiera 
(da 20 tasti piii 3 shift sino a tastiere su 
misura) con varie interfaccie (RS-232C; 
RS-422; Current Loop), capaci di comuni- 
care in half o full duplex. 

ab 

u- 

r 

1 terminali sono fornili muniti di cavo con 
connetlore standard da pemettere il plug- 
in da parle deH'operatore. ottenere la ri- 
chiesta informazione, inviare I'eventuale 
messaggio e procedcre verso una di versa 
locazione porlando con se il terminale. 
Tra le sue applicazioni lipiche ci sono i 
sistemi di test, magazzino, controllo di 
proccsso, lettura di dati di consumo di 
energia. training su simulalori. ecc... 

Technitron 
Via California. 12 
20100 Milano 
Tel. 02/425650 

2500 V e da 400 a 1800 V. tiristori di alta 
potenza per 4200 V - 1200 A per applica- 
zioni nei convertitori stalici di correnle, e il 
tiristore CS 661 studiato per ottenere una 
massima tensione di blocco di cresta di 
3500 V. 
Sono disponibili anche diodi raddrizzatori 
epitassiali rapidi e 2 raddrizzatori a ponte 
per corrente limite continuativa di 13 e 20 
A a temperatura della custodia di I00°C - 
tensioni da 400 a 1600 V, 

TIBB 
P.le Lodi. 3 
20100 Milano 
Tel. 02/57971 

Tiristore di potenza 
La International Rectifier presenlaundio- 
do conlrollato per applicazioni generali, a 
prezzo contenuto. 
Si tratta della serie 71RIA e 72R1A, rispet- 
livamente con conlenitore T094 e T083. 
Tipici di dispositivi molto piii costosi, il 
gate centrale e la giunzione glassivala, che 
offrono ottime caratteristiche dinamichc c 
alta stabilila. vengono usati nella costru- 
zionc di questi Ihyristors. 

- 
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Semlconduttori BBC 
La TIBB-Tecnomasio Italiana Brown Bo- 
veri ha in produzione una vasla gamma di 
prodolti a semiconduttori per applicazioni 
con alle tensioni e alle correnti. 
Tra questi i tiristori per chopper, in custo- 
dia di ceramica, studiati per impiego speci- 
fico nei regolatori di correnle continua. 
Questi componenti con alia stabilila del 
carico variabile trovano vasta applicazio- 
ne nei carrelli elevatori a forca, carrelli ad 
accumulatori ed auto elettriehe. 
Ci sono poi tiristori in custodia metallo- 
ceramica per corrente limite continua di 
920 e 1150 A e tensioni di blocco di 2000 o 

giunzioni cadauno. I dispositivi hanno in- 
corporato un amplificatore a basso rumo- 
re. 
Questi rilevatori sono termopile a multi- 
giunzione miniaturizzate di Antimonio e 
Bismuto. Sull'area attiva della giunzione e 
depositalo un assorbitore di energia, I'ele- 
mento e saldato emerticamente in un pac- 
kage TO-5 in atmosfera pura di Argon o 
Azoto, ed il prodotto finale e resistente a 
shock termici e meccanici. 
L'assorbimento spettrale della giunzione e 
piatlo dall'U.V. all'lR e quindi la risposta 
spettrale del rivclalore dipende essenzial- 
mente dalla fineslra di ingresso. Le finestre 
standard montate su questi rivelatori sono 
in KBr. 

Laser-Opironic 
Via G.da Procida. 7 
20149 Milano 
Tel. 02/3490265 
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La corrente nominale, 80"C di temperatu- 
ra del conlenitore, e di 70A. 
Questi dispositivi vengono offerti con ten- 
sione di blocco fino a 1200 V e correnle di 
surge di 1430 A. 

Inlernaiional Rectifier 
Via I.iguria, 49 
10071 Borgaro Torinese 
Tel. 011/4701484 

Rivelatori dall'U.V. all'IR 
La DRC - Dexter Research Center, produ- 
ce delle termopile in grado di fornire una 
risposta spettrale piatta dall'U.V. al lonta- 
no 1R. 
Sono disponibili i lipi da 15 giunzioni. 1 
mm2 di area attiva; da 48 giunzioni. 2x2 
mm di area attiva. a doppio elemento di 26 

Amplificatori operazionall 
e BI-FET 
La National Semiconductor ha annuncia- 
to due amplificatori operazionali BI-FET 
a basso coslo. 
II process© di FET. studiato dalla National 
Semiconductor, uniscc le lecnologie bipo- 
lare e field-effect-transistor sul medesimo 
chip offrendo sullo stesso dispositive le 
caratteristiche lipiche dci FET e le elevate 
prcstazioni dei transistori bipolari. 
LT.F411 e rLF412 sono i primi dispositivi 
della nuova famiglia in package plastico 
che offrono un offset in ingresso e una 
deriva dall'offsel bassi. 
Ambedue i dispositivi richiedono una bas- 
sa corrente di alimenlazione, pur mante- 
nendo un elevato guadagno a larga banda 
ed un veloce slewrate. 
LF4I1 i pin-lo-pin compalibile con 
l'LM74L L'LF412 ^ un doppio op-amped 
e pin-to-pin compatibile con rLM1458. 
L'LF4I I, come pure rLF4I2, ha una tara- 
tura interna per ottenere un basso offset di 
tensione in ingresso (0,5 mV max per 
l'LF411 e I mV per 1,LF412). 
Sia rLF411A che rLF412 hanno un massi- 
mo offset drift in ingresso di 10 pV/°C, una 
larga banda (min 3 MHz) ed un veloce 
slewrate (lOV/ps min). Sia rLF4ll che 
rMF4l2 sono disponibili in package pla- 
stico 8 pin ed in pakage metallico TO-5 con 
8 terminali. 
Questi dispositivi sono stati progettati per 
I'uso negli integrator! ad alta velocity, nei 
converter D/A veloci, nei circuit! sample 
and hold ed in lutli quei circuit! che richie- 
dono una bassa tensione di offset in ingres- 
so ed un basso drift. 

National Semiconductor 
Via Solferino. 19 
20121 Milano 
Tel. 02/630410 
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I'inizio di 

Che tipo di amplificatori? 
Questi amplificatori ibridi ad alta fedelta, in virtu della tecnologia di 
costruzione, sono praticamente indistruttibili, se impiegati in modo 
corretto. La bassa distorsione, I'elevato rapporto segnale/dislurbo, 
I'ampia larghezza di banda e la robuslezza, II rendono ideali per un 
gran numero di applicazioni. Ai tradizionali moduli amplificatori della 
serie HY BIPOLAR si sono aggiunte due nuove serie: la MOSFET, per 
gli audiofili piu esigenti e la HD HEAVY DUTY per impieghi 
parlicolarmente intensivi. Tutti i circuiti sono affogati in una specials 
resina protettiva e prowisti di cinque connessioni: ingresso, uscita, 
alimentazione positiva, negativa e massa. 

modelli HY BIPOLAR, HD HE AVI DUTY E MOSFET, sono disponibili 
nelle version! con dissipatore e senza. 

4diii 

BIPOLAR Con dissipatore Senza dissipatore 

Mod. 
Potenza 
d'usclta 
Wrms 

Dlstor. 
tlplca a 

1 kHz 
Allmanlaz. 

ma* 
Dlmenalonl 

(mm) 
Paao 

9 
Codlca 

GBC Prazzo Mod. Dlmenalonl 
(mm) 

Peso 
9 

Codlca 
GBC Prazzo 

HY30 15W/4-80 0,015% ±18 ±20 76x68x40 240 SM/6305-00 
HY60 30W/4-8Q 0,015% ±25 ±30 76x68x40 240 SM/6310-00 
HY120 60W/4-8O 0,01% ±35 ±40 120x78x40 410 SM/6320-00 HY120P 120*26x40 215 SM'6320-08 
HY200 120W/4-8Q 0,01% ±45 ±50 120x78x50 515 SM/6330-00 HY200P 120x26*40 215 SM76330-08 
HY100 24QW/4 Q 0,01% ±45 ±50 120x78x100 1025 SM/6340-00 HY400P 120*26x70 375 SM/6340-08 

Prolezione: carico dl linea, corto circuito momentaneo (10 s) 
Tempo di risalita: 5 ps — Fattore di battimento: 15 V/ps 
Rapporto segnale/dlsturbo: 100 dB 
Risposta in frequenza (—3 dB): 15 Hz -*■ 50 kHz 
Sensibility d'ingresso: 500 mV RMS 
Impedenza d'ingresso: 100 kO 
Attenuazione (8 0/100 Hz): 400 

HEAVY DUTY Con dissipatore Senza dissipatore 
HD120 
HD200 
HD400 

60W/4-8O 
120W/4-8O 
240W/4 O 

0,01% 
0,01% 
0,01% 

±35 ±40 
±45 ±60 
±45 ±50 

120x78x60 
120x78x60 
120*78x100 

515 
620 

1025 

SM76380-00 
SM76390-00 
SM/6400-00 

HD120P 
HD200P 
H0400P 

120*26x60 
120x26x50 
120x26x70 

265 
265 
375 

8608380-08 
SM/6390-0B 
SM/6400-08 

Protezione: carico di linea, corto circuito permanente ideale 
per impieghi parlicolarmente intensivi. 

MOSFET Con dissipatore Senza dissipatore 
MOSI20 
MOS200 
MOS400 

60W/4-8O 
I20W/4-8O 
240W74 O 

0,005% 
0,005% 
0,005% 

±45 ±50 
±55 ±60 
±55 ±60 

120*78x40 
120x78*80 
120*78x100 

420 
850 

1025 

SM/6350-00 
SM'6360-00 
SM76365-O0 

M0S120P 
MOS200P 
M0S400P 

120x26x40 
120x26x80 
120x26x100 

215 
420 
525 

SM76350-08 
SM/6360-08 
SM/6365-08 

Protezione: non necessita di particolari protezioni, 
sono sufficient! i fusibili 

Tempo di risalita; 3 ps — Fattore di battimento: 20 V/ps 
Rapporto segnale/disturbo: 100 dB 
Risposta in frequenza; (—3 dB): 15 Hz -s-100 kHz 
Sensibility d'ingresso: 500 mV RMS 
Impedenza d'ingresso: 100 kQ 
Attenuazione (8 0/ 100 Hz); 400 

ALIMENTATORI 
Mod. Da usarsl con; Codlca GBC Prazzo 

PSU 30 ±15 V con HY6/66 slno a un max. SM76304-05 
Ol 100 mA oppure un HY67 
1 seguenli si possono accoppiare 
con HY6766 ad ecceaone del HY67 
oho richlede esclusivamenle 11 PSU30 

PSU 36 1 o 2 HY30 SM/6305-05 
PSU SOT 1 o 2 HY60 SM/6310-06 
PSU 70 T 1 o 2 HY120 7 HY120P / HD120 7 HD120P SM76320-06 
PSU 75 T 1 0 2 MOS120 7 MOS120P SM76350-06 
PSU 90 T 1 pel HY200 ' HY200P 7 H0200 / HD200P SM/6330-06 
PSU 180 T 2 per HY200 7 HY200P 7 H0200 7 HD200P SM/6340-06 

o 1 per HY400 7 1 pel HY400P 7 HD400 7 HD400P 
PSU 185 T 1 0 2 MOS200 7 MOS200P 71 per MOS400 7 SM763 60-O6 

1 per MOS400P 

Tutti i modelli ad eccezione del PSU 30 e PSU 36 incorporano un trasformatore toroidale 



una nuova era 

Che tipo di moduli? 
Presentiamo 18 nuovi modelli compatibili con gli amplificatori di 
potenza IIP HY BIPOLAR, HD HEADY DUTY, MOSFET. 
Con questi moduli si 6 raggiunta la massima versatility di 
progettazione, che permette di soddisfare qualsiasi esigenza nella 
realizzazione di svariati sistemi audio. 

Modello Modulo Descrizione Corrente 
richiesta 

Codice 
GBC Prezzo 

HY 6 Preamplificatore 
mono 

MIC./PICK-UP magnetico / tuner / nastro / 
ausiliario + volume / toni alti e bassi 

10 mA SM/6200-00 

HY 7 Mixer mono 8 canali 10 mA SM/6207-00 

HY 8 Mixer stereo 5 canali 10 mA SM/6208-00 
HY 9 Preamplificatore 

stereo 
Pick-up magnetico / MIC. + volume 10mA SM/6209-00 

HY 11 Mixer mono 5 canali + controllo bassi e alti 10 mA SM/6211 -00 

HY 12 Mixer mono 4 canali + bassi medi e alti 10 mA SM/6212-00 

HY 13 Vu meter mono Unity pilota per indicatore di sovraccarico 
a LED a guadagno variabile 10 mA SM/6213-00 

HY 66 Preamplificatore 
stereo 

MIC./PICK-UP magnetico / nastro / tuner / 
ausiliari + volume / bassi / alti / bilanciam. 

20 mA SM/6250-00 

HY 67 Ampliticatore 
per cuffie stereo 

Unity pilota per cuffie nella gamma di 
impedenza da; 4 O 2 kQ 

80 mA SM/6267-00 

HY 68 Mixer stereo 10 canali 20 mA SM/6268-00 

HY 69 Preamplificatore 
mono 

2 canali in entrata del pick-up magnetico / 
Mic, + miscelazione volume bassi/alli 

20 mA SM/6269-00 

HY 71 Preamplificatore 
quadrifonico 

4 canali del Pick-up magnetico / 
Mic. + volume 

20 mA SM/6271-00 

HY 72 Fader stereo Profondity / ritardo 20 mA SM/6272-00 

HY 73 Preamplificatore 
chitarra 

2 chitarre e mic. / volume / bassi / alti 
separati + miscelazione 

20 mA SM/6273-00 

HY 74 Mixer stereo 5 canali + bassi e alti 20 mA SM/6274-00 

HY 75 Mixer stereo 4 canali + bassi / medi / alti 20 mA SM/6275-00 

HY 76 Commutatore 
stereo 

2 canali, ciascuno commuta uno dei 
4 segnali in uno 

20 mA SM/6276-00 

HY 77 Vu-meter stereo Unity pilota per indicatore di sovraccarico 
a LED a guadagno variabile 

20 mA SM/6277-00 

Per facilitare il montaggio si consiglia la piastra circuito stampato B6 - SM/6200-01 
per i moduli da HY 6 a HY 13 e il tipo B66 - SM/6250-01 per i moduli da HY 66 a HY 77. 

as 
BOOSTER 15 W 
II C15 6 un amplifioatore 
booster mono progettato per 
inorementare la potenza 
d'uscita della vostra autoradio o 
lettore di cassette a 15 W RMS 
con il vantaggio di limitare il 
rumore senza inlrodurre 
distorsione. 

II circuito amplifioatore 6 
affogato in una specials resina 
protettiva e incapsulato in un 
dissipatore che lo rende 
compatto e robusto, come tutti i 
prodotti audio ILP. 
Potenza d'uscita max; 22 W 
Potenza d'uscita in continua: 
15 W RMS 
Risposta in frequenza: 
15 Hz - 30 kHz 
Distorsione armonica: 
0,1% - 10 W. 1 kHz 
Rapporto segnale rumore: 
80 dB 
Sensibility di ingresso e 
impedenza: 700 mV RMS 15 kQ 

3 V RMS 8 O 
Impedenza del carico: 3 Q 
Alimentazione: 8 V - 18 V 
Dimensioni (mm): 950x480x500 

FP480 
PHASE SPLITTER PER IL 
RADDOPPIO DELLA POTENZA 
Studiato appositamente per 
raddoppiare la potenza d'uscita 
tra due amplificatori ILP dello 
stesso tipo. 
Dimensioni (mm): 45 x 50 x 20 
Permette di raggiungere i 
480 W RMS (per canale) 
Distorsione: < 0,005 
SM/6340-01 



ind ZX8I 

II cuore ill un sistema 

che cresce 

con vol. 

Nel 1981 50.000 Sinclair ZX 80 hanno 
siglato il successo mondiale dell'unico 
personal computer sotto le 300.000 
lire. 
Ma siamo certi di lasciarci alle spalle 
anche un'affermazione cosi brillante: il 
nuovo Sinclair ZX 81 ha caratteristiche 
ancora piu avanzate e un prezzo 
ancora piu vantaggioso. 
Questo microcomputer 6 il cuore di un 
completo sistema: dispone di 
un'espansione di memoria fino a 16K 
byte, di una esclusiva stampante 
dall'eccezionale rapporto prestazioni/ 
prezzo, e di una libreria di programmi 
che cresce di giorno in giorno. 

Basso costo, 

alte . , 

prestazioni. 
Migliorare le prestazioni riducendo i 
costi? Anche se questo pub sembrare 
una contraddizione e invece la realta 
della tecnologia che ha consentito di 
elaborare un nuovo avanzatissimo 

hi 

circuito integrate, prodotto in 
Inghilterra esclusivamente per lo 
ZX 81. Questo nuovo circuito 
integrate svolge la funzione di 18 
integrati dello ZX 80, ed e grazie a 
questa tecnologia d'avanguardia che 

lo ZX 81 ha raggiunto I'obbiettivo 
di realizzare un completo 
microcomputer solo con 
4 circuiti integrati in 
luogo dei 40 che si trovano 
mediamente negli 
altri microcomputer, 
o dei 21 di cui 6 
dotato lo ZX 80. 

Alto 

intelligenza 

programmata 

II Sinclair ZX 81 racchiude in se la 
potente memoria ROOM da 8K byte, 
la stessa gia disponibile come optional 
per i possessori dello ZX 80: questa 
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ROM lavora con i numeri decimali, 
calcola logaritmi e funzioni 
trigometriche, permette la realizazione 
di grafici e I'animazione di figure sul 
video. 
E non solo, ma con lo ZX 81 e un 
normale registratore a cassetta si 
possono memorizzare e richiamare 
programmi dotati di nome; e la nuova 
ROM e in grado di pilotare I'esclusiva 
stampante ZX. 

Prestazioni 

nuove, ., 

sempre piu alte. 

• Microprocessore Z 80A, versione piu 
veloce del famoso Z 80, 
universalmente riconosciuto come il 
migliore mai progettato. 

• Tastiera del tipo a sfioramento per 
ridurre gli sforzi di digitazione; le 
parole chiave del linguaggio (RUN, 
LIST, PRINT, etc.) si ottengono 
premendo un solo tasto. 

• Esclusivo sistema di controllo della 
sintassi: eventual! errori di digitazione 
e di programmazione vengono 
rilevati immediatamente. 

• Completo assortimento di funzioni 
matematiche e scientifiche con 
precisione fino all'ottava cifra 
decimale. 
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• Disegno di grafici e di figure animate. 
• Vettori a piu dimensioni di numeri e 

di stringhe. 
• Fino a 26 cicli FOR/NEXT. 
• funzione RANDOMISE utile per le piii 

svariate applicazioni. 
• Istruzioni LOAD e SAVE per la 

memorizzazione e la rilettura di 
programmi dotati di nome. 

• 1 k byte di RAM espandibile a 16 k 
byte con il modulo ZX-RAM 

• Possibilita di pilotare la nuova 
stampante ZX 

• Nuovo schema circuitale avanzato 
con 4 integrati: microprocessore, 
RAM, ROM e master-chip esclusivo 
con funzione di 18 integrati dello 
ZX 80. 

• II microcomputer ZX 81 e fornito 
completo dei cavi necessari per 
collegarlo ad un normale TV (B/N o 
colore) e ad un comune registratore 
a cassetta. 

Modulo 

da16K RAM: 

tanta memoria 

in piu. 

Disegnato per essere collegato ad 
entrambi i computer ZX 80 e ZX 81, il 
modulo ZX-RAM si connette con la 
semplice pressione alia porta di 
espansione posta sul retro degli 
apparecchi: la capacita di 
memorizzare programmi e dati 
aumenta di ben 16 volte, permettendo 
di sviluppare programmi piii lunghi e 
complessi, di realizzare una vera e 
propria "banca dati" personale e di 
eseguire piu sofisticati programmi 
della libreria ZX software. 

Stompunte ZX: 

un piccolo 

gioiello. 

Sviluppata per essere usata 
esclusivamente con il Sinclair ZX 81, o 
con lo ZX 80 dotato della ROM da 8 K, 
la stampante ZX e in grado di trattare 
caratteri alfanumerici e di realizzare 
grafici molto complessi. 
Oltre ad altre e presente anche la 
funzione COPY che riproduce 

fedelmente su carta tutto cio che e 
visualizzato sul video, senza richiedere 
ulteriori istruzioni. 
La stampante ZX consente inoltre di 

V 
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ottenere i listati dei programmi, 
operazione indispensabile nelle fasi di 
stesura e messa a punto dei 
programmi, le cui versioni definitive 
possono poi essere opportunamente 
archiviate o comunicate ad altri utenti. 
La velocity di stampa ^ di 50 caratteri 
al secondo con 32 caratteri per linea e 
9 linee per pollice. 
La stampante Sinclair ZX si connette 
alia porta di espansione posta sul retro 
del computer usando uno speciale 
connettore che consente il 
contemporaneo allacciamento del 
modulo ZX-RAM. A corredo e anche 
fornito un rotolo di carta e complete 
istruzioni d'uso in italiano, 

Softwnre ZX 

su cnssette. 

Sinclair ha realizzato su normali 
cassette una completa libreria di 
programmi, selezionandoli fra le 
migliaia generati dalla diffusione senza 
precedent! degli ZX. 
I programmi sono raggruppati per 
argomento in modo da formare 
cassette a soggetto: giochi, didattica, 
contabilita e gestione casalinga, 
e cosi via. 

A DIVISION OF G.B.C. 

Per informazioni scrivere a Casella Postale 10488 Milano 



II videoregistratore FUNAI 
leggerezza, perfezione 
e tanta versatility. 
Fermo immagine, ricerca rapida della 
scena desiderata, reglstrazione e 
riproduzione video e sonora, 
possibility di doppiaggio, 
riawolgimenti veloci: tutta la 
funzionalita e la quality di immagine 
di un videoregistratore dell'ultima 
generazione in un apparecchio ultra 
compatto, leggerissimo (meno di 3 
Kg) e molto, molto facile da usare. 

La telecamera FUNAI 
un gioiello 
per i professionisti 
del divertimento. 
Molto leggera (meno di 2 Kg), 
ben bilanciata, dotata di un fantastico 
obiettivo macro/zoom 16-^80 mm F/1,6; 
come le migliori cineprese superotto. 
Pub filmare quasi al buio, permette di 
regolare 0 colore, funziona da monitor 
per rivedere il programma appena 
registrato; come nessuna cinepresa 
superotto, Incorpora un microfono 
telescopico frontale e un secondo 
microfono posteriore escludibile per 
registrare i comment] deU'operatore, 

La cassetta CYC 
leggera e compatta 
quanto una musicassetta. 
E finite il tempo delle ingombranti 
cassette video! Su nastro da 1/4" la 
nuova CVC (Compact Video 
Cassette) ha tutti i vantaggi che giy 
hanno fatto la fortuna delle compact 
cassette audio; lunqa autonomia, con 
una durata di 30 o 45 minuti 
(infinitamente di pill di una cartuccia 
superotto); ingombro minimo per 
portare con sfe quante se ne vuole. E 
iarchivio non creery mai un problema, 
E se cib che hai filmato non ti 
interessa piit, non hai sprecato niente. 
La tua cassetta CVC pub 
essete riutilizzata molte volte, 

Collegalo al tuo TV Color! 
E rivedi subito i tuoi filmati: senza 
aspettare settimane per lo sviluppo, 
senza rischiare disguidi e smairimenti. 
Collegalo al tuo TV Color con il 
nuovo, esclusivo sintonizzatore: 
per registrare i programmi che ti 
interessano, anche in tua assenza, 
anche mentre ne stai guardando 
un altro. 
Immagine, colore, 
suono: 
non crederai ai tuoi 
occhi quando 
vedrai la quality 
di resa del 
videosistema FUNAI! 

BL 



va era deH'immagine. 

fumAI 

II peso piuma della videoregistrazione. 



Plli AVANTI C E SIMPRE SONY 

SONY M-9 

PER CHI HA L' ABITUDINE 

Dl LAVORARE 

ANCHE FUORI DAGLI ORARI 

-UFHCIO. 
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Registratori 

lascabi/i Sony: per 

prendere appunti 

(e conservarli) quando 

non si ha sotto mano 

cart a e matita,dettare una 

letter a alia segretaria 

quando lei non c'eo fare il 

"ripasso" delta riunione in 

macchina. 



KEITH LEY 

il piii sot tile 
registratore del mondo; 

profonditd 12,7 mm. 
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sf 
a due possihilitd ~ 

di regislrazione: 
a tut to amhienle e a "sola voce' 

SONv 

lo stereo 
Tccezionalmenle compatto 

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 Rivendifori autorizzati 

Borsa per il trasporto Lire 5.000 
' Luglio 1981 - IVA csclusa, pagamcnio alia consegna 

Complcto di battcria, puntali e manualc di istruzioni 

tina gamma completo dl ttrumenti eletlionlci di 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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Guida alia scoperta e all'acquisto 

del migliori prodotti Audio-Video 

Resistrazione-Autoradio 

r e componenti 

& 
,r»0 

II catalogo piu atteso . 

480 pagine. Migliaia di articoli. 

Offerte interessanti. 
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