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II libro esaminaillinguaggio assembly come mez- 
zo di un sistema a microcomputer. 
Spiega la programmazione in linguaggio as- 
sembly. Descrive le funzioni di assembler e le 
istruzioni assembly. Tratta i concetti di sviluppo 
del software di base. 
Una sezione particolare, dedicata alia program- 
mazione strutturata, esamina esempi di program- 
mazione, da un semplice ciclo di caricamento 
della memoria a un complete progetto di pro- 
gramma. 
Presenta una panoramicacompletasul particola- 
re linguaggio assembly presentato, offre, ed e 
questa la grande originalita del volume, gli stru- 
menti di debugging, la relativa procedura di base, 
i tipi piu comuni di errori, nonchealcuni esempi di 
debugging di programmi. Fornisce, inoltre, 
esempi di programmi pratici scritti nel linguaggio 
di interesse. 
II volume, quindi, possiede tutti i requisiti per 
essere adottato sia da tecnici chedastudenti, non 
solo neofiti, maancheda quanti voglionodiversi- 
ficare le loro conoscenze relativamente al settore 
microcomputer. 

Sommario 
Introduzione alia programmazione in linguaggio 
assembly - Assemblatori - Set d'istruzioni per il 
linguaggio assembly - Semplici programmi - 
Semplici cicli di programma - Dati codificati co- 

me caratteri - Conversione del co- 
dice- Problemi aritmetici -Ta- 

belle e liste - Subroutine - In- 
gresso/Uscita - Interrupt - 

Definizione del problema e 
progetto del programma - 

Debugging e testing - Docu- 
mentazione e riprogetto - Pro- 

getto campione. 

Pagg. 650 Formato 14,5x21 
Prezzo L. 29.500 Codice 326P 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
Divisione libri 

Per ordinore il volume utilizzare il tagliando riportato nella paging a lato. 
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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 prima che le 
stesse appaiano in edicola. 

Si ha la certezza di non perdere alcun 
numero (c'e sempre qualche cosa d'inte- 
ressante nei numeri che si perdono,..) II no- 

stro ufficio abbonamenti, infatti, rispedisce 
tempestivamente eventuali copie non giun- 
te, dietro semplice segnalazione anche te- 
lefonica. 

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

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

I migliori libri di elettronica italiani con 

lo sconto del 30%, Oppure, durante tutto 
I'anno, con lo sconto del 10% e cio vale 
anche per le novita. 

Diritto a ricevere pre- 
ziosissime opere, qualche 

esempio: il 3° volume 
degli Appunti 
di Elettronica, 

la pubblicazione 

a fascicoli che 
ha riscontrato 

grandissimo favore. 
Le nuove Schede 

di Riparazione TV 
tanto utili a tecnici 

e ad autodidatti. 

II Manuale deU'elettronico, un volume 
di pratica consultazione con nomogrammi, 
tabelle e formule per calcolare in modo faci- 
le e veloce. 

Concludendo, se siete interessati all'elet- 
tronica entrate anche voi nella elite degli 
abbonati alle riviste JCE. Una categoria di 
privilegiati. 

Dimenticavamo, a tutti coloro che rln- 

noveranno o sottoscriveranno un nuovo 
abbonamento, ia 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 inline la possibility di vlncere millo- 
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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Ogni rlvista JCE e "leader" indiscusso 
nel settore specifico, grazle alia ultra venti- 
cinquennale tradizione di serieta editoriale, 

Sperimentare e la piu fantaslosa rlvista 
italiana per appassionati di autocostruzioni 
elettroniche. Una vera e propria miniera di 
"idee per chi ama far da s6" I migliori pro- 
getti sono disponibili anche in kit. 

Selezione di Tecnlca 6 da decenni la 
piu apprezzata e diffusa rivista italiana di 
elettronica pertecnici. studenti e operator!, 
£ considerata un testo sempre aggiornato. 
Dal 1982 si caratterizzera di piu come rac- 
colta del meglio pubblicato sulla stampa 
tecnica internazionale, 

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

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

II Clnescoplo, l ultima nata delle riviste 
JCE e 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 6 largamente apprezzata. 

I 

Queste condizioni sono valide 

fino al 28.2.1 982 | 

■ Dopo tale data sara ancora pos-| 
■ sibile sottoscrivere abbonamenti a' 
| queste tariffe ma si perdera il dirittol 
|^privilegi. 

PROPOSTE TARIFFE PRIVILEGI 

1) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE 

L. 19.500 
anziche L. 30.000 
(eslero L. 29 500) 

- Indies 1981 dl Sperimentare 
- Carts GBC 1982 

2) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE 

L. 23.000 
anziche L. 30.000 
(eslero L, 33 000) 

- Indlce 1981 dl Selezione 
- Carta GBC 1982 

3) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR 

L. 24.000 
anziche L. 30.000 
(eslero L. 34.000) 

- Indlce 1981 dl Elektor 
- Carta GBC 1982 

4) Abbonamento annuo a 
CINESCOPIO 

L. 24.500 
anziche L. 30.000 
(eslero L 34,500) 

- Carta GBC 1982 

5) Abbonamento annuo a 
MILLECANALI 

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

- Carta GBC 1982 

6) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE 

L. 40.500 
anziche L. 60.000 
(eslero L. 59.500) 

- Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
- Indlce 1981 dl Sperimentare 
- Indlce 1981 dl Selezione 
- Carta GBC 1982 

7) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR 

L. 41.500 
anziche L. 60.000 
(eslero L 60,500) 

• Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
- Indlce 1981 dl Sperimentare 
- Indlce 1981 dl Elektor 
- Carta GBC 1982 

8) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
CINESCOPIO 

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

- Nuove schede dl rlparazlone TV 
- Indlce 1981 dl Sperimentare 
- Carta GBC 1982 

9) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

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

- Appuntl di Elettronica vol. Ill 
- Indlce 1981 dl Selezione 
- Indlce 1981 dl Elektor 
- Carta GBC 1982 

10) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

L. 45.500 
anziche L. 60.000 
(eslero L 64.500) 

- Nuove schede dl rlparazlone TV 
- Indlce 1981 dl Selezione 
- Carta GBC 1982 

11) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR -f 
CINESCOPIO 

L. 46.500 
anziche L. 60.000 
(eslero L. 65.500) 

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

12) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 50.000 
anziche L. 66.000 
(eslero L, 72.000) 

- Indlce 1981 dl Selezione 
- Carta GBC 1982 

13) Abbonamento annuo a 
ELEKTOR + 
MILLECANALI 

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

- Indlce 1981 dl Elektor 
- Carta GBC 1982 

14) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
ELEKTOR 

L. 62.000 
anziche L. 90.000 
(eslero L 92.500) 

u 

- Appuntl dl Elettronica vol. Ill 
- Manuals dell'elettronlco 
- Indlce 1981 dl Sperimentare 
- Indlce 1981 dl Selezione 
- Indlce 1981 dl Elektor 
- Carta GBC 1982 

Attenzione: per i versamenti utlllzzare il modulo dl conto corrente postale 
inserito in questo fascioolo. 



VBBONAMENTO 

TAGGIOSE. 

PRIVILEGI TARIFFE PROPOSTE 

15) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
CINESCOPIO 

L. 63.000 
anziche L. 90.000 
(estero L 93 000) 

•CD 16) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
ELEKTOR -f 
CINESCOPIO 

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

o 

17) Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
ELEKTOR -|- 
CINESCOPIO 

L. 64.000 
anziche L. 90.000 
(estero L. 94.000) 

18 Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
MILLECANALI 

L. 67.500 
anziche L. 96.000 
(estero L, 97 500) 

19) Abbonamento annuo a 
SELEZIONE + 
MILLECANALI + 
CINESCOPIO 

L. 72.500 
anziche L. 84.500 
(estero L 105 500) 

O - • 
X! 20 Abbonamento annuo a 

SPERIMENTARE + 
SELEZIONE + 
ELEKTOR + 
CINESCOPIO 

L. 83.000 
anziche L 120.000 
(estero L, 123.000) to  

21) Ol Abbonamento annuo a 
SPERIMENTARE -f 
SELEZIONE + 
ELEKTOR -f 
MILLECANALI 

L. 87.500 
anzichS L. 126.000 
(estero L. 130,500) 

-C w 
O O 

CO O ; 

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

L. 88.000 
anziche L. 126.000 
(estero L 131 000) 

< — 

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

L. 108.000 
anziche L. 156,000 
(estero L. 161.000) 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Elettrolca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deU'eleltronlco 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carta GBC 1982 

Appuntl 111 Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deU'eleltronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Eleklor 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deU'eleltronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Indlce 1981 dl Elektor 
Carta GBC 1982 

Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
Manuale deU'eleltronlco 
Nuove schede dl rlparazlone TV 
Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
Indlce 1981 dl Selezlone 
Carta GBC 1982 

- Appuntl dl Eletlronlca vol. Ill 
- Manuale deU'eleltronlco 
- Nuove schede dl rlparazlone TV 
- Indlce 1981 dl Sperlmenlare 
- Indies 1981 dl Selezlone 
- Indlce 1981 dl Eleklor 
- Carta GBC 1982 
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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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.1ABBONATI 

L 30' PREMIO 
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Con la campagna abbonamenli 1982 rltorna il Grande Concorso 
Abbonamenti JCE, dotato dl premi sempre piu ricchi, sempre piii 
stimolanti Moltl di voi sono gia stall Ira i fortunati vincitori delle 
passate edizioni, allri potranno esserlo ora Parteclpare e facile, 
basta soltoscrivere I'abbonamento alle riviste JCE entro il 
28.2.1982 e .. aspettare fiduciosi Esiste. perb, anche la possibilila 
di aiulare la fortuna a bussare alia vostra porta (in queslo caso al 
vostro codice di abbonati). Come? Semplice' Basta abbonarsi a 
piu riviste. L'abbonato a due riviste, infalti, ha diritto, per il sorteggio, 
aH'inserimento del suo codice due volte, quindi doppia possibilita di 
vincita. L'abbonato a tre riviste avra tripla possibilita di vincita ecc. 
Cosicchb l'abbonato a tutte le riviste avra diritto a ben cinque 
mserimenti e quindi a cinque possibilita di vincita Insomma la 
differenza che c'b Ira I'acquistare uno solo o cinque biglietti di una 
lolteria particolare, riservata ad una ristretta e privilegiala 6lite, 
quella degli abbonati JCE. Stimolanle vero? Allora non perdete 
altro tempo1 Utilizzate I'apposito modulo di conto corrente postale 
inserito in questo fascicolo o inviate direltamente I'importo al no- 
stro ufficio abbonamenti Non ve ne pentirete' Effettuate i versa- 
menti oggi stesso, vi assicurerete cosi la certezza di ricevere 
tempestivamente le riviste gia dai primi numeri del nuovo anno, 
evitando i disguidi dovuti al rilardo con cui i competent! uffici PT 
trasmettono i conti correnti postal!. 

I PREMI 

1* PREMIO 
Sistema dl video'egistrazione portatile a cassette ■■SONY" 

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

3* e 4' PREMIO 
Oscilloscopio doppia traccia "UnaohnV Mod G4001B 

5" PREMIO 
Televisore a colori "GELOSO' 27" Mod. 27-105 

6* PREMIO 
Televisore a colori portatile "GBC" 14" Mod Jonny 

7' PREMIO 
Personal ComputefCommodore" VIC 20 

OALL'8' AL 15" PREMIO 
Mullimelro digitale "SOAR" Mod MC545 

DAL 16' AL 20* PREMIO 
Personal Computer "SINCLAIR" 2X-80 

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

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

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

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

IL REGOLAMENTO 
1) L edii'ice JCE promuove un conco'so a p'emi in occasione deila campagna abDonamenl1198? 21 
Pe' padeooare a) concorso 6 su'ticienie solioscrivere un abbonamenlo '98? ad aimero una dene 
cinque rMSte JCE 31E conttoione essenziale per I'ammisstone aila Qsuaziooe dei p«emi scitoscnvB'e 
gK abbonamenli eniro e nonoiue il 28 2 1982 4) Gli abbonati a piu riviste JCE a/fannodinfoa: nsen- 
memo del propfio nomina'ivo. per l es'razione. lame voile quanfe sono le rtvisie bill sono abbonati Si 
L esirazione dei promt ind«cali in queslo annuncio avveni p^esso la sede JCE eniro -i 3' 5 '982 6i 
L esirazione dei 240 premi del concorso f» svoigeii m un unica sofuzione 7 i L etenco de^ v'nciiqn e de- 
premt .nordine progressive sara pubbitcalo subilodopo"'esii9bone$uiiO'rv«sieSpeiimeniare Selwio 
ne di Tecmca Mlllecanai Elekior e II Cmoscopio La JCE. mol'ro. ne dara comumcaztone senna a 
smgoli vinciior: 8) I premi verranno consegnati 
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Elettronlca Integrata 
Digitale 
Non esisle, in lingua naliana, un 
(ibro di lesto cosi. Chiaro, com- 
pleto. moderno, ma anche rigo- 
roso e didaltlco. Sono alcuni 
degll aggeltivi che costituisco- 
no la prerogativa di questo vo- 
lume. II libro parte dal dlsposili- 
vi a semicondutlore. sopratlul- 
lo usati in circuili di commula- 
zione, per passare agli amplifi- 
catori opera2ionali. E poi i cir- 
cuili Integrati, dalla logica RTL 
a quella CMOS, linalmente 
spiegati e analizzali in tulti i loro 
aspetti. 
Queslo. perb. dopo aver studia- 
to un capitolo che, pur non ri- 
chiedendo alcuna conoscenza 
preliminare, va a fondo dei con- 
cetti di variabili logiche, dl alge- 
bra di Boole, di analisi dei cir- 
cuiti logici E ancora. Via via nei 
varl capiloli: i flip-flop, i registri 
e i contatori (sia sincroni che 
asincroni), i circuili logici per 
operazioni matemaliche, le me- 
morle a semicondutlore (RAM, 
ROM, EPROM), I'interfaccia- 
mento Ira segnali analogici edi- 
gitali (multiplex, circuili sample 
and hold. converlilori digi- 
lali/analogici e a/d) i temporiz- 
zatori. Tullo con ollre 400 pro- 
bleml. dai piu sempllci ai plu so- 
fisticati. 
Un lesto quindl non solo per gli 
specialisli e per studenli univer- 
silari. ma che si adatta magnifi- 
camenteagli Istiluli Tecnici. Un 
lesto che speriamo, per gli stu- 
denli, la scuola non debba sco- 
prlre Ira alcuni anni. 
Cod. 204A 
L, 34.500 (Abb. L 24.150) 

ATTENZIONE: 
Per ordinare quesli libri ulilizza- 
re I'apposila cedola dl commis- 
sionelibrariainseritaapag. 23. 
Per gli abbonatl L'OFFERTA t 
VALIDA FIND AL 28/2/82 
Dopo tale data gli abbonati a- 
vranno comunque dirilto allo 
sconlo del 10% su tulti i libri, 
novita comprese. I libri elencali 
possono essere ordlnatl anche 
dal non abbonatl ulllizzando la 
slessa cedola In questo caso 
naluralmenle non si avra dirilto 
a sconlo alcuno. 

I BEST-S 

Dl ELETTR 

cosso ComprenqefB 
lUellmnlc.o 

o SlmoSc*®. 
CROJITl MItGRAII 

DIGI141I 
UnRONCK FONDXMBJHIE 

Introduzione a C.I. Digltali 
II volume "demislifica" finalmente II circuito inlegralo 
digitale. Le definizloni di base esposle sono compren- 
sibili a tulti e permellono un rapido apprendimento 
dei circuili di base e la realizzazione di allri interessan- 
II. Si dimostra, panmenll, che non sono necessarie 
nozioni di malematica superiore. ne 0 indispensabile 
I'algebra di Boole 
Cod. 203A L. 7 000 (Abb. L. 4.900) 

100 Riporozloni TV 
Dalle migliaia dl nparazioni che sr effeiluano in un 
moderno laboralorio TV, sono assai poche quelle 
che si discostano dalla normale "routine" e sono 
davveto gratificanti per il lecnico appassionato 
Cento di queste "perle" sono stale raccolle in que- 
sto libro 
Cod. 7000 L. 10.000 (Abb. L. 7.000) 

Monuole del Riporotore Radio TV 
Questo libro rappresenta un aulenlicostrumenlodi 
lavoro per i leleradioriparatorl e gli appasslonati di 
radiotecnlca. Frutto dell'esperienza dell'autore ma- 
lurala in oltre due decenni di attivitO come lelerlpa- 
ralore, e stato redatlo in forma piana e sintetica per 
una facile consultazione. Ogni argomenlo che pos- 
sa interessare la protessione specifica e trattato 
Cod. 70tP L 18.500 (Abb. L, 12.9501 

KIH4RMORE 
RADtO-TV 

PftlHCIPI titoucm « EUBORUKME Dim 

l, iLEMSIIIIDI 
IftASMISSIONt 
Mil 

Elaborazione Dati 
6 una trallazione chiara e 
concisa concepita per 
I'auto-apprendimento dei 
principi base del flusso e 
della gestione dei dati In 
un sislema dl elaborazio- 
ne elettronlca 
Cod. 309A 
L. 15.000 (Abb, L 10.500) 

Trotmitsione Dati 
Affronla in maniera chiara e fa- 
cile gli argomenti relativi alia 
Irasmissione dei dati e dei se- 
gnali in genere compresi I Mo- 
dem 
Cod. 316D 
L. 9.000 (Abb. L 6.300) 

Corso di Elettronico Fondamenlale 
Teslo ormai adotlato nelle scuole per I'allo valore didaltlco, 
vero e propriocorsoper Tautodidatla, fa "linalmente' capire 
I'elettronica dalla teoria atomica ai translslorl. Ciascun ar- 
gomenlo viene svolto secondo i suoi principi base e ne 
vengono descritte le applicazioni pratiche e i circuili reali 
Cod. 201A L 15.000 (Abb. L 10.500) 

Comprendere I'Elettronico a Stato Solido 
Questo libro e stato scritlo per tulti coloro che vogllono o 
hanno necessita dl imparare I'elettronica ma non possono 
dedicate ad essa anni di studio. Articolato come corsoaulo- 
didattico in 12 lezioni, oompleto di quesiti e di glossari, 
utilizzando solo sempllci nozioni di arllmetica. spiega la 
teoria e I'usodi diodi, Iransislon, tyrislori. disposilivi eleltro- 
nici e circuili integrati bipolari, MOS e lineari 
Cod. 202A L 14.000 (Abb. L. 9.8001 
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Digit 1 
II libro porta il lettore ad impadronirsi del concetti (onda- 
mentali di eleltronica senza ricorrere a formule noiose ed 
astratte ma con spiegazioni chiare e sempllci. 
Esperimenti pralici utilizzanli una originale piastra speri- 
mentale a circuito slampalo, fornlla a richiesla, consentono 
un'inlroduzione passo-passo alia teoria di base e alle appli- 
cazioni deU'eleltronlca digitale. 
Cod. 2000 L 7 000 (Abb. L 4 900) 
Cod. 2001 (volume -f Piastra sperimenlale) 
L. 14.000 (Abb. L. 11 900) 

Digit 2 
Coslituisce il naturale prosieguo del volume precedente. II 
libro e essenzialmente pralico e presenta oltre 50 circuili: 
dal frequenzimetro al generalore di onde sinusoidali 
-Inangolari-rettangolari, daH'impianlo semaforico alia pisto- 
la luminosa. per divertirsi imparando I'elettronica digitale. 
Cod. 6011 L 6.000 (Abb L 4 200) 

Sezione di Progetti 
Elettronici 
Una selezione di interessanti 
progetti pubblicati sulla rivista 
"Elektor". Cio che costiluisce il 
"trail d'union" tra le varie realiz- 
zazioni proposle e la varieta 
d'applicazione, I'affidqbilita di 
funzionamento. la facilita di re- 
alizzazione, nonche I'elevato 
contenuto didattico. 
Cod. 6008 L 9 000 
(Abb. L 6.300) 
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Conoscere subilo I'esatto equi- 
valenle di un transistors, di un 
amplificalore operazionale, di 
un FET, signitica per il tecnico, 
il progellisla, I'ingegnere, come 
pure I'hobbisla, lo sludenle, il ri- 
cercatore. risparmiare tempo 
denaro e tallca 
Queste tre guide, veramente 
"mondiali" presentano I'esatto 
equivalente, le caratlensliche 
elettriche e meccamche. i ler- 
minali, i campi di applicazione, i 
produltori e distributor! di ollre 
20.000 transitori. 5.000 circuitl 
integratl lineari e 2.700 FET 
europei, americani, giapponesi, 
inglesi o persino russi. 

Guido Mondiale dei Transistor! 
I Cod. 607H L. 20,000 (Abb L. 14.000) 

Gulda Mondiale degli Amplificatori Operazionali 
Cod. 608H L. 15 000 (Abb. L 10.500) 

Guida Mondiale dei Transistori ad Effetto di Campo JFET e MOS 
Cod. 609H L. 10.000 (Abb. L. 7.000) 

300 Circuit! 
II libro propone una molliludinedi 
progetli dal piu semplice al piii 
sofisticato con particolare rileri- 
menlo a circuili per applicazioni 
domeslicbe. audio, di misura, gio- 
chi elettronici. radio, modellismo. 
auto e hobby. 
Cod. 6009 
L. 12.000 (Abb. L 8 750) 
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Guida oi CMOS 
II libro presenta i (ondamenti dei 
CMOS. II loro interfacciamento 
con altre famiglie logiche, LED e 
display a 7 segmenli, le porte di 
trasmissione e multiplexer de- 
multiplexer analogici. i multivi- 
bratori monoslabili e astabili, i 
contalori. una tabella perconver- 
tire i circuili da TTL a CMOS. II 
tutto con 22 esperimenli. 
Cod. 605B 
L. 15,000 (Abb. L 10 500) 
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MO 

I Tiristori 
II libro descrlve 110 progetli a tiri- 
stori Dalcontrollodellaluminosi- 
ta delle lampade alia uelocila dl 
molori elelltici, dal controllo 
(complelamente automatizzato) 
Oi slufe, ai sistemi anlifurto. ollre 
alia sosliluzlone di inlerruttori 
meccanicie di telaisjutli i proget- 
li presenlati, ulilizzano compo- 
nenti di facile reperiblliti e basso 
costo e sono stati collaudati uno 
per uno 
Cod. 606 D 
L 8.000 (Abb L, 5.600) 
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II Timer 555 
II libro chiarisce cosa 6 il timer 
555, ne illustra le caratleristiche 
ed applicazioni, fornisce schemi, 
idee da riutilizzare, ollre 100 cir- 
cuili pralici e 17 esperimenli che 
illuslrano piii compiutamenle la 
versalllita e le caralterisliche del 
disposilivo 
Cod. 601B L, 8.600 (Abb. L 6.020) 
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Alia Ricerca dei Tesori 
II primo manuale edito in Italia che tratta la prospe- 
zione elellronica. 11 libro, in oltre 110 pagine ampia- 
mente illustrate spiega tulti i misteri di queslo 
hobby affascinanle. Dai criteri di scelta dei rivelalo- 
ri. agli approcci necessari per etfeltuare le ricerche. 
Cod 8001 L 6 000 (Abb L 4.200) 
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Audio & HI-FI 
Una preziona guida per chi vuole conoscere tutto 
suH'HI-FI 
Cod. 703D L 6 000 (Abb L 4 200) 

Audio Handbook 
Completo manuals di progeltazione esamma i mol- 
leplici aspetti deH'elellronica audio privilegiandc 
sempre il pratico sul teorico 
Cod. 702H L 9.500 (Abb. L. 6 650) 
Le Radiocomunicazioni 
Cid che si deve sapere sulla propagazione e ricezio- 
ne delle onde em. sulleinterferenze reali od immagl- 
nane. sui radiodisturbi e loro eliminazione, sulle 
comunicazioni extra-terrestrl ecc. 
Cod. 7001 L 7 500 (Abb L 5 2501 

Corso di Progeltazione dei Circuili 
a Semiconduttore 
Esamina i problem! di (ondo che sorgono nel pro- 
gelto del circuili. Considera le tecniche clrcuilali 
tipiche della moderna tecnologla dei circuit! inte- 
grali fra le quali Taccoppiamento in corrente conti- 
nua. I'lmpedenza delletunzionicircuitali della varia- 
zione delle caratleristiche nei smgoli esemplarl, co- 
me pure I'uso di component! altivi In soslituzionedi 
mdutlanze. capacilfi e resistenze 
Cod. 2002 L 8 400 (Abb L 5,900) 

Appunti di Elettronica Vol. 1 & Vol. 2 
Un'opeta per comprendere facllmentel eleltronicaei principi ad essa relali- 
vi. I libri sono costituili da una raccolla di fogli asportabili e consullabili 
separatamenle. ognuno dei quati tratta un singolo argomento 
Grazie a questa soluzione I'opeta risulta conlinuamenle aggiornabile con 
rinserimento di nuovi fogli e la soslituzione di quelli che diverranno obsoleti 
Cod. 2300 L. 8 000 (Abb L 5.600) Cod. 2301 L 8 000 (Abb L 5 600) 

EimLIDWSM 

ruawiM 

3MC- 

TTl IC Cross - Reference Manual 
II prontuano fornisce le equivalenze. le caratleristi- 
che elettriche e meccaniche di pressoche lutti gll 
Inlegrati TTL sinora prodotli dalle principali case 
mondiali, comprese quelle giapponesi. 
Cod. 6010 L 20.000 (Abb L 14.000) 

Manuale di Soslituzione dei Transistor! Giapponesi 
II libro raccoglie circa 3000 equivalenze fra Iranslstori giapponesi 
Cod. 6005 L. 5 000 (Abb L, 3.500) 

Tabelle Equivalenze Semiconduttori e Tubi Elettronici Professionali 
Equivalent! Siemens di transitori, diodi, led. Cl. tubi e vidicons 
Cod. 6006 L 4 000 (Abb L 3.500) 

Guide alia Soslituzione dei Semiconduttori nei TVC 
Equivalenze di semiconduttori impiogati su 1200 modelli dl lelevison 
Cod. 6112 L 2 000 (Abb L 1 400) 
Transistor Cross-Reference Guide 
Circa 5 000 equivalenze Ira transistori europei, americani e giapponesi 
Cod. 6007 L 8 000 (Abb L 5 600) 

ewrciuzKinl dlgllBll 
Esercitazioni Digital! 
Un mezzo di insegnamento delle tecniche digitali 
mediante esercitazioni dettaglialamente descritte 
in tavole didatliche. II libro partendo dalle misure 
dei parametri londamentali dell'impulso e la stima 
dell'influenza deM'oscilloscopio sui risultali della 
misura arnva a spiegare la logica dei TTL e MOS 
Cod. 8000 L. 4 000 (Abb, L 2.800) 
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La Progettazione del Circuit! PLl 
L'unico testo leorlco'pratico conceplto per un 
apprendimento aulonomo che ollre ai prlnclpi 
dei clrcuili "Phase Locked Loop" (PLL) odre 
ben 15 esperlmenli di laboralorlo e relative ap- 
plicazloni. 
Cod. 604H L 14,000 (Abb. L. 9.800) 

Lo Progettazione dei Circuit! "OP-AMP" 
■Oescrive il modo di operare degli ampliticatori 
operazionali (OP-AMP) ampliticatori lineari, 
dltferenziatori ed integratori, convertitori, oscil- 
latori, tlltri attivi e clrcuili a singola alimentazlo- 
ne. II tutto completato da esperlmenli. 
Cod. 602B L 15.000 (Abb. L, 10.500) 

Lo Progettazione dei Filfri Attivi 
Insegna a costruire una variela dl fillri attivi tale 
da soddistare la maggior parle delle necessita e 
per ogni tipo offre la scella mlgliore. A numero- 
se tavole e grafici afllanca una serie di esperi- 
mentl pratici. 
Cod. 603B L, 15.000 (Abb. L 10.500) 

Le-Luci Psichedeliche 
Descrive apparecchi psichedelici provati e col- 
laudatl, corredali ognuno da ampie descrizioni, 
scheml elettrlci e di monlagglo. 
Tratta anche leoria e realizzazione di generator! 
psichedelici sino a 6 KW, flash eletlronici. luci 
rotanti etc. 
Cod. 8002 L. 4.500 (Abb. L. 3.150) 

Accestori per Auloveicoli 
In questo volume sono trallati progetti di acces- 
sor! eletlronici perautoveicoli. Dall'ampliticalo- 
te per autoradio. aH'anlifurto, daM'accenslone 
eletlronlca, al plurilampeggiatore di sosta, dal 
temporizzalore per lergicrislallo ad altrl ancora. 
Cod. 8003 L 6.000 (Abb. L. 4.200) 

II Moderno Loborotorio Elettronico 
Autocoslruzione di lutli gli strumenli (onda- 
mentali; allmentatori slabilizzati, multimelri di- 
gllali, generator! sinusoidal! ed a onda quadra, 
inieltore di segnali. provatransistor. wattmetri e 
milllvollmetri. 
Cod. 8004 L. 6,000 (Abb. L. 4.200) 
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Gli Amplificotori 
di Norton Quodrupli 

IM 3900 e LM359 
con Esperimenti 

II libro 6 incentrato sul continue paralle- 
lismo tra teoria, sperimentazionee realizza- 
zioni pratiche. 
Inleramente dedicate agli amplllicatori dl 
Norton presenta oltre 100 circuitl londa- 
mentali e applicativi (ampliticatori, oscilla- 
lori.liltri. VCA VCO. ecc ). piudi 160circuiti 
pratici, ulili, interessantiecuriosichevanno 
dagli strumenti dl mlsura ai gadget, per un 
totale di oltre 260 circuit!, e 22 esperimenti 
realizzati passo passo. Ultimo, ma non ulti- 
mo, 11 libro contiene anche dali e circuiti 
suirLM359, un doppio Norton programma- 
bile che ha un prodolto guadagno larghezza 
di banda di 300 MHz! 100 volte piu dell'LM 
3900 e da 30 a 300 volte Per un componente 
delle prestazioni eccezionall qulndi un'ope- 
ra d'eccezione. 
Cod. 610B L 22.000 (Abb. L 15.400) 

m 

Cottruiomo 
un Microeloborolore Elettronico 
Per comprendere con naluralezza la filoso- 
fia dei moderni microelaboralori e imparare 
a programmarp quasi senza accorgersene 
Cod. 3000 L 4.000 (Abb L. 2.800) 

Junior Computer Vol 1 
II libro smitizza la tecnica dei computer. Ju- 
nior Computer 6 in microelaboralore com- 
plete da autocostrulre su un unico circulto 
stampato. II sistema base e questo libro so- 
no tutto cid che occorre per I'apprendimen- 
lo. Un libro chiaro. pralico elemenlare ma 
esauriente che ha entusiasmalo decine di 
miglfaia dl lettori In lutta Europa. 
£ in corso la pubblicazione di altri volumi 
Inerenti l espandibilltd del sistema. 
Cod. 3001 L 11 000 (Abb L. 7 700) 
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pascal IMPARIAMO 
IL PASCAL MSSS* 

I libri 
per imparare 

la programmazione! 

II Basic con il PET/CBM Cod. 506A L. 10.000 (Abb. L 7 000) 
II Basic con il VIC/CBM Cod. 507A L 11.000 (Abb. L 7 700) 
Pascal - Manuale e Standard Cod.-SOOP L 10.000 (Abb. L 7.000) 
Impariamo il Pascal Cod. 501A L. 10.000 (Abb. L 7.000) 
Inlroduzione al Basic Cod. 502A L. 18 500 (Abb. L. 12.950) iniroau^ione ai oasic v-oa. ouxm L lo.DUU (ADD. L. tZMOU) 

Introduzione 
al Personal 
Computing 
Tutti gli elementl di un 
sisjema e i metodi di va- 
lutpzione pet la scelta 

Itnecaiacn A1KOSCKAJ tsusetss | ccmpuiing ■ 

Cod. 303D L 14.000 
(Abb. L. 9,800) 

INTRODUZIONE Al MICROCOMPUTER 
Vol.O - II libro del Principiante 
Per chi vuote o deve imparare a co- 
noscere presto e bene i microcopu- 
ter senza possedere una prepara- 
zione specitica. 
Cod. 304 A L. 14.000 (Abb. L 9.800) 

Vol.1 - II libro dei Concetti 
Fondamentali 
Cosa § un microcomputer, come 
opera, cosa (a. dove si presla ad 
essere utilizzato 
Cod. 30SA 
L 16.000 (Abb. L 11.200) 
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PROORAMMI 

PER L0 ZX 80 

30 Progrommi Basic 
per lo ZX 80 
Programmi pronti all'uso che si rivolgono so- 
pratlutto al non programmatori. quale valldo 
ausilio didaltico, nonche prima implementazio- 
ne del BASIC studlato. ma che possono essere. 
da pane dei piu esperti, anche base di panenza 
per ulleriori elaborazioni. 
Cod. 5000 L. 3.000 (Abb. L. 2.100) 

II Basic con lo ZX 80 
Non dimenticando mal di insegnaredivertendo, 
II libro porta il lettore a conoscete il BASIC 
travalicando gli scopi a prima vista limilati allo 
ZX-80, il piu ditfuso ed economico personal 
computer . 
Cod. 317B L 4.500 (Abb. L. 3,150) 

r Corso Programmoto 
di Elettronico 
ed Elettrotecnica 
40 fascicoli per complessive 2700 
pagine, permeltono in modo rapido 
e conciso l apprendimenlo dei con- 
cetti fondamentali di elettrotecnica 
ed eleltromca di base, dalla teoria 
atomica all'elaborazionedei segnali 
digital!. 
La grande originality, comunque. 
risiede nella possibility dicrearsi un 
corso ad personam" rispondente 
alle singole necessita 

Cod. 099A 
L. 109 000 (Abb. L. 76.000) 
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Cos'e un TUP? 
Cosa sigmflca 3k9? 
Cos'e il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si inlende pet 
il tono di Eleklor? 

Tlpi di semicondullori 
Le abbreviazloni TUP. TUN, DUG. 
DUS si trovano impiegale 
spesso nei circuiti di 
Eleklor Esse si riferiscono a tlpi 
di transistori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati tecnici 
corrispondenli Ira loro e 
differiscono solo per II tipo di 
contenilore e per i collegamenti ai 
piedini. Le prestazioni limile 
inferior! dei componenli TUP- 
TUN. DUG-DUS sono raccolle 
nelle tabelle I e II. 

Tabella I. 
Prestazioni minlme 
per I TUP e TUN. 
UCEO max 20 V 
Icma* 100mA 
hte min 100 
Pioi max 100 mW 
It min 100 MHz 

Esempi dl elemenli 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 di elemenli 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. 
Prestazioni mlnime 
per i DUG ed i DUS 

DUG 
Ur max 20 V 
If max 35 mA 
Ir max 100 (jA 
Plot max 250 mW 
Co max 10 pF 

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

Molti semicondullori equivalenli 
Ira loro hanno sigle diverse 
Trovandosi in difficolla a reperire 
in commercio un lipo speciale, 
viene fornilo su Eleklor, dove 
possiblle, un lipo universale 
Come esempio cl si pud riferire al 
tipo di circuilo inlegrato 741, il 

quale pud essere siglato: 
JJA 741. LM 741, MC 741, MIC 741, 
RM 741. SN 72741 ecc. 

Valorl delle reslslenze e dei 
condensatorl 
L'espressione dei valori capacilivi 
e resistivi avviene senza uso della 
virgola. Al posto di questa, 
vengono impiegale le 
abbreviazioni di uso inlernazionale: 
p (pico) — 10 » 
n (nano) -- lO"5 

P (micro) = 10"» 
m (mllli) - ■ - 10T 
k (chilo) - 103 

M (mega) = 10- 
G (giga) — lO9 

DUS 
25 V 

100 mA 
1 ufi. 

250 mW 
5 pF 

Alcuni esempi di designazione 
dei valori capacilivi e resistivi: 
3k9 = 3,9 kQ - 3900 O 
0Q33 = 0,33 O 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4(j7 ~ 4,7 ^iF 
Dissipazione delle reslslenze: 1/4 
Walt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 
La tensione di lavoro dei 
condensalori a lilm plastico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia tensione di aiimenlazione del 
circuilo 

Dall In lensione continua 
I valori di lensione continua torniti 
in un circuilo, devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misurato 
se ne pud scostare enlro i limit! 
del ± 10% (lo slrumento di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna S di 20 kO/V). 

Servizio EPS 
Numerosi circuiti pubblicati sono 
corredati della basetta stampala. 
Eleklor ve la fornisce gia pronta, 
pubblicando ogni mese Telenco di 
quelle disponlbilt sotto la sigla 
EPS (dall'inglese Eleklor Print 
Service, servizio circuiti stampali 
Eleklor). II montaggio dei circuili 
viene alquanlo lacililato dalla 
serigrafia della disposizione dei 
componenli, dalla limitazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste condutlrici 
riportala sul lato componenli 

Servizio lecnlco leltori 
— Domande lecniche (DT) 

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

— II lorto dl Eiektor fornisce 
tulle le notizie imporlanti che 
arrivano dopo I'uscita di un 
articolo. e che vengono rilerile 
al lettore quanlo prima e 
possibile. 
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Piccoli Annunci 
/e Inserzioni dovranno esserci 'mviale uUHziando I'apposito coupon riporlalo qui sollo. 

Vendo a prezzi di realizzoapparati RX 
TX e componenli surplus per OM CB 
SWL richiedere lislino prezzi richiedo 
massima serietd rispondo a lutti. 
Di Bella Sebasliano - Via Risorgimen- 
lo, 5 - 95010 Macchia di Giarre CT - 
Tel: 095/939136. 

Cerchlsmo ovunque ambosessi per 
reddilizio lavoro anche solo mezza 
giornata, nella zona di resldenza, an- 
che domiciliare, Lavoro lecnico. In- 
formazioni senza impegni. scrivere 
unendo francobollo da L 300, a: 
Studio Strada - Via del Pralello, 49 - 
40122 Bologna. 

Vendo LX390 scheda controller 
floppy disk per il computer della N.E, 
L. 170.000 trattabili, 
Fernandez Marco - Via Marchese di 
Vlllablanca, 3 ■ 90143 Palermo - Tel: 
091/250031. 

Vendo generalore di funzioni elektor 
complete di elegante mobile allumi- 
nio (unzionanle L. 40,000, Cerco 
oscillalore modulalo AM FM funzio- 
nante possibilmente con schema, 
Gremese Waller - Via Nogaredo, 43 - 
33037 Passona Udine ■ Tel: 
0432/400316. 

Vendo luci psichedeliche 3 canali 
1500 W per canale L 45.000; vendo 
amplificalore finale 40 + 40 W L 
17.000. 
Mazzavillani Luca - Via Cold! Lana, 6 - 
48100 Ravenna - Tel: 36294. 

Vendo al miglior otferente ricevitore 
geloso G4/216 in ottime condizioni 
esleliche di funzionamenlo. 
Tommaso De Vincenliis - Via Colle 
Falcone, 27 - 65100 Pescara - Tel 
085/63241 ore 21.00. 

Vendo trasmettitori TV UHF e VHF 
completi per caralleristichescrivereo 
lelefonare. Vendo inollre generator! 
di reticolo, lelecamere BN. lavagne 
elellroniche per coslruire i voslri ci- 
nescopi. 
Piron Antonio - Via M. Gioia. 8-35100 
Padova - Tel: 049/653062, 
Realizzo C.S. a L. 70 il cm2, eseguo 
piccoli montaggi e kit, fornisco su ri- 
chiesta schemi e progetti di qualsiasi 
apparecchlo elettronico per infor- 
maz,, lelefonare dopo le ore 20 o scri- 
vere; 
Carri Gianluca - Via Forlivese, 9 - 
50065 Ponlassieve (Firenze) - Tel. 
055/8304677. 
Vendo per necessity stampante 80 co- 
lonne ottimizzata con gratica e possi- 
bilila Iractorfeed inlerfaccia parallela 
vero affare possibilila 1 originale + 
due copie imballo originale nuova L 
650.000. 
Nori Franco - Via G. Leopard/, 3 - 
20051 Limbiate(Mi)- Tel:02/9960462. 

Radlolecnlco cerca per il gran ducato 
di Lussemburgo rappresentanza set- 
lore elettronico. Dispone bungalow 
con grandi deposili licenza commer- 
ciale. Conoscienze delle lingue lede- 
sca francese svedese. 
Tallarico Santo - Via Rue Cunigonde, 
12 - 8221 Mamer (Lussemburgo I - T el: 
312370. 
Vendo gioco elettronico B/N da appli- 
care alia lelevisione, 6 giochi + pisto- 
la, 6 mesi di vita e gioco elettronico 
tascabile "Electronic mulli game 
Temco" 3 giochi e 3 mesi di vita II 
tutto a L. 45.000 + spese di spedizio- 
ne, 
lacoponi Luca - Via della Torre, 7/8 - 
51017 Peseta (Pistoia). 

Vendo Sinclair ZX81 Nuovo modello 
dello ZX80 8K ROM IK RAM espandi- 
bili slno a 16K, gratica a ponti Allego 
manuale Irasformatore cavl di colle- 
gamenlo costo 260.000 Vendo 
espansione 16K RAM perZX80-81 co- 
sto 199.000. 
Crippa Paolo - Via Andrea del Casla- 
gno. 1 - Milano - Tel: 5391009. 

Vendo stock di 30 integrali "TA- 
A611812" assolulamente perfetti an- 
cora nella custodia rigida originale a 
lire 35 000 trail. A chi fosse inleressa- 
lo regaliamo mollerivisteelellroniche 
e componenti in regalo. 
Marco Pirola - Via Italia. 97 - 20053 
MuggiolMi) - Tel: 039/463728 oppure 
480067 ore pasli. 

Auloradio pioneer KP9000 AM FM 
cassette + roadslar amplificalore W 
30x4 + equalizzalore roadslar 5 ban- 
de RS89 potenza di picco 60W x 4 a 
sole L. 275.000 conlrassegno con ga- 
ranzia. 
De Gregori Adalberlo - Via Fusaro, 12 
■ 80070 Baia (NA) - Tel: 
8687322/inl.621. 
Invlo a chiunque qualsiasi tipo di 
schema per lutle leesigenzedall'hob- 
bisla al professionista complete di di- 
segno C.S spiegazioni ecc. L'importo 
e di L. 4.000 per ogni singola richiesta. 
Se richiesli piu di 5 schemi l'importo b 
di L. 2.500 cad. Pagamenlo in conlras- 
segno 
Raggiri Giuseppe - Via Bosco, 11 - 
55030 Villa Collemandina <LU). 

Svendo oscilloscopio SRE + oscilla- 
lore modulate SRE + duplicatore di 
traccia Amlron Prezzo eccezionale 
per tutto il blocco. - Verdiani Renato - 
Via Piave, 14 - 50051 Caslelfiorenlino 
(Ft) - Tel 0571/629831 - ore 19^21 

Fornisco su richiesta schemi e pro- 
getti di qualsiasi apparecchio elettro- 
nico, di ogni tipo 
Glan Luca Carri - Via Forlivese, 9 - 
50065 Ponlassieve (F!) - Tel. 
055/8304677. 

Inviare queslo lagliando a J.C.E. Eleklor - Vie del Levorelorl. 124 - 20092 Clnltello B. (Ml) 

Cognome . 

Via   

PICCOLI ANNUNCI 
(scrivere in stampalello) 

 Nome   

, Tel 

cilia c AP 

Firma . Data 

I I I I 

i i i ; i i i 

i i i i i i i 

i i i i 

i i i i i ii i i i i i i i i 

I M I i I I I 

M i i I I I I I I l I 

I I I I I I I I I I 

I I I 

I I l I I I l I I I 

M I I I M I I I 

I I 1 I I I I 

I I I 

I I I 

Sinclair c'ub cosliluito da hobbisti ap- 
passionali di informatica e stato fon- 
dato per scambi di software ed idee 
sullo ZX 80. Per informazioni scrivere 
a: 
Bondi Arrigo - Vicolo Bianco, 1 - 
40139 Bologna - Tel: 051/493435. 

Cerco libri di eletlronica, tecnica digi- 
tale, pcomputer. fisica, matemalica. 
Specificare lilolo, autore. casa editri- 
ce, 
Nol6 Vincenzo - Via Slazione di Pilec- 
cio, 2 - 51030 Piteccio (PT) ■ Tel: 
0573142243. 

Vendo Schemari app. a transistor dal 
Vol. 8 al 18 - schemari app, televisivi 
dal Vol. 24 al 43 - schemari lavalrici 
dal vol. 1 ^ al 6° edizione C E L L - tutto 
in blocco al prezzo di copertina. La- 
sciare recapilo telefonico a; 
Silvio Colella - Via M. Marina, 420 - 
Tel. 041/491912 - Sottomarina IVE] 

Vendo Sinclair ZX 80 per passaggio a 
sislema superiore. Complete di 4K 
RAM e 8K ROM con nuova tastiera, II 
tutto a Lit, 300.000 
Rag. Barlolomeo Vaccaro - C.so lla- 
lia. 22 - 34170 Gorizia - Tel. 
0481/34170 oppure 0481/87893. 

Vendesl tradultore elettronico lingui- 
stico complelo di 3 capsule memoria 
(ilaliano, francese, inglese), E nuovo 
e pub tradurre in 5 lingue tramite I'in- 
troduzione in capsule-memoria. 
Tre sono gib fornile. Completo di 
adattalore 220 V, L, 200.000 trattabili. 
Vendesi anche calcolalore Casio tipo 
HL-121; effetlua le 4 operazioni, radi- 
ce quadra, percentuale, 4 memorie. 
tasto di richiamo, coslanli, approssi- 
mazione automatica, 12 cifre, L, 
15.000 + spese, 
Cotena Salvalore - Via A. Ghisleri - 
Parco Lucrezia - 80144 Napoli. 

Vendo Monitor video uno a fosfori 
arancioni e uno a fosfori verdi. Carat- 
terisliche: video a 9 pollici, alimenta- 
zione 12 V. assorbimento a pagina 
piena 1.4 A, banda passante 20 MHz, 
segnale max ingresso 1 Vpp; L. 
125,000, 
Paolo Simioni, Via Lourdes, 246 - 
31015 - Conegiiano (TV). 

Vendo 2 RAM da 8K LX 386 L. 180.000: 
cad, 2 HY 400 + Trasf. alim. L. 
190.000; 1 Pre-superslereo LX 300 L. 
130.000; 1 Corso programmatore Co- 
bol L. 400.000:1 Frequenzimetro 7 ci- 
fre 0 -M 70 MHz L, 190,000:3 protobo- 
ard C.S.C. 100 L, 25.000cad.; 1 analiz- 
zalore valvolare S R E. L 70.000 tutto 
(unzionante. 
Mazza Vincenzo - Via Capotuogo, 212 
- 40034 Caste! D Aiano (BO) - Tel. 
051/914169 dopo le 19.00. 
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Selektor 

Volt-amperometro per alimentatori 
Si tralta di un utilissimo circuito che permette il collegamento tra un voltmetro digitale e un 
alitnenlafore slabilizzato per misurare sia i livelli di lensione, sia di corrente. 

Lettura delle carte geografiche con II computer 
Descrizione di un piccolo ma polente sensore che permette di misurare. con precisione. la 
dislanza tra due punli sulla carta geografica, converlendo, grazie ad un elaboralore, il numero 
di centimelri misurato in dislanze efteltive in chilometri. 

2-20 

2-24 

2-27 

QUAD ESL 63 
Una possibilita di esaminare lo schema e di ascoltare il nuovo altoparlante di Peter Walker: 
un'occasione da non perdere. 

2-32 

Oscilloscopio a memoria 2-38 
Valida combinazione tra un oscilloscopio normale con la memoria digitals dell'analizzatore 
logico. 

Transverter per la banda del 70 cm  2-42 
Un interessante invilo alia costruzione di un transverter per i 70 cm 

Controllo per disco lights 2-51 
Economico ma valido controllo per luci da discoleca che offre ai giovani la possibilita di 
intrattenere i loro amici in quelle sere in cui ci si vuole divertire. 

Display analogico a LED 2-54 
Queslo circuito pub essere incorporato in qualsiasi tipo di strumento che debba dare un'indi- 
cazione analogica. 

Chip chiaccheroni 
Panoramica sui principi di iunzionamento dei sistemi parlanti. 

2-56 

Contagiri 2-61 
Strumento molto precise formato da un conlatore/decontatore e due sensori oltici. uniti ad un 
display a LED. 

Voltmetro + frequenzimetro 
Combinazione tra un economico frequenzimetro digitale e il voltmetro digitale da due cifre e 
mezza. 

Mercato 

2-66 

2-71 

La rubrica 

e a pagina 16 
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Tronsvorlcr per la bands dol 70 cm 

Cootagln 
CWd chiaccheroni 
Infoeara n' 28-29-30 

In copertina: 
Transverter per la banda 
dei 70 cm. 
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NUOVA 

NEWEL 
Via Dupre, 5 

Attualita Elettroniche 

- (ang. Via Mac Mahon, 77) 

20155 Milano - Tel. 02/3270226 

s.a.s. VENDITE DIRETTE E 
PER CORRISPONDENZA 

CATALOCO RtASSUNT»VO 
MODULO OROLOGIO SVEGLIA 24 h ITT CM 7t7 12 000 10 DISPLAY A GAS 7 SEGMENTl 0.000 10 DISPLAY MP TlPO MAN, IT, GNC INSURPLUS 7.000 10 DISPLAY A NODO COMUNt MAN 72 12.000 10 DISPLAY CATODO COMUNE FNO 800 25 000 10 DISPLAY CATODOCOMUNE TIL 313 12 0CO 10 DISPLAY CATODO O ANOOO C. MAN TIL («noUy ouovi in 7 COQ 1 DISPLAY 3 1/2 CIFRE NSB 5388 PER REALIZZARE VOLMEHl. TESTER OIGITALI ETC 6.000 TUBO CATODICO « 33.5 0 51 L 109/0188 20 000 I RIVELATORE LUCE E RADIAZIONI 2.000 I FOTOTRANSISTOB 2.000 I FOTOACCOPPIATORE A RIFLESSIONE 2.000 1 CELLA ESPOSIMETRICA ST 202 2 000 1 CELLA AL SILICIO SOLARE 0.5 V 1,3 A 12 500 I CELLA SOLARE 0,5 V 500 na 7.(XXJ 1 CELLA SOLARE 0,5 V 260 no 4 000 1 LAMPAOA STROBOSCOPICA PER FLASH O LUCI (coo ippliuDvol 4.000 20 DIODIMISTIOA012 EOT. COMUNE USO 2000 I6DIODI3A 2.000 40DI00IIN4I48 2.000 SO OtOOl AL SILICIO 100V IA 2.000 200 [*ODIMISTlOrTIMI PER PROVE 2 600 DIODI ZENER 1W 1/2 W 160 1N 4001 -4001-4(03-4004- MISTI 1.300 10 BC 108 O EQUIVALENT! 1.900 100 TRANSISTOR AL SILICIO PNP NPN 3000 20 TRANSISTOR Dl POTENZA 3.000 20 BC108/238/306 3 000 5 2N1711 3.000 5 2N SUPERPLUS 1500 2 BU 100-133 3.000 5 BOX MISTI SURPLUS 1500 2N 3056 NUOVl GENERAL SILICON 800 10 SURPLUS TlPO 3N 3055 • SlMlLI 7.000 UNIGIUNZIONE 2N 2646 I coo REG. TENS VABIA8ILI 6200 78 MGU 2 000 REGOLATORI Dl TENSlONE 78/078 (lone If iimioni) I 500 6C 2 38 OFFERTA SPECIALS 10PEZ2I 2 000 30 COPERCHI PER TRANSISTOR TlPO 2N 3055 1.000 30 MICHE 4 RANELLE » 2N 3055 E SIMILI 1500 EPROM 2708-2716 8 000 16,000 OROLOGIO * AUTO TlPO VICOM DISPLAY VEROl 19 000 20 LED ROSSI 5 MM 3.500 20 LEO VERDI 5 MM 4.500 20 LEO GIALLI 5 MM 4 500 20 LEO ROSSI 3 MM 3800 20 LEO GIALLI 3MM 4.800 10 LEO PIATTI ROSSI VERDI 0 GIALLI 4.000 100 LED ASSORTITI A SCELTA (MCIUM pwU) 18.500 
10 ZOCCOLI BASSO PHOFILO 7« 7. o 8»8 • 10 ZOCCOLI BASSOPROFIL0 4-4 10 ZOCCOLI 24 PIN C.S. 10 GOMMINI PASSACAVO 10 ZOCCOLI 7» 7 PlEDINO SFAL2AT0 30 DISSIPATORI PER TOI8 CONFEZIONE 30 MINI FASTON 10 ZOCCOLI 8.8 PlEDINO SFALIATO 1 CIBCUITO 3700 PUNTI PASSO iC 1 CIRCUITO 10.16 PASSO IC 1 CIRCUITO PROVA CON PISTE VERTICALI I CIRCUITO A ISOlE 25.10 

CivHi Ot Eititwa Dtf'tol*, 100 Cipnentl Trarit Amfkjns 'Mir per L 27.S00 ■ SoOai'tra o R'mtxtruii 

KIT PER OSCILLO SCOPIO » 51 TUBO • ClRCUlTISTICA 1 TIMER CON SCATTO A TEMPERATURA PRESTABILITA KIT PER REALIZZARE CIRCUITl STAMPATI I CASSETTlEHA RESISTENZE CONTIENE 48 VALORl DIVERS! 15 PER IlPO TOTALE 720 PEZZl OTTIMA QUALITA' 1 TASTlERAA REED 19TASTI MIS. B«8 cn> 1 CONF. STAGNO GR. 50 « 0.8 nvn 1 CONF. 10 PEZZl PULSANTI PICCOll PER TASTlERE FlLO ARGENIATOO.B rvn, 10mm FILO ARGENTATO 0,8 rmr. 10 mm FlLO ARGENTATO 2,5 mm 5 mm. 10 PULSANTI E INTERRUTTORI MISTI FlLO RAMATO0.18 mm, 30 m»U( I M.RG58 
N.B.: Richled«fe r>*ntu*i| diit voc* o*' per Ui-wimenti 
STHUMENTODB MISUHA 2*6 CONDENSATORI VAHIABiLl 5 50 4 20 3 CONDENSATORI A MICA PER OM POTENZIOMETRl Dl POTENZA IK 4.7K 3 POTENZIOMETRl Dl POTENZA MISTI AMPE ROMETRO MINI 6.6 2.5 A SCHEDA SURPLUS CON QUARZO E 30/nC OMMETRO A LANCETTA im, 8/10 10 NUCLEI IN PLASTICA PER AUTO COSTRUIBE TRASFORMATORI 1 KG LAMIERINI PER TRASFORMATORI 4x3xL 30 M STIROFLEX PER CONDENSATORI MYLAR SALOATORE RAPIDO lOON SALDATORE HOBBY 4CrA I ALIMENTATORE 0-12 V 600 MA I SlRENA BITONALE KM 1 TESTER MINI 2020 K OHM I TELAIO RICEV AM FM MONTATO E TABATO 1 CIRCUITO PROVA CONTINUlIA• MONTAGQI 1 TASIO TELEGRAFtCO ELETTBONICO t PROVA TRANSISTOR E SEMICONOUTTORI 1 PREAMPL1FICATORE STEREO EQUAUZZATORE RllA I GIOCO DADO ELETTRONICO CASUALE 1 INTERHUTTORE CREPUSCOLARE PER APPARTAMENTl 1 REGOLATOHE POTENZA LUCE O MOTOHl I AMPLIFlCATOHE BF 2W 1 KIT FAHETTO PSICHE 5 LAMPADE 30V I0W MINI TBAPANO PER CS 9000 GIRI INIETTORE SE6NALI REGOLATORE Dl POTENZA SOOW 
1 BASETTA TlPO SK10 CON INSERZIONE DEL COMPONENTE A MOLLA TlPO AMERICANO 125 PIN MOLEX PER ic (mllitnconogN iocov.) 60 DISTANZIATOBI IN NAYLON P£ R CABLAGGI 250 VITI AUTOFILETTANTI PER CABLAGGI A SCELTA 150/2006. CHIODINI I MM/1, 3 MM/CAVI/FASTON A/ FASTON/B CAPICOROA GOMMATl/TEST POlNT/GROVER/ LA CONFEZIONE CONFEZIONE RONDELLE OTTONATE 

1 000 1.0W 1 000 3000 2000 1.000 1.000 

Solar Call 
mw 

10.000 
16.000 5.000 1.600 3,000 2.COO 2000 2.600 2.600 2.000 

6.000 600 1.000 2 600 4000 BOX) 6 000 10,000 BOO 1 BOO 1 000 8.000 5.000 e coo 3.000 18.000 0 500 3 600 7.000 4 COO 5000 6.000 4.000 4 000 3000 1.000 9800 6000 5 BOO 

21.000 2,000 2.000 2 600 

/ 

1 TRASFORMATORE 220V-2,5V-0,5A 1 TRASFORMATORE 220V/24V 0,5A TRASFORMATORE INNESCO LUCI STROBO TRASFORMATORI PER LUCI PSICHEDELICHE TRASFORMATORI PER LUCI PSICHEDELICHE SURPLUS TRASFORMATORI PILOIA TRAC SCR 30 TRA MEDIE FREQUENZE TRASFORMATORI N, E AVVOLGIMENTl IF TRASFORMATORE 220- 12V 800 mA THASFOBMATORE 220V 15* 15 V o 1?^ 12 o 12 V o 15 V o 15*15oO»7.5« 12V TRASFORMATORE 220 V 612 24-30V SOW TRASFORMATORE 2200404560V SOW 10 TRASFORMATORI MISTI OTTIMl PER PROVE 10 AVVOLGIMENTl PER REED 5 MAGNETINI PER REED 10 IC MISTI 930/932/933 ECT 10 IC MISTI 9033/9093/8099/9601/83689370/9304/9314 ETC 50PHESE FASTON CONFEZIONE PHESE 30 pr INSERT! OTTONE PER CS • MANDRINO IN OTTONE PER MIHITRAPANI 10 PUNTE ASSORTITE PER MINITRAPANO TRAPONO PER CS. 9000 GIRI 12VCC MOTORING 12V 800 GIRI PER AUTOCOSTRUIRE IM MINITRAPANO >0 M FlLO PER VARIA8ILI 10 CACCIAVITI TARATURA NAYLON 10 METRI FlLO WIRE WRAPPING 3 COPPIE PUNTAll PER TESTER I COMMUTATOBE A SLITTA 2 VIE 3 POSIZIONI 1 PULSANTIEBA5 TASTI RESET TlPO STEREO 0 STRUMENTI I COMMUTATOR! FEME-PROFESS IV 13P IV 7 P • COMMUTATOR! LORLIN CK PLASTICI (lurw if combineaoml 1 COMMUTATORI ALPHA METALLICI I COMMUTATORI NOBMA MIL IMPERMEABIll POTENZIOMETRl A CARBONE IK 26K IM ALBERO LUNGO 23MM (odl 5 POTENZIOMETRl ASSORTlTl CONTRAVES BINARI 10 POS.ZIONI PICCOLE OIMENSIONI PULSANTI RESET 2V 2p CON O SENZA FERMO PIATTINA MULTIPOLARE 20CAPI AL METRO PlAITlNA MULTIPOLARE 20 CAPl I0M 5M FlLO ROSSONEHO PER CASSE ACUSTICHE ETC. PONTEIATOO 3/A 1 0UARZ0 4 MHZ « OUABZO 8,439 MHZ 2 INTERRUTTORI TERMICI CON RIPHISTINO MANUALS AUTOMATlCO CICALINO BUZZER PER SVEGLIA OROLOGI COPPIA CONTATTI ANTlFURTO DA POHTA A HEED SET RESISTENZE PRECISIONE 2* 1*0.5*0.2% 10 PER TlPO TOTALE 300 PEZZl IN CASSETTIERA A RICHIESTA I PILA NICHEL CAOMIO 5V ITT 120MA ZENER B2V 26V (cadi ZENER Dl POTENZA (cad.I IN BIG 
CONFEZIONE ACIDO CLORURO FERRICO X STAMPA CIRCUITl 300 ML VEHNICE ANTIACIDO PER DISEGNARE CIRCUITl STAMPATI PROFESS. I KG. VETRONITE TAG LI MISTI 10CIRCUITl STAMPATI PER PROVE CON PlSIE UNIVERSALI PASSO IC. E NON CONFEZIONE Dl 10 CIRCUITl . ZOCCOLI E 3TIPI 01 MINUTERIE (CHIODINI FASTON eic.1 5 METRI TRECCIOLA DISSALDATHICE 3 TIPI Dl MINUtEHlE (CHIODINI FASTON etc.) 
CONtlNlTORI P«R QLI OROLOOI IN ABS SONDA LOQICA LUCI STROBOSCOPICHt OROLOGIO DINARIO BASE DEI TEMPI 1-10 HZ MILLIVOLMETRO OIGITALE A 3 CIFRE MODULO PARTITORE CONVCRTITORE MODULO MISUBA RESISTENZE MODULO MISURA TEMPERATURE MODULO MISURA CAPAClTA' MODULO ALIMENTATORE OUALE INTERRUTTORE CREPUSCOLARE V. METER ALEDUAAI80 NUOVO TESTER OIGITALE V2 DIGIT-V-A CC CA A OHM MONTATO MILLIVOLMETRO OIGITALE A 4 CIFRE MODULO PARTITORE CONVERTITORE CACC MODULO MISURA RESISTENZE £ CAPAClTA' DECADE Dl CONTEGGIO MOD. STANDARD DECADE 01 CONTEGGIO MOD. CON MEMORIA DECADE 01 CONTEGGIO MOD CON FND 800 MULTIMETRO OIGITALE LUCI PSICHEDELICHE 8 CANALI CONTATOHE 4 DIGIT. CON FND 800 ALIMENTATORE DOPPIO STAB REGOLABILE PREAMPLIFICATORE STEREO AMPLIFICATORE 20 W V. METER A LED CON LM 39143915 OIVISORE PER 10 100 1000 
TBA820 1 7610 UA529 90 INTEGRATI MISTI NUOVl TTL DTL ECL MOS PROM 20 IC MISTI RAM ROM PROM 30 (C MISTI TTL OTL MOS R.R 
10 2102/3101/4096/2107 MEMORIEMISTE 10 SERIE 7400 74200 A SCELTA 10 PROM ROM RAM MISTE flRr' 10 IC MISTI TTL/DTL VARI ECL ^ I UAA 160 PER VU METER UAA 170 1 LM3914/5 PER VU METER 1 74C926/7 PER 4 DIGIT COUNTER 1 LM 309/109 1 UA 339 1 COPPIA CA3181/3161 PER VOLMETHI 1 COPPIA ADD 3501 • 75492 NATIONAL PER VOLMETRl TESTER 3/2 DIGIT 1 TRASFORMATORE 220V-12V-18- 1B-2A 
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ALLEGARE QUESTO TAGUANDO ALLA VOSTRA RICHIESTA: 
NOME       
COGNOME  
CODICE POSTALE   



pubbllcllt eleklor lebbralo 1982 — 2-15 

elektor-kit 

elettronica - scienza tecnica e diletto 

i Rpalizzazione API -Tekno con gli EPS di ELEKTOR 

ELEKTOR-KIT come dalla testata che vedete, e una realizzazione A.P.L.-TEKNO con i 
circuit! stampati original! (EPS) di Elektor. 
Gli ELEKTOR-KIT sono blisterati in modooriginaleeda non confondersi con eventuali 
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 ANIE e CCIR internazionali 
adottate dai progettisti olandesi dei circuit!. 
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". 

L ANGOLO DEL GUFO 

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, 
diciamo: 
"Rivolgetevi al vostro distributore 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 problemi tecnici, relativi ai montaggi di elektor. 

sei un rivenditore di materiale elettronico 

puoi.... ■ ■ distribuire i circuit! stampati (EPS) di Elektor, 

i kit, le riviste e i libri 

Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Elektor - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisetlo Balsamo 

Ditta 

Via    n° Tel.: 

Citt8   C.A.P. 

Data  Timbro e firma   

Siamo interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla possibility di diventare rivenditori di Elektor. 



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

DISTRIBUTOR! 

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

MDM ELETTRONICA 
Via Sbarre Inf. TR.XI 
di V.le Moro 
89100 REGGIO CALABRIA 
Tel. 0965/56043 

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

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

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

ELETTRONICA SUD s.r.l. 
Via Settimo Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
089/239576-9 

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

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

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

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

GRIVAR ELETTRONICA 
Via Traversagna, 2A 
41058 Vignola (MO) 
Tel.059/775013 

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

FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

^ Allo scopo di dare la necessaria assistenza tecnica ai letlori con le migliori 
| garanzie di funzionamento degli ELEKTOR-KIT, e stata creata la 
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I 

I 

TEKNO 

un'organizzazione professionale, formata da ingegneri etecnici specializza- 
ti, che montano, collaudano i circuit! e fornlscono una chiara relazione 
tecnica "Scheda di informazione". con i suggerimenti di montaggio, di con- 
trollo del circuito. con I'ausilio anche del test-point. 
La TEKNO e poi disponibile a dare chiarimenti e suggerimenti che possano 
essere richiesti dai lettori telefonando allo 045/527726 il sabato dalle9 alle 12 
e dalle 14 alle 17, oppure scrivendo al seguente indirizzo: 
TEKNO - Viale Spolverini, 8 - 37131 VERONA 
La "Scheda di informazione" viene allegata ai kit di montaggio o inviata su 
richiesta dei lettori a complelamento dei kit che ne fossero sprovvisti, ed e 
comunquesempre disponibile presso tulti i distributori elencafi nella rubrica 
"CHI E DOVE". 

ELEKTRONIA di Bonazza 
Via Fabio Severe, 138 
34100 TRIESTE 
Tel. 040/574594 

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

LAZIO 
ELETTRONICA ALBERTI 
Via Spontini, 23 
00043 ROMA 

I 
ELETTRONICA DIGITALE s.n.c 
Via Piave, 93/93B 
05100 TERNI 
Tel. 0744/56635 
REEM 
Via di Villa Bonelli, 47 
00149 ROMA 
Tel. 06/5264992 

ROMANA SURPLUS 
P.zza Capri, 19/A 
00141 ROMA 
Tel. 06/8103668 

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

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

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

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

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

DELTA ELETTRONICA 
Via California. 9 
20144 MILANO 
Tel. 02/436244 
FOTOTECNICA 
Via X Giornate, 4 
25100 BRESCIA 
Tel. 030/48518 

GRAY ELECTRONIC 
Via Nino Bixio, 32 
22100 COMO 
Tel. 031/557424 

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

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

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

PIEMONTE 

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

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

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

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

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

SICILIA 

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

DIPREL 
Via Solemi, 32 
91026 Mazara del Vallo 
Tel. 0923/941874 

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 

TRENTINO 

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

VENETO 

A.P.L. s.r.l. 
Via Tombetta, 35/A 
37135 VERONA 
Tel. 045/582633 
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• I kit vengono lornlll completl dl clrculto stampato, componantl alattronlcl, • una deacrlzlone lllustrata che faclllla II montaggio del 
clrculto e la sua messa In lunzlona, lacendo rlferimento anche al last-point per una raplda verlllca del clrculto. 

• I kit possono essere ordlnall per posta o acqulstatl dlrettamente presto I distributor!, del quail vl tornlamo gll Indlrtzzl In queste paglne 
della rlvlsta (Attenzlone, non presto la J.C.E.). 

• Oltra al kit completl, In scatola dl montaggio, sono dlsponlblll anche I kit premontatl e collaudall con o senza I relallvl contenltorl. 

COOIC! PRE2ZQ 
KIT PRE2Z0 STAMPATO 

CODICE PREZ20 KIT PREZZO 
STAMPATO 

57,600 9 600 
Icompieso net moDilel 

ELEKTOR N" I - GIUGNO 1979 
EPS 9453 GENERflTORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
EPS 9453 F PANNELLO PER GENERATORE Dl FUNZIONI SEMPLICE 
EPS 9465 ALIMENTAI0BE STABILIZZATO A CIRCUITO 

INTEGRATO 
EPS 78041 TACHIMETR0 PER LA BICICLEITA 
EPS 1234 RIDUTT0RE 0INAMIC0 DEL RUM0RE 
EPS 9743 C0MAND0 AUT0MAIIC0 PER IL CAMBI0 0ELLE 

0IAP0SITIVE EPS 4523/9831 LE F0T0GRAFIE 01 KIRLIAN 
EPS 1473 SIMULATORE 01 FISCHI0 A VAP0RE 
EPS 1471 SINTETIZZATORE Dl VAP0RIERA 
EPS 9765 1NIETT0RE Dl SEGNALI 
ELEKTOR N' 2/3 - LUGUO/AGOSTO 1979 
EPSHB11+HB12 AUSTERE0 AUMENTATORE + AMPLIFICATORE HI-FI 

DA 3 WATT 
EPS HB13 AUSTEREO PREAMPLIFICATORE 
EPS H04 RIFERIMENT0 01 FREQUENZA UNIVERSALE 
EPS 9525 IN0ICAT0RE 01 PlCCO A LEO 
EPS 77005 0IST0RSI0MEIR0 
EPS 77059 ALIMENIAT0RE 0-10 V 
EPS 77101 AMPLIFICATORE PER AUT0RADI0 4W 
EPS 9398/9399 PREAMPLIFICATORE PRECO 
EPS HBI4 AUSTEREO: PREAMPLIFICATORE FONO 
ELEKTOR N- 4 - SEITEM6RE 1979 
EPS 9797 TIMER LOGARITMICO PER CAMERA OSCURA 
EPS 9860 PPM VOLTMETRO 01 PlCCO AC SU SCALA LOGARITMICA 13.950 
EPS 9817-1-2 VOLTMETRO LEO CON UAA 180 
EPS 9970 OSCILLOGRAPHIC 
EPS 9952 SALOATORE A TEMPERATURA CONTROLLATA 
EPS 9827 CAMPI MAGNETICI IN MEDICINA 
EPS 9927 MINI-FHEOUENZIMETRO 
ELEKTOR H' 5 - OTTOBRE 1979 
EPS 9344-1-2 MINI-TAMBURO 
EPS 9344-3 GENERATORE 01 RIT Ml IC 
EPS 9948 GENERATORE SINUSOIDALE A FREQUENZE FISSE 
EPS 9-191 SEGNALATORE PER PARCHIMETRI EPS 79026 INTERRUTTORE A BATTIMANO 
ELEKTOR N" 8 ■ 
EPS 79005 
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 9885 
EPS 9967 
EPS 80024 
ELEKTOR H 8 
EPS 9984 
EPS 9965 
EPS 9988 
EPS 9985 
EPS 9966 
EPS 79519 

NOVEMBRE 1979 
INOICATORE OIGITALE UNIVERSALE 
SIRENE 
TERMOMETRO 
IL "DIGIBELL" 
MICRO COMPUTER BASIC 

DICEMBRE 1979 
AMPLIFICATORE TELEFONICO 
GIOCO -PB0VA-F0R2A- 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER IV GAMES 
(main board) 
COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(power supply e Keyboard) 
ALIMENTATORE PER » I MICRO COMPUTER BASIC 
SCHEDA CON 4 K Dl RAM 
MOOULATORE TV UHF/VHF 
BUS BOARD (COMPRESO FLATCABLE 64 POLII 

GENNA10 1980 
FUZZ-BOX VARIABILE 
TASTIERA ASCII 
POCKET BAGATELLE (gioco di deslrena) 
CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 
ELEKTERMINAL 
SINTONIA A TASTI 

ELEKTOR N*9 -FE8BR»I0 1980 

ELEKTOR IT II ■ APRILE 1980 
EPS 79650 CONVERT ITORE PER ONDECORTE EPS 79039 MONOSELEKTOR B PANNELLO 
EPS 79070 STENTOR 
EPS 79071 ASSISTENTOR 
EPS 80023 TOPAMP 30 W CON ALETTA 
EPS 80023-a TOPAMP 60 W CON ALETTA 

55 650 
16 700 
12 700 
15,600 
56 500 
13 600 
11700 

8 000 

35 600 
23.700 
21000 
16 900 
18 200 
12 800 
9 700 

43100 
8,900 

36 200 
5 900 

27,200 
32 600 
32000 
13 900 
56 300 

62.850 
36100 
4 7 900 
23 000 
16.250 

32.000 
14.500 
44 100 
22.500 

103,500 

27,000 
21500 

227.500 
65,500 
52.000 

147 000 
18 000 
50.500 
15.000 

106 000 
18 500 
20.500 

151500 
43 500 

4.800 
3500 
400C 
3 GOO 
9 000 
4 500 
4 000 
3.000 

9 500 
10 000 
6600 
5 200 
7100 
5 000 
4 000 

12 600 
5 300 

7 000 

7100 
6 600 
5 900 4 400 
8 300 

10200 
5 400 
7200 
4 200 
5 400 

6 600 
5400 

1'.750 
9 000 

22.500 

9,500 
6900 

45.500 
21000 
12 000 
42 000 

5 400 
15.500 
5.000 

19 500 
5.500 
7600 

20 500 
10 700 

EPS 9974 RIVELATORE 01 PROSSIMITA' 30,500 7,800 
EPS 79038 ESTENSIONE OELLE PAGINE NELL'ELEKTERMINAL lOOOOO 18 000 
EPS 79088-1-2-3 IL "OIGlFARAD" 59,000 13 000 
EPS 79514 GATE DIPPER 33,500 5 200 
EPS 78003 LAMPEGGIATORE 01 POTENZA 12.000 5.400 
EPS 79077 SEMPLICI EFFEITI SONORI 19.500 5,400 
EPS 78087 CHASSIS 01 MEDIA FREQUENZA 25000 6 600 
EPS 79082 DECOOIFICATORE STEREO 30,500 7 OOO 
EPS 79095 ELEKDOORBELl 41.700 13.200 
ELEKTOR r 10 MARZO 1980 
EPS 79019 GENERATORE SINUSOIDALE 22.600 6000 
EPS 9913-1-2 UNIT A Dl RIVERBERO OIGITALE 
EPS 79040 MOOULATORE AD ANELLO 20 000 7 600 
EPS 9753 BIGLIA ELETTRONICA 32,000 8 900 
EPS 80021-1A-2A SINTONIA OIGITALE 81 000 20,000 
EPS 80016 DISTURBATORE ELETTRONICO 11200 4,700 

ELEKTOR r 12 - MAGGIO 1980 
EPS 79024 RICARICATORE AFFIDABILE 
EPS 80031 TOPPREAMP EPS 80054 VOLETE UNA VOCE "STRANA" P 

(modulalore ad anello) 
EPS 79093 TIMER/CONTROLLER PROGRAMMABILE 
EPS 80009 ESWAR (ellelll sonori con rimbero analogicol 
ELEKTOR N'13-GIUGNO 1980 
EPS 80018-1-2 ANTENNA ATIIVA1 PER AUTOMOBILE 
EPS 80084 ACCENSIONE A TRANSISTOR 
EPS 80086 TEMP0RIZ2AT0RE INTELLIGENTE' PER TERGICRISTALLO 
EPS 80096 MISUHATORE DEL CONSUMO Dl CARBURANTE isensun a pane) 
EPS 80097 FERMIAMO I LADRII (anlilurlol 
EPS 80101 INOICATORE OELLA TEN5IONE DELIA BATTERIA 
EPS 80102 UN PROBE AO ASTINA (aslina a pane) 
EPS 80109 PROTEZIONE PER BATTERIA 

ELEKTOR H* 14/15 - LUGUO/AGOSTO 1980 
EPS 78065 RIOUTTORE 01 LUCE SENSOR 
EPS 79517 CARICA BATTERIE AUTOMATICO 
EPS 79505 AMMUTOLITORE PER DISC-JOCKEV 
EPS 79114 FREQUENZ1METR0 PER SINTETIZZATORI 
EPS 79509 SERVO AMPLIFICATORE 
ELEKTOR NM6 -SETTEM8BE 1980 
EPS 79513 VSWR METER CON STRUMENTO 
EPS 80027 GENERATORE 01 COLORI 
EPS 79033 QUIZMASTER 
EPS 9945 CONSONANT (con pannello Ironlale) 
sistema d'allarme ceniralUzalo: 
EPS 9950-1 STAZIONE MASTER Icon alloparlanle) 
EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE (con alloparlanle) 
EPS 9950-3 STAZIONE D'ALLARME 
ELEKTOR N" 17-OTTOBRE 1980 EPS 80067 DIGISPLAV 
EPS 80045 TERMOMETRO OIGITALE 
EPS 79035 MILLIVOLTMETRO CA E GENERATORE 01 SEGNALI (con slrumenlo) 
EPS 9954 PRECONSONANT 
ELEKTOR N' 18 - NOVEMBRE 1980 
EPS 80068-1 '2 IL VOCODER Dl ELEKTOR - BUS BOARD 

(complelo di connellorl) 
EPS 80068-3 IL VOCODER 01 ELEKTOR - FILTRI 
EPS 80068-4 IL VOCODER 01 ELEKTOR - MOOULO I/O 
EPS 80068-5 IL VOCODER 01 ELEKTOR - ALIMENT, 
EPS 80022 AMPLIFICATORE O'ANTENNA 
EPS 80060 CHOROSYNT CON TASTIERA 2,5 OTTAVE 
EPS 9956/9955 OOPPIQ REGOLATORE Dl 0ISS0LVEN2A PER PROIETTORE 
ELEKTOR r 19 - DICEMBRE 1980 
EPS 9423 ANTENNA FM INTEGHATA per inlernl 
EPS 9368 RELE' CAPACITIVO 
EPS 9329 SONDA LOGICA VERSATILE 
EPS 9369 MINI-RICEVITORE AO ONDE MEDIE 
EPS 9192 SOSTITUTO "L06IC0" DEL POTENZIOMEIRO 

A CARBONE 
EPS 80065 OUPLICATORE 01 FREQUENZA 
EPS 80019 TREND A VAPORE 
ELEKTOR r 20 - GENNAIO 1981 
EPS 81002 OISSOLVENZA PROGRAMMABILE PER DIAPOSITIVE 
EPS 80050 INTERFACCIA A CASSETTE PER MICROCOMPUTER 

BASIC 
EPS 81112-1/2 ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 
EPS 9915 GENERATORE 01 NOTE UNIVERSALE 
EPS 9914 MODULO PER OTTAVA 
EPS 9979 ALIMENTA2I0NE 
EPS 9981 FILTRI PREAMPLIFICATORE 
ELEKTOR r 21 - FEBBRAIO 1981 
EPS 9968-1 TV-SCOPIO (amplllicalore di ingresso) 
EPS 9968-2/3/4/5/F TV-SCOPIO, VERSIONE BASE 
EPS 79053 TOTO-ORACOLO 
EPS 9840 TEMPORIZZATORE PER 5VILUPP0 FOTO 
EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGIINFRAROSSI 

(aiimenlalore) 
EPS 9862-1/2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI 

(liasmelliioie/ricevnore) 

23.250 
70,700 
39.700 
14 800 
20.700 
28 700 

5.400 
23.000 
10.200 
7.200 
4 200 
4.200 

ELEKTOR N- 22 
EPS 81047 
EPS 81051 
EPS 81049 EPS 81043-1/2 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81048 

MARZO 1981 TERMOMETRO OA BAGNO 
XILOFONO 
CARICABATTERIE NiCd 
IL MISURATORE 
IL MULTIGIOCO 
IL GENIO NEL BARATTOLO 
CORNAMUSA 

31250 
89 500 
26 700 
62 300 
42 900 

25 450 37 800 
44 500 
72 000 
13.800 
14.300 
11800 
11900 

21.900 
51000 
22 700 
20.000 

21650 
44 070 
25 600 74 000 

32,000 
27 700 10.000 

26.000 
26 000 
16.000 

39.650 
30.600 
57 200 
31.500 
11 600 

137.000 
28.000 

18200 
13.200 
12750 

40 250 
14.500 17 COO 

100000 

45 700 

17.500 
87,000 
14.200 
34 500 
22 000 
17,400 

20 000 
20,500 
27 600 
40,500 
38,800 
15 450 
18.550 

6.000 
11400 
5400 
7 700 
8.300 

7200 10 800 
9000 

18.000 
4 SCO 
4 800 
4 800 
5400 

5.400 
5 900 
7,200 
6300 

1800 4 100 
3 600 

21600 

4800 
4.350 2.400 

7 500 
3,400 
5 200 

19 000 
6,550 
6.600 
5400 
1800 

30 500 
6 200 

4 200 
4,350 
4,350 
2.200 

10.000 
2.600 
2.600 

17 000 
14 000 
4.500 

17.000 
7 SCO 
4 800 

13 200 

5,000 
27.000 

7.000 
9.000 
9600 

2650 
3100 
3 6Q0 
5 400 
4,700 
2 650 
3.400 
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CODICE P8EZZ0 PREZ20 
KIT STAMPATO CODICE 

ELEKTOB N" 23 APRILE 1981 
EPS 80085 AMPLIFICATORE PWM 9,400 2 200 EPS 80089-1 JUNIOR COMPUTER (basella orincipalel 183.700 20 000 EPS 80089-2/3 JUNIOR COMPUTER (basella display e alimenlalore) 33 300 7 800 EPS 9911 PREAMPLIFICATORE PICK-UP 46 500 9 000 EPS 9873 MODULATORE Dl COLORE 23750 5 800 
ELEKTOB K" 24 MAG6I0 1981 EPS 9874 ELEKTDRNAOO 36 700 6 900 EPS 80059 SISTEMA INTERCOM 30.900 5 300 EPS 80077 PROVA TRANSISTORI 30150 7 450 EPS 81124 INIELEKT 
ELEKTOB «' 25 GIUGNO 1981 
EPS 9897-1 EOUALIZZAIORE, SEZIONE Dl FILTRO 17.500 3 000 EPS 9897-2 EOUALIZZATORE, CONTROLLO TONI 20.500 3 000 EPS 9932 ANALIZZATORE AUDIO 34 750 7 550 EPS 80502 SCATOLA MUSICALE 47 700 

6,800 
6 800 EPS 80128 TRACCIACURVE PER TRANSISTORI 1900 

TV-Scop)o versione amnliala: 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE 42.600 9.700 EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 13.800 3850 EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 14,200 3.850 
ELEKTOB N! 26/27 • LUGLIO/AGOSTO 1981 
EPS 80071 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CAROIACO 72.200 13,000 EPS 80145 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CAROIACO 
EPS 80505 

(display board) 
AMPLIFICATORE A V-FET 85,500 

3.500 
6 400 EPS 80506 RICEVIIORE SUPER ATTIVO 19 000 5900 EPS 80515-1/2 ILLUMINAZIONE PER VETRINA 35.200 10.000 EPS 80516 ALIMENTATORE A TENSIONS VARIABILE 0-50 V/0-2A 53 800 4 700 EPS 80532 PREAMPLIFICATORE STEREO DINAMICO 12,400 2 300 EPS 80543 AMPLIFICATORE STAMP 9.300 2.200 EPS 80666 PROGRAMMATORE PER PROM 42 000 11.000 

ELEKTOfl K 28 - SETTEMBBE 1981 
EPS 81012 
EPS 81072 
EPS 81082 
EPS 81005 
EPS 81073 
EPS 81073-P 
EPS 81068 
It grande VU Meter: 
EPS 81085-1 
EPS 81085-2 

LUCI OA SOFFITTO 
MISURATORE DELIA PRESSIONE SONOBA 
P0TEN2A BRUTA con rallredOalore 
CAMPANELLO A SENSORE 
POSTER CHE DAN7A (basella) 
POSTER CHE DANZA (cosier) MINI MIXER 

VERSIONS BASE 
ESTENSIONE A 240 V 

ELEKTOR r 29 -OITOBRE 1981 
EPS 80120 8K RAM • 16K 01 EPROM 
EPS 81101 TEMPORIZZATORE 01 PROCESSO 

139.000 
25.200 
81.300 
13.000 
50 400 
80.200 

30 000 
59 200 

229,300 
48.000 

22 700 
4 300 
7600 
3 250 
5400 
6.000 31000 

5900 
10 200 

37.800 
11500 

EPS 8102711-2 I RILEVATORE 01 FONEMI SORDI 
EPS 81071 j E SONORI 
EPS 81105/1-2 VOLIMETRO DIGITALE 2.5 CIFRE 
EPS 81008 TAP MULTICANALE 
EPS 81110 RIVELATORE 01 MOVIMENTO 
ELEKTOR *• 30 - NOVEMBRE 1981 
EPS 81112 GENERATORE 01 EFFETTI SONORI I ") 
EPS 80514 ALIMENTATORE PRECISIONE 
r"| Genetalore di efletii sonon 

SIRENA-NAVE SPA2IALE 
SPARl E MITRAGLIATRICE 
EFFETTO BOMBE 
CINGUETTIO O UCCELLI 
EFFETTO AEREO IN VOLO 
EFFETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONIRO 
EFFETTO VAPORIERA 

ELEKTOR H' 31 - OICEMBRE 1981 
EPS 81024 ALLARME PER FRIGORIFERO 
EPS 81013 ECONOMIZZATORE Dl CARBUHANTE 
EPS 81142 SCRAMBLER 
EPS 81117-1 SISTEMA A COMPANDER RIOUTTORE RUMORE 
EPS 81117-2 ALIMENTATORE PER COMPANDER 
EPS 9860 MISURATORE 01 PICCO DEL COMPANDER 
EPS 9817/1-2 DISPLAY A LED CON UAAI80 DEL COMPANDER 
EPS 9956/80512 FADER PER PROIETTORI Dl DIAPOSITIVE Iparle 2'l 

PRE7ZG PREZZO 
KIT STAMPATO 

ELEKTOR N' 32 
EPS 81173 
EPS 81135 
EPS 81123 
EPS 81069 
EPS 81094/1 
EPS 81094/2 
EPS 81094(3 
EPS 81001/4 
EPS 81094/5 
EPS 80089/3 
EPS 81143 
EPS 79017 
• COMPRESO CAVO PIATIO A 16 CONDUTTORI 
ElfKTOfiN'33 - FEBBRAIO 1982 
EPS 81171 
EPS 81141 
EPS 81155 
EPS 81032 
EPS 81156 
EPS 81105 

CONTAGIRI lavanli-indreiro) 
OSCILLOSCOPIO A MEMORIA CONTROLLO DISCO LIGHTS (Luci DSichedeliche) 
LETTORE Dl MAPPE 
VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (clrcuilo base) 
VOLTMETRO-FREOUENZIMEIRO (display 4 cilie) 

GENNAIO 1982 
BAROMETRO DIGITALE 
ROGER BLEEP 
ACCOPPIATORE 01 TflANSISTORI 
CONVERTITORE 01 DECIBEL 
ANALIZZATORE LOGICO (clrcuilo base! 
ANALIZ2AT0RE LOGICO (crrcuilo d'entrata) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuila di memorial ANALIZZATORE LOGICO (circuilo curson di pilotaggrol 
ANALIZZATORE LOGICO (arcuilo display) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuilo alimenlazlonel 
ESTENSIONE DELLA MEMORIA DEL TV-GAME 
GENERATORE Dl FORME O'ONDA 

101,000 
61200 
421X10 
41000 

39 000 
66 000 

24 400 34.450 
24 950 25 900 
24 300 
26 950 
25 200 

28 800 
lO.OCO 
12 300 
6,000 

5.900 
5 400 

14.700 
23 700 
36100 

150.000 
27 900 
14 500 
27 000 
39 600 

4 200 
7 200 
6,600 

108 000 
Icon moduli) 

6 000 
6 000 
8 400 
9 600 

78 000 
22 000 
18.500 
35 800 

124.500 
21,500 26500 
47 500 23.000' 
45.500 

246.500 
40.000 

98,500 
72 200 
48 500 
II 500 
62 000 
43 500 

15 000 
7 200 
7200 

10.700 
34 500 

9 500 
9500 

13,500 6 OOO 
13.000 
76 500 
13 000 

23 500 
17.500 
14.500 
6 200 

19.000 
9.300 

 ATTENZIONE  
— II codlce riportato neH'elenco del kit, deve essere indicate nell'ordinazione. 
— Tale codice dovra essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimento (relalivamente a ci6 che si vorra acauistare)' 

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

— Se il codice non sara preceduto da queste sigle, si intendera I'ordine per il solo circuito stampato (EPS) 

TAGLIANDO D'ORDINE EPS-ESS-KIT da inviare ad uno del punti vendita indicati nella rubrica "CHI E DOVE". 

Nome Cognonr 

Indifir JO 
M M M M I M M M M I M M I I I M M I I 
C«P- Citl a 
M M M M I I I II I I I I I I I I II I I I I I I I I 
Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

Termini di consegna 
EPS '5 gg dalla data di ncevimenlo deH'ofdme 
ESS 30 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 
KIT 15 gg dalla data di ricevimento dell'ordine 

Invlateml II seguente maleriale. paghero al postlno I'lmporlo relallvo t spese dl spedlzlone. 

Codice Quantity Codice Quanlila Codice Quantita Codice Ouantila 



Nuova serie amplificatori di 

potenza con circuito «ibrido» 

SANYO «alimentazione singola» 

KIT STK - 433 Amplificatore hi-fi 16 W RMS 
Dati lecnici: lenslone di alimenlazione a 8 ohm: 23V - ten- 
sione di alimenlazione a 4 ohm: 20V - potenza di uscila a 
4 o 8 ohm: 8t8W - banda passante; 30 Hz^30 KHz - di- nnn 
storsione: 0,1% L. 25.000 

KIT STK - 437 Amplificatore hi-fi 30 W RMS 
Dati lecnici; lensione di alimenlazione a 8 ohm: 33V - len- 
slone di alimenlazione a 4 ohm: 30V - potenza di uscila a 
8 ohm: 12«12W - potenza di uscila a 4 ohm: 15^15W - 
banda passante: 30 Hz+30 KHz - dislorsione: 0.1% L. 32.000 

KIT STK - 439 Amplificatore hi-fi 40 W RMS 
Dati lecnici; lensione di alimenlazione a 8 ohm: 39V - len- 
sione di alimenlazione a 4 ohm; 34V - potenza di uscila a 
8 ohm; 18 + 18W - potenza di uscila a 4 ohm: 20t20W - nnn 
banda passante: 30 Hz+30 KHz - dislorsione; 0,1% L. 35.000 

KIT STK - 443 Amplificatore hi-fi 56 W RMS 
Dati lecnici: lensione di alimenlazione a 8 ohm: 49V - len- 
sione di alimenlazione a 4 ohm: 44V i potenza di uscila a 
8 ohm: 25.25W - potenza di uscila a 4 ohm: 28+28W - . . _ _ _— 
banda passante; 30 Hz+30 KHz - dislorsione 0,1% L* Ao.UUU 

La serie KIT - 433/437/439/443 6 composta di amplificatori di potenza stereofonici inseribili nella classe di media-bassa po- 
tenza che prevede una gamma oscillante tra gli 8 ed i 28 W per canale. Data la nuova concezione costruttiva, dovuta all'in- 
troduzione del nuovo componente «IBRlDO», questa serie KIT permette di unire, al vantaggio di una semplice realizzazione, 
un soddisfacente grado nei valor! di dislorsione tale da inserire, questa gamma "KIT-, tra gli amplificatori Alta Fedelt^. 

Nuova serie di crossover 
Professionali ad alte prestazioni per diffusori acustici ad alta fedeltd 

Realizzati con special! bobine in supporto di ferrite 

Rllro 
tipo 

Pot./W 
lavoro 

Pot./W 
max. 

Dim. 
mm. 

Freq. 
tagiio 

Pendenza 
del tagII 

Imped, 
ohm N. vie Prezzo 

DC30-2VF 30 50 50x90 2500H2 6db/otl 8 2 L. 13.200 

DC50-2VF 50 70 100x80 2000H2 W--- 6db/ott 
TW=12db/ott 8 2 L. 22.500 

DC80-2VF 80 100 100x100 3000Hz 12db/olt 8 2 L. 27.500 

DC30-3VF 30 50 100x100 600Hz 
5000Hz 

W/MD= 6db/olt 
TW-12db/olt 8 3 L. 31.500 

DC50-3VF 50 70 100x120 700Hz 
3000Hz 

W= 6db/ott 
MD/TW^12db/olt 8 3 L. 42.500 

DC80-3VF 80 100 110x130 900Hz 
3500Hz 

W/MD=12db/olt 
TW=18db/ott 8 3 L. 49.000 

DC120-3VF 120 150 110x130 900H2 
4500Hz 

W/MD-12db/on 
TW=18db/ott 8 3 L. 59.000 

Tutti i filtri sono realizzati su scheda in vetroresina con SOLDER - RESIST. 

N.B.: Tutti i prezzi si intendono comprensivi di I.V.A. - Pagamento; a mezzo contrassegno allegando all'ordine un antlcipo del 
50%. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postali a carico del destinalario. 

□ CE 

COMPONENTI ELETTRONICI s.r.l. 
40128 Bologna (Italy) - Via Donate Creti, 12 
Tel. (051) 357655-364998 - Telex 511614 SATRI I 

Cercasi Rappresenianti 
e Concessionari per 

zone lihere 
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L'Europa e II sistema di trasporto 
spaziale (STS) 

II portastrumenti e rSTS-2 

La navetta spaziale 
I quaitro primi voli della navetta spaziale 
(Space Shuttle) serviranno essenzialmente 
alia verifica delle prestazioni e dei sistemi 
del veicolo. Tuttavia queste prove in volo 
del sistema orbitante (Orbiter Flying Test 
= OFT) avranno come obiettivo seconda- 
rio la dimoslrazionedel fattoche la Navet- 
ta pud servire da piatlaforma per la ricerca 
scienlifica e lo studio delle applicazioni 
nello spazio. 
II primo carico milescientifico fu imbarca- 
lo sulla Navetta nel secondo volo di prova 
(STS-2) effettuato nel seltembre 1981. 
montato su una versione migliorata del 
portastrumenti dello Spacclab, concepito 
e realizzato in Europa sotto gli auspici 
dell'Agenzia spaziale europea (ESA). 

II portastrumenti 

II portastrumenti consiste in una struttura 
rigida ad U di tipo aeronautico. costruila 
in sezioni ciascuna lunga 2.9 melri. Essa 
accoglie le apparecchiature degli ulilizza- 
tori che subiscono 1'esposizione direlta al- 
Fambiente spaziale. e viene fissata nella 
stiva del sistema orbitante (Orbiter), 
I vari portastrumenti, che permettono di 
assiemare i carichi utili con grande flessibi- 
lila, sono ampiamemc utilizzati durante le 
mission! Spacelab. La capacita di traspor- 
to globale di un conlenitore unitario e del- 
I'ordine di 3 lonnellate. I moduli d'esperi- 
mento molto compalli possono essere 
montati su punti di fissaggio rinforzati. a 
loro volta imbullonati alia struttura prin- 
cipale. Su ogni segmento portastrumenti 
sono previsti 24 punti di questo tipo. I 
moduli d'esperimento piu leggeri. nonche i 
fasci di cavi, le condotte dei fluidi, eccete- 
ra, che scrvono agli esperimenti stessi. pos- 
sono essere montati su pannelli compositi 
a nido d'ape con struttura a trama da 140 x 
140 mm. Questi pannelli possono sostene- 
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re masse di 50 kg/m'. 
Tra i materiali da montare sul porlaslru- 
menli. e opponuno degnare di maggiore 
attenzione il sistema di puntamento degli 
slrumenli (IPS), una rcalizzazioneeuropea 
che permette di orientare gli strumenti 
aslronomici con una precisione del secon- 
do d'arco. 
I portastrumenti costituiscono un elemen- 
to importante dello Spacelab. Essi posso- 
no essere fissati singolarmcnte all'Orbiter. 
oppure installati in serie di tre al massimo. 
collegati rigidamenle tra loro. 
Quando una misstone non prevede I'im- 
piego di portastrumenti. i sottosistemi es- 
senziali trovano alloggio in un "igloo" che 
fornisce loro un ambiente pressurizzato 
munito di regolazione termica. Le espe- 
rienze monlate sui portastrumenti posso- 
no essere pilotate dal modulo dello Space- 
lab. dalla cabina delPOrbiter o da terra. Si 
potra inoltre usare un braccio manipolato- 
re cpmandato dalla cabina, e i membri 
dell'equipaggio potranno effettuare delle 
sonite per procedere a certe attivita direl- 
tamente sui moduli di csperimento. 
1 portastrumenti veri e propri sono co- 
slruiti dal gruppo British Aerospace 
Dynamics (BADG) che fa pane del grup- 
po industriale europeo dello Spacelab. che 
ha come capocommessa la societa tedesca 
ERNO, e che comprende imprese indu- 
strial! dei dicci paesi europei partecipanti 
(Germania, Austria, Bclgio, Danimarca, 
Spagna, Francia, Italia. Paesi Bassi. In- 
ghilterra, Svizzera). 

OSTA-1 II prlmo carico utile scientilico 
ed appllcatlvo della Navetta 

II carico utile OSTA-I (OSTA = Office of 
Space and Terrestrial Applications (US) = 
Ufficio delle applicazioni spaziali e terre- 
stri) si compone di sette esperimenti. tra 
cui un esperimento preliminare di caratte- 
re biologico. Cinque di essi saranno desti- 
nati a ricerche riguardanli le risorse lerre- 
stri e le osservazioni delFambiente. Esse 
verranno montate sul portastrumenti. Le 
altre due, che riguardano rispetiivamenle 
una tecnologia avanzata e la biologia, sa- 
ranno alloggiate nella cabina delPOrbiter. 
In Ire di queste esperienze sono rappresen- 
tati degli scienziati europei in qualita di 
ricercatori associati. 

Lo Spacelab 

Come abbiamo potulo osservare, i porta- 
strumenti sono un componente essenziale 
del sistema Spacelab che, oltre a questi 
elementi non pressurizzati. comprende an- 
che un laboratorio a pressione normale nel 
quale si puo lavorare "in maniche di cami- 
cia" detto modulo, e alcuni servizi (tra i 
quali Palimentazione dell'energia, Pelabo- 
razione dei dati. la regolazione termica ed 

Fl9Urfl ^ lnsor|menlo del portastrumenti nella sllva dell'Orbller (STS-2) •• 
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Flgura 2. Slrutlura del porlaslrumentl dello Spacelab. 
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il condizionamenio). In quanio pane del 
sistema di trasporlo spaziale, lo Spacelab 
viene messo in orbita nella stiva dell'Orbi- 
ter che fa pane della Navetta spaziale, e la 
resta per tutta la missione. 
Lo Spacelab presenta una concezione di 
notevole flessibilita che gli permetle di 
adattarsi a un gran numero di missioni. 
Quesla imporlantissima caratteristica ha 
una doppia origine; per prima cosa, i para- 
metri di volo della navetta spaziale posso- 
no essere modificati in modo che I'inclina- 
zione dell'orbita, la sua altezza (da 200 a 
900 km) e la copertura a terra risultante, 
possano essere scelte in funzionedella mis- 
sione da eseguire. !9ei primi anni di eserci- 
zio della Navetta si usera la base di lancio 
di Cape Canaveral sulla cosla orienlale, 
per cui la gamma delle possibilita di incli- 
nazione variera da 28.5'' a 57°. In seguito 
verra messa in esercizio la base Vanden- 
berg sulla costa occidentale, ed in questo 
modo saranno permesse inclinazioni d'or- 
bita fino a 104°. Inoltre, rorientamento 
dell'Orbiter (con una precisione in lutte le 
direzioni che raggiunger^ 0.5° per asse)ela 
durata del volo (all'inizio di 12 giorni al 
massimo, e piii tardi fino a 30 giorni) po- 

tranno essere modificati a seconda delle 
necessita. 
In secondo luogo, la flessibilita dello Spa- 
celab in fatto di missioni e dovula al siste- 
ma modulate con cui e stato concepito. Si 
possono variare le dimensioni del modulo 
e dei portastrumenti. scegliendo tra gli ele- 
menti disponibili dello Spacelab in modo 
da adattare perfettamente la sua configu- 
razione alle necessita della missione in og- 
getto. Si possono evidenziare ire configu- 
razioni base: solo modulo, modulo piii 
portastrumenti, solo portastrumenti, Un 
elemento supplementare di flessibilita e 
fornilo dalle apparecchiature disponibili 

e 
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per il supporto del carico ulile. I compo- 
nenti dei sottosistemi sono anch'essi mo- 
dulari. per quanio certi elementi (per 
csempio) i dissipalori termici, i telai delle 
apparecchiature. i registratori) possano es- 
sere utilizzali o smontati a seconda delle 
necessita. In conseguenza, in un dato volo 
dello Spacelab, non verranno conservati 
che gli elementi dei quali i ricercalori han- 
no bisogno per la missione, permettendo 
in tal modo di imbarcare carico utile sup- 
plementare al posto dei componenli inuti- 
li. 

La prima missione dello Spacelab 

La prima missione comune ESA/NASA 
dello Spacelab (SL-1) e concepita princi- 
palmenle come una missione di prova, de- 
stinata a controllare le prestazioni e le con- 
dizioni di volo delle coppia Navetta- 
Spacelab e per dimostrare le possibilita 
scientifiche di quesfullimo. 

Per la prima missione, della durata di 
una settimana, lo Spacelab sara formato 
da un modulo lungo pressurizzato e da un 
solo segmento portastrumenti. Due spe- 
cialisti di "carico utile", uno Europeo ed 
uno Americano, gestiranno gli esperimen- 
ti. 1 tre candidati europei all'incarico di 
specialista in "carico utile" seguono at- 
tualmente un'istruzione intensificata solto 
I'egida del gruppo ESA/SPICE* a Porz- 
Wahn (Germania). 

Prospeltive future 

L'utilizzazione del prototipo del porta- 
strumenti europeo sull'STS-2 e la prima 
tappa della partecipazione europea al si- 
stema di trasporto spaziale. ma non occor- 
re dire che la sua importanza aumentera 

• SPICE; Spacelab Payload Integraiion and Coordina- 
lion in Europe (Intcgrazione ecoordinamcntodei cari- 
chi uiili dello Spacelab in Europa). 

Punti di 'issaggio 
ail'Orbiier 

Segmento 6> 
portastrumenti 

W 7 

Igloo (solo 
Doriast'umenii) 

Flgura 3. Porta strumentl ed Igloo. 
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Radar ad Immaglnl della na- 
valta (SIR-A) Queslo sistema radar sara desiinalo allo s(u- 
dfo deile rlsorse terreslrl; me- 
diante II rilievo delle faglle e di 
allre caratteristiche geologi- 
che della crosla terrestre: esso 
dovra contnbuirea localizzare 
i giaclmenti di petrolio e dr allri 
minerali. 

S3 

Mlsure dal salcllile dell'lnqui- 
namento almosferico (MAPS) 
Quoslo esperimenio misurer^ 
la dlslribuzione detl'ossido di 
carbonio nella troposfera (fi- 
ne a 18 chilometrt dt quota) I 

nsultali di queslo espenmenio 
daranno un'lndicaztone dei- 
I'elficacia dei satelim d'esplo- 
razione per la misura della 
qualild ambieniali 

Esperimenio dl Idenllficazio- ne e locallzzazione delle caral- 
lerisllcho lerreslrl (FILE) La 
FILE e una tecnica dl gestione 
de» dali che ha per oggetto 
I'aiulo ai nvelatorl diretti (per 
esempio SIR-A e SMIRP) per 
scoprire le circostaoze lavore- voli alia hievazione dei dati 

Esso dassiftchera le zone di 
vegetazione. di terrene spo- 
gl'O. coperte d'acqua o di neve 
o coperte da nubi. ed inter- 
romperfi il rilievo dei dali di 
certe categone, dopo I'acqui- 
sizione di un dalo numero dl 
scene 

Esperimenio colori degll oce- 
anl (OCE) Queslo esperimen- 
io ricerchera le zone dove II 
colore blu intenso degh ocea- nl cambia dlventando verda- 
stro. in presenza dt una forte 
concentrazlone dt alghe con 
clorofilla. Lemformazionicosi 
otlenule serviranno ad ese- 
gutre carte della rlpartizione 
delle alghe e conlrlbulranno a 
localizzare i banchi dt pesce o 
le perturbaziom ecologiche 
provocate dairinquinamento 

Radiomelro mullispellrale in- 
frarosso della Navella (SMIRR) 
Dara la possibilita dt stabiltre 
una mappa globale delle trac- 
ce dei gtacimenii mtneraii dat 
dali ncavali dat satelllti dt es- 
plorazione Delermlnando le 
caralterlsliche spellrali dei 
principali lipi di rocce, e no- 
tando le variazioni di quesle 
caralterlsliche In funzlone del 

clima. si polra sviluppare un 
sistema ad immagim per la 
cartografia delle unili geoio- 
giche m scala planetaria Lo 
SMIRR delerminera anche la 
banda spettraie piu favorevole 
per la ocezione dei dan ed il 
telenlevamento Le bande co- 
si definite saranno utilizzale 
per i futuri sistemi ad immagt- 
ne di bordo 

twt 

Figure 4. Gil esperimentl dell'OSTA-1 monlatl sul portastrumenll. 

Isolamenlo 
lermico 

Tunnel 

Segmento 
—' portastrumentl 

Saf- 
Veiro Obl6 I di alia qualiti 

^4- 

Segmento 
esperlmenb 

Segmento 
Bentrale 

Punlt dt 
ancoraggto 
all'Orbiter 

Figure 5. Caratteristiche della costruzione esterna dello Spaceiab. 

con la prima missione dello Spaceiab 
(SLI), nel 1983. II terzo collaudo in volo 
della Navetta utilizzera ancora un porta- 
strumenti, che servini a trasportare un ca- 
rico utile americano di tipo scientifico 
(OSS-l*). 
Dopo la missione combinala modulo- 
portastrumenti SL-I, la seconda missione 
dello Spaceiab SL-2. prevista per il 1984, 
mettera in opera una configurazione "di 
soli portaslrumenti", costiiuita da un con- 
voglio di I + 2 portaslrumenti collegati tra 
loro mediante cavi. 
Tenuto conto dell'interesse pratico delsuo 
portastrumenti, la ESA studia in questo 

* OSS: Office of Space Science (ufficio delle scienzc 
spaziali). 
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momento il modo di lame piii vasto uso, 
allo scopo di offrire agli utilizzatori ulte- 
riori possibilita e maggiori durate di volo 
ad un costo minore. Oltre allo studio di un 
mezzo portastrumenti (lunghezza 1,50 tn) 
che rappresenta un primo passo nella dire- 
zione di tali obiettivi e che viene orasvolto 

6 
Porla strumenlr (fmo a 5) 

in comune tra il ministero inglese delPin- 
dustria e la B ADG. I'ESA ha allo studio lo 
sviluppo dei portastrumenti speciali, de- 
nominati Pallets Of Opportunity (POO). I 
POO potranno essere Irasportati insieme 
agli allri carichi paganti della Navella. ed 
avranno quindi la possibilita di volare 
quando un portastrumenti classico, facen- 
do parte di una missione Spaceiab, necessi- 
tasse di un volo speciale della Navetta. I 
POO restano collcgali all'Orbiter pertulla 
la durata del volo e richiedono solo le in- 
terfacce norma'i della Navetta. 
A un successive stadio del suo sviluppo, il 
POO avra la possibilita, dopo essersi stac- 
cato dall'Orbiter. di funzionare in modo 
autonomo come se fosse un satellite classi- 
co. Allo scopo sani necessario equipag- 
giarlo con un insieme di soltosistemi per la 
fornitura dell'energia, il comando dell'o- 
rientamento, le telecomunicazioni, eccete- 
ra. II POO autonomo garantira una mag- 
gior liberta nella scelta delle orbite, elimi- 
nera le restrizioni connesse alia durata del- 
la missione e, a condizione di Irovarsi su di 
un'orbita compalibile con quella della Na- 
vetta, potra essere recuperate e riportato a 
terra. 

Modulo 
corto -v Dortaslrumenii (fmo a 3) 

•Qkjv^'v 

-EEK^-EQ-^, 
Modulo 
lungo + portaslrumenti (fmo a 2) 

j\w 

o- 
Modulo 
corto 

Modulo lungo 

Figura 6. Configurazioni dello spaceiab. 
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Figura 7. II portastrumentl delta FSLP, esperlmenli sfstematl. Flgura 8. Mlsslone SL-2, solo portaslrumenti. 

L'obietiivo per 11 quale I'Europa lavora a 
lungo termine consiste in una pialtaforma 
orbilale permanente, abitata o automali- 
ca. II portaslrumenti dello Spacelab e un 
candidate di elezione per un simile siste- 
ma. I n questo caso esso verra staccato dal- 
I'Orbiter per essere aggancialo ad una 
pialtaforma messa precedenlemente in or- 
bita. II portaslrumenti potra essere ripara- 

to ed alimentalo sul posto. riportato a ter- 
ra o sostituito a seconda della necessita. 
Uno tra i principal) vantaggi di questo si- 
stema e che la durata della permanenza in 
orbila potra essere misurata in settimanee 
persino in anni. 
La dotlrina che sta alia base in Europa allo 
sviluppo future dello Spacelab e quindi 
fondata sull'evoluzione del portaslrumen- 

ti (e del modulo Spacelab per le version! 
con equipaggio) in previsione di far fronte 
ai bisogni degli utilizzatori. Contempora- 
neamente questo sistema concretizzera le 
aspirazioni europee ad assumere un ruolo 
di primo piano nell'esplorazione e nello 
sfruttamenlo dello spazio negli anni a ve- 
nire. M 
da E.S.A. Agenzia Spaziale Europea. 

FOREL Elettronfca 
Via Italia, 50 
60015 FALCONARA (AN) 
Tel. 071/9171039 
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P. Gabler 

Senza rdeiiriciia si puo fare ben poco nel 
campo deU'elettronica, per cui un alimen- 
tatore di buona qualita occupa un posto 
molto importanle nella scala delle priorila 
degli strumenti necessari ai nostri leilori. 
Esso dovra disporre di un campo molto 
csteso di lensioni regolabili. con la possibi- 
lita di erogare almeno uno o due ampere. 
Sara inollre comodo che neiralimentatore 
sia compreso unostrumentoindicatoredei 
livelli delle lensioni e delle correnti in usci- 
ta. Lo strumento ideale c un voltmetro 
digitale, che mette insieme un'elevaia pre- 
cisione ed una scala di facile lettura. 
L'idea e certamenie sensata, Dopotutto, 
sulle pagine di Elektor sono apparsi molti 
alimentatori stabilizzati e molti voltmetri 
digilali. Cosi la combinazione dei due do- 
vrebbe essere un compito abbastanzasem- 
plice, od almeno cosi sembra. Ma .... c'e un 

La figura 2 moslra la sezione d'uscita del- 
I'alimentatore. formata dal transistor di 
potenza T e dalle resistenze collegate Ira i 
terminali. Rl ed R2 formano il partitore 
per la misura delle tcnsioni. II regolatore 
mantiene ad un livello costante la tensione 
d'uscita, ossia quella che c'e a destra di Rs. 
Supponendo noto il valore di Rs. eon la 
misura della tensione ai suoi capi si potra 
calcolare con facilita la corrente che la 
attraversa. La difficolta consiste nel fatto 
che questa non sara la "vcra" corrente di 
uscita deH'alimentalore, in quanto altra- 
verso le resistenze Ra, Rb, Rl, R2 ed Rn 
passa una corrente addizionale. Un modo 
di evitare I'inconveniente consiste nel col- 
legare un'allra resistenza "Rs" oltre a 
quella gia menzionata, nel conduttore po- 
silivo. c nel misurare la tensione ai capi di 
questa. II sistema e perosconsigliabile per- 

Volt-Amperometro 

per alimentatori 

Piu ... 

un commutatore 

automatico 

di portata 

Questo servizievole circuito 
permette di collegare un 
voltmetro digitale a un 
alimentatore stabilizzato per 
misurare sia i livelli di tensione, 
sia di corrente. Sono previsti 
inoltre un commutatore 
automatico di portata ed un 
circuito di compensazione per 
misurare I'effettiva corrente 
d'uscita senza aumentare la 
resistenza interna 
deiralimentatore. 

ma. perche sorgono alcuni problemi. 
II circuito di cui sliamo per parlare e leso a 
superare le diverse difficolta e fornire 
un'efficiente combinazione di alimentato- 
re e voltmetro digitale. Inoltre lo strumen- 
to non si limitera a indicare la tensione e 
I'effettiva corrente erogata. ma esegue an- 
che la commutazione automalica da una 
portata all'allra. Tutto cio che deve fare 
I'operalore e di scegliere tra la misura della 
tensione e quella della corrente. 

II principio di base 

La figura 1 contiene lo schema a blocchi 
del ben noto alimentatore con "stabilizza- 
zione in serie". Un amplificatore differen- 
ziale confronta una tensione di riferimento 
Utcicon una tensione ricavata dall'uscita di 
Ra e Rb. L'uscita deH'ampUficatore diffe- 
renziale controlla un transistor di potenza 
T che e collegato in serie alia linea di uscita 
deiralimentatore. Di solilo c'e anche un 
limitatore di corrente che reagisce alia ca- 
duta di tensione che si ha sulla resistenza 
serie Rs. Molto spesso e monlata anche 
una resistenza di precarico Rn in parallelo 
alle uscite, per garantire la slabilila anche 
per i carichi molto ridotti. 
Per calcolare la corrente d'uscita, sembre- 
rebbe sufficiente misurare la tensione ai 
capi di Rs, ma questa misura non e molto 
precisa. II motivo di tutto cid verraspiega- 
10 in seguito. La misura della tensione d'u- 
scita e molto facile, perche basta collegare 
11 voltmetro digitale ai terminali di uscita. 
Non si dovra dimenticare di inserire un 
partitore di tensione, perche il minimo 
campo di misura di cui puo disporre un 
voltmetro digitale sara dell'ordine di uno o 
due Volt. Ed ora torniamo alia misura 
della corrente. 

che aumenta la resistenza interna del cir- 
cuito. 
L'autore e pervenulo ad una soluzione 
molto pralica. Come si vede in figura 3, 
I'aggiunta di due resistenze. R3 ed R4, con- 
verte I'alimentatore in un circuito a ponte. 
Qui avremo Rx che sostituisce Ra. Rb, R I, 
R2 ed Rn. Se si scelgono i valori di R3 ed 
R4 in modo che il rapporto Ira esse sia 
uguale a quello tra Rs ed Rx (R3/R4 = 
Rs/Rx), la tensione differenziale Ud tra i 
punto A e B del pome sara nulla, qualun- 
que sia la tensione d'uscita dell'alimenta- 
tore. Una volta soddisfatto questo requisi- 
to. la tensione al ponte potra essere usata 
per misurare la "vera" corrente di uscita. 
Questo perche la tensione al ponte e pro- 
porzionale alia corrente che passa attra- 
verso Rs. diminuita di quella che passa 
altraverso Rx. I letlori che possiedono 
un'infarinalura di matematica potranno 
verificare. se vogliono. la verita di quanto 
abbiamo detto; a noi interessa il risultato. 

II circuito dello strumento 

Ora che sappiamo dove e come misurare. 
possiamo cominciare a meltere in pratica 
le nostre idee. Lo schema a blocchi del 
circuito che abbiamo in mente. appare in 
figura 4. La tensione al ponte che occorre 
per misurare la corrente, viene ottenuta 
collegando la giunzione tra R3 ed R4 al- 
I'amplificatore IC1 e collegando la tinea di 
zero del circuito dello strumento alia con- 
giunzione tra Rs ed Rl. L'amplificazionedi 
ICI e predisposta in mododaottenereuna 
tensione d'uscita di IV quando I'alimenta- 
tore eroga I A. II trimmer R4 va regolato 
per bilanciare il ponte quando I'alimenla- 
tore non e collegato al carico. In altre pa- 
role, la tensione al ponte deve essere in 
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questo caso di 0 V. Un diodo ed un con- 
densalore sono collegali a vallc dell'ampli- 
ficatore per ollenere una misura del valorc 
di picco. 
La tensione d'uscila dell'alimeniatore vie- 
ne prelcvata dalla giunzione del parliforc 
RI/R2, e quindi applicala all'ingresso in- 
verlente deiramplificatore 1C2 (dalo chc 
la polariia del lerminale superiore di Rl 
rispetto alia massa del circuiio di misura e 
negativa). IC2 ha un'amplificazione tale 
che la lensione d'uscila e di I V quando la 
lensione deiralimentatore e di 10 V. Que- 
sta "normalizzazione" ad I V (I V per ogni 
A e I V per 10 V) permelte di misurare i 
livelli della lensione e della corrente senza 
difficollacon il vollmetrodigitale regolalo 
alia portala di I V. 
Per non dover continuare ad aggiustare i 
punti di misura. dopogli amplificatori ICI 
e IC2 e siato aggiunto un commutaiore 
automatico di portata. Questo possiede il 
vantaggio di evilarc il continue riaggiusta- 
mento del vollmetro digitale durante I'im- 
piego. 
La figura 4 mostra due partilori di lensio- 
ne seguiti dai comparalori Kl e K2. Cia- 
scun comparatore attiva il partitoredi len- 
sione ogni volla che la lensione al suo in- 
gresso supera I V, 
C'e infine un singolo commutaiore che 
permelte aH'operalore di scegliere Ira la 
misura della corrente e quella della lensio- 
ne. 

La cosiruzione pratica 

Lo schema elettricodel volt/amperometro 
si vede in figura 5. La zona circondata da 
una linea tratteggiata contiene ralimenla- 
lore gia esistente, al quale si dovra collega- 
re lo strumento. Rl e PI formano un brac- 
cio del ponte. e PI e usato per regolare a 0 
V la tensione del ponte quando Palimenla- 
lore non e collegato ad un carico. La com- 
binazione di ICI, DI e Cl, con le relative 
resistenze, funziona da amplificalore/rad- 
drizzatore di picco. 
P2 regola 1'amplificazione in modo che la 
tensione su Cl sara di I V quando dall'u- 
scila dell'alimentatore verra prelevata una 
corrente "vera" di I A. 
Segue il partitore di tensione formato da 
R6, P3 ed R7. L'uscita del comparatore AI 
commutera quando il livello di tensione al 
suo ingresso superera I V. Questo livello di 
soglia puo essere regolato medianle P4. 
Quando Al commuta, il commutaiore 
elettronico ES4 (che ftnora era "aperto"), 
verra attivato, ed in tal modo ad un decimo 
della tensione da misurare sara permesso 
di raggiungere il voltmetro digitale. AI 
commuta successivamente A2 che a sua 
volla aziona un rele per visualizzare nella 
giusta posizione il punto decimale. Sono 
quindi a disposizione due portate di misu- 
ra: I A e 10 A. II partitore di tensione pub 
essere tarato per il campo dci 10 A median- 
le il potenziometro semifisso P3. 
La sezione di misura della tensione e in 
linea di principio uguale a quella per la 
misura della corrente, tranne che per I'e- 
sclusione del diodo e del condensatore im- 
piegati per le misure del valore di picco. in 
quanto quesle non sono necessarie.'Dopo 

□ U,el 

I 

Figura 1. II principle che sla alia base deiralimentatore stablllzzato. Dall'utclla vlene prelevata una 
lensione che deve essere confronlata con una tensione dl rlterlmenlo. 
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Figura 2. Ouesto schlzzo mostra quail sono le 
resistenze che carlcano l'uscita dell'alimeniatore ci„„rat        oi mda 
a potenza zero. Rl ed R2 servonoalla misura delle ! i "3 «< 
lenslonl. si lorma un clrculto a ponte. 
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Figura 4. Lo schema a blocchl del clrculto dl misura della corrente, che comprende un commutaiore 
automatico dl portata. 

tutto un alimentatore stabilizzato dovreb- 
be poter produrre una tensione costante. 
La misura della lensione d'uscila viene de- 
rivala tramite la resistenza R2. Questo li- 
vello di tensione viene applicato all'ingres- 
so invertenle di IC2(datochela tensione ai 
capi di R2 e negativa rispetto alia massa 
del circuito di misura, come abbiamo gia 
visto prima). P5 stabilisce I'amplificazione 
di IC2 in modo che la tensione di uscita da 
questo integrate sia di I V quando la ten- 
sione di uscita deiralimentatore e di 10 V. 

L'uscita del comparatore A3 e regolata 
con P7 in modo da commutare ad 1 V. In 
questo modo si altivera ESI, che e dispo- 
sto in serie ad una parte del partitore di 
tensione formato da R13; P6 ed RI5. P6 
serve a larare il partitore di tensione. Me- 
dianle il rele Rb. A4 posiziona nel modo 
corretto il punto decimale sul display. Le 
portate di tensione cosi ottenute (ed indi- 
cate) sono 10 V e 100 V. 
I commutatori ES2 ed ES3 collegano le 
tensioni risultanti dalla misura della cor- 
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Flgura 5. Lo schema oleltrlco completo. Ra ed Rb devono essere del relfe mlnlatura a 5-6 V con correnle masslma dl lunzlonamento dl 16 mA. 

rente o da quella della lensione all'ingresso 
del voltmetro digitale. II commutatore SI 
determina quale del due commutatori elel- 
tronici e prescelto (quello della correnle 
oppure quello della tensione). 
In linea di ntassima si puo usare in questo 
circuito qualsiasi voltmetro digitale, ma la 
sezione di converslone per i punti decimali, 
mostrata sulla destra dello schema, e stata 
appositamente progettata per il tester digi- 
tale universale pubblicato su Elektor nel 
Novembre 1979. Questo fa uso di display 
ad anodo comune. 
L'alimentatorc per questo circuito deve es- 
sere del tipo simmctrico da 5 V ed e com- 
pletamente separate dairalimentatore sot- 
toposto alia misura. Ci6 e mollo impor- 
lante in quanto le connessioni di massa dei 
circuili dello strumento sono collegate al 
polo positive deU'alimentatore stabilizza- 
to. Ne consegue che la linea di zero del 
circuito dello strumento non deve mai es- 
sere collegata allo zero deiralimenlatore. 
La stessa tensione di alimentazione a 5 V 
data corrente al voltmetro digitale. 

Ultimo ma non meno 
importante ... 

Si capisce che questo tipo di circuito deve 
essere larato con atlenzione perche possa 
funzionare con qualche precisione. Ma 
prima di continuare con I'effettivo proce- 
dimento di taratura, si deve mettere I'ac- 
cento sul fatlo che la sola sezione per la 

misura della corrente funzionera al 100 %, 
basta che la resistenza di uscila deU'ali- 
mentatore (a carico nullo) resti costante a 
qualsiasi livello della lensione di uscita. In 
pratica ci6 significa che la conlroreazione 
deve essere prelevata alia spazzota del po- 
tenziometro di taratura. II risullalo sara 
che la resistenza totale di Ra ed Rb della 
flgura 1 restera costante a qualsiasi livello 
di uscita. 
Dato che per il circuito dello strumento 
occorre un voltmetro digitale, si potra dare 
per acquisilo che esso e gia larato. Si rego- 
la per prima cosa I'alimentatore ad una 
lensione di uscila a vuoto di 10 V e quindi 
si regola con P1 la lensione ai capi di CI a 0 
V. 
Usando la formula U = I • R. si calcola la 
caduta di tensione sulla resistenza di limi- 
tazione della corrente neiralimentatore, 
con riferimento ad una corrente di uscita 
di AI. (La resistenza cheappare nellosche- 
ma ha un valore di 0,33 £2, ma questo 
valore puo variare da un alimentatore al- 
I'altro). 
L'alimentatore viene caricato in modo che 
la corrente assorbita sia di circa I A. La 
tensione all'ingresso non invertente del- 
I'integrato viene misurata con il voltmetro 
digitale e si regola la tensione di uscita 
deU'alimentatore in modo che il valore mi- 
surato della tensione sia uguale a quello 
calcolato. Dopo di che si misura nuova- 
menle la tensione su C1 e se ne regola il 
valore ad 1 V mediante P2. Un metodo 

migliore consiste nel misurare la correnle 
di uscita mediante un amperometro di pre- 
cisione, qualora si abbia a disposizione un 
simile strumento, e quindi si regola la len- 
sione su Cl ad I V per un valore della 
correnle di I A. 
Successivamente si regola P4 in modo da 
farcommutare il comparatore AI ad I V. 
II partilore di lensione R6, P3 ed R7, viene 
tarato collegando all'alimentatore il suo 
carico massimo e quindi misurando la ten- 
sione su Cl. Si collega poi il voltmetro 
digitale all'uscita dello strumento con SI 
in posizione I esi regola P3finoa quando il 
voltmetro indichera un decimo della pre- 
cedente misura. 
Ora si deve tarare la sezione voltmetrica. 
La lensione di uscita deU'alimentatore va 
regolata a 10 V precisi (misurare con il 
voltmetro digitale). La tensione all'uscita 
di IC2 viene regolata ad IV mediante P5. 
Si regola quindi P7 fino a quando I'uscita 
del comparatore A3 e appena sul punto di 
commutazione. 
Si tara il partilore di tensione regolando 
l'alimentatore alia sua massima tensione e 
misurando questa con il voltmetro digita- 
le. 
Quest'ultimo va poi collegalo all'uscita del 
circuito di misura, si posiziona SI in U e si 
gira P6 fino a quando lo strumento indichi 
un decimo del valore appena misurato. Si 
collegano infine le connessioni del punto 
decimale ai punti corrispondenti sulla ba- 
setta del voltmetro. M 
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misurate le distanze con il vostro computer 

I possessor! dl un personal computer sono sempre alia ricerca di 
nuove appllcazlonl e dl nuovl trucchl da Insegnare alia loro "bestiola" 
elettronlca. Questo artlcolo descrive un piccolo ma potente sensore 
che permette dl mlsurare la dlstanza tra due puntl sulla carta 
geografica con preclslone notevole. Un programma dl elaboratore 
converte II numero dl centlmetri mlsurato In distanze effettlve In 
chllometrl. 
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Foto 1. Una soluzlone alternatlva per coatrulre II sensore. Oueslo non lunzlona secondo II prlnclplo 
dell'lnlerruzlone della luce, ma Implega la luce rillesta da quadratlnl blanchl e nerl. Oueslo e II motlvo per 
cul tale llpo dl sensore deve essere accuralamente schermalo dalla luce eslerna. 

Con il costo sempre crescente della molo- 
rizzazione, il giudatore tende a porre limiti 
ferrci al chilomelraggio della sua auto, ri- 
ducendo al minimo la dislanza da percor- 
rere. In particolare chi va in vacanza, ha 
bisogno di sapere I'esalta (e piu breve) di- 
slanza da un posto aH'altro in modo da 
non reslare in panne con il serbaloio a 
secco. Di solito si stende la carta su un 
tavolo e si misura con un riga la dislanza in 
eentimetri tra A e B; quindi si convene 
questa misura in chilomelri, tenendo con- 
to della scala della carta. 
II calcolo e semplice, ma se la strada e 
piena di curve e tornanti, i facile avere un 
paio di eentimetri in piu od in meno: per- 
che non farsi togliere le castagne dal fuoco 
dal computer? Invece di una riga si adope- 
ra un sensore munito di una rotella che si 
fa scorrere lungo la traccia della strada 
sulla carta geografica. La dislanza percor- 
sa dalla rotella viene trasformata in una 
serie di impulsi, contati dal computer, che 
sara cost in grado di calcolare I'effettiva 
dislanza in chilometri. 
II sensore 
Come si pud dedurre dal paragrafo prece- 
dente, il sensore e un elemento vitale. Que- 
sto garantisce la conversione dei eentime- 
tri da misurare in una serie d'impulsi che 
verranno elaborati dal computer. 
II funzionamento avviene come segue: sul 
davanti del sensore e'e una piccola rotella 
che puo liberamente girare. In certi punti 
della rotella sono stati praticati degli inla- 
gli. Da una parte della rotella e'e una lam- 
pada e daU'altra parte un foto transistor. 
Ogni volta che la ruota gira, il fototransi- 
stor viene illuminato per una frazione di 
secondo dalla lampada, atlraverso una 
delle fessure della ruota. Durante questa 
frazione di secondo, la lampada e il transi- 
stor possono "vedersi" 1'un I'altro, e quin- 
di il transistor passera in conduzione. 
Mentre la ruota continua a girare, il raggio 
luminoso verra interrotlo e il transistor 
cessera di condurre fino a quando non 
appaia un'altra fessura. A seconda del nu- 
mero di fessure della ruota. il fototransi- 
stor emettera una certa serie di impulsi per 
ogni giro. 
Gli impulsi general! dal fototransistor so- 
no applicati ad un trigger di Schmitt basa- 
lo su 1C1. Questo produce dei segnalicom- 
patibili con le logiche TTL ed a sua volta 
alimenta il computer. La figura 1 mostra lo 
schema del sensore. 
Per semplificare il piii possibile la sistema- 
zione meccanica. per il sensore e stata pro- 
gettata una baselta stampata (figura 2), 
che contiene anche la rotella. Quest'ultima 
sezione pud essere ritagliata e la ruota li- 
mata fino a raggiungere la sua forma defi- 
nitiva. Si intagliano quindi le fessure nelle 
posizioni indicate sulla ruota, pralicando 
inollre un foro che permette I'inserzione 
dell'asse. 
La basetta sulla quale vanno montati i 
componenti e provvista ad un'eslremita di 
un fessura piii larga, nella quale dovra es- 
sere montata la rotellina. Come asse si puo 
usare uno spezzone di filo infilato nel foro 
al centro della rotella. Quest'ultima va 
quindi inserita nel circuito stampato e le 
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Flgura 1. Lo schema elottrlco del sensore. Un trigger dl Schmltt converte (e Interruzlonl del ragglo 
lumlnoso In segnsll TTL - compatlbllL 
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Flgura 2. La basetta slampata e la dlsposlzlone del componentl del sensore. 

Elenco del componentl 

Resistenze: 
R1,R6= 1 k 
R2 = 330 k 
R3 = 1 M 
R4= 10k 
R5 = 12 k 
PI = 100 k semilisso 

Semicondutlori: 
T1 = fotolransistor, per esempio FPT 100. 

Se il sensore e basato sulla ridessione, 
e meglio usare un lipo a fotodarling- 
lon (per es. il 2N5777 della Motorola). 

IC1 =3140 

Varie: 
La = Lampadina minialura a 6 V. 

esiremila dell'asse vanno saldate da en- 
trambi i lali alle piste. Dopo di che, si 
possono saldare alia basetta i componenti. 
La lampada ed il fotolransistor devono 
essere posizionati con precisione. Nello 
schizzo di flgura 3 si vede ancora una volta 
il sensore complelo. 
Ora si puo collcgare la tensione di alimen- 
lazione e regolare il potenziometro semi- 
fisso PI finche la tensione di uscita al piedi- 
no 6 di ICI si alternicon regolaritafra zero 
e uno logici quando la rotella sia falta 
ruotare lentamente. 
La basetta stampata ^ abbastanza piccola 
da poler essere inserita in un tubo di plasti- 
ca. Quanto abbiamo finora descritto e solo 
un suggerimento e ci sono molti altri modi 
di costruire la parte meccanica del circuito. 
La ruota fatta in casa, descritta in prece- 
denza. e alquanlo spessa e non sempre 
molto precisa quando la slrada indicata 
sulla carta e molto ricca di curve, o quando 
si debbano misurare distanze di pochi mil- 
limetri. Una soluzione ideale a questo ri- 
guardo sarebbe di usare pane del mecca- 
nismo di un vecchio orologio meccanico. 
La figura 4 mostra come eseguire questo 
tipo di coslruzione. Dato che la riflessione 
ha un'mflucnza importante sul funziona- 
mento del circuito, bisogna assicurarsi che 
la parte otlica del sensore sia schermata il 
piii possibile dalla luce. II prodotto finito si 
vede nella fotografia. 

II software 

Una volta costruita la pane meccanica, si 
dovra elaborare un programma che si as- 
suma il lavoro di calcolo. In linea di princi- 
pio il sensore si potracollegarea qualsiasi 
computer provvisto di porte I/O. La de- 
scrizione che segue si riferisce ad una flow 
chart che permette la scrittura di un adalto 
programma in qualsiasi linguaggio di pro- 
grammazione si voglia. 
L'esempio che appare qui e slato scritto 
per il Junior Computer, ed il listings! tro- 
vera alia fine di questo articolo. 
La figura 5 mostra il diagramma di flusso 
fondamentale del programma di carteg- 
gio. 11 computer parte alia subroutine 
INITS. In questo modo saremo certi che 
nei buffer dei dati verra memorizzata la 
giusta informazione iniziale. Viene inoltre 
indirizzalo una volta il registro EDETB, in 
modo che il flag della porta d'ingresso alia 
quale e collegato il sensore (il flag PA7 nel 
Junior Computer) venga attivato quando 
a questo ingresso appare un fronte d'im- 
pulso positive. Quanto sopra e necessario 
per rilevare i successivi impulsi d'ingresso 
general! dal sensore. Dopo la subroutine 
INITS, la routine principale viene conti- 
nuata dall'etichetta SCAFAC. 
Se il tasto piu (+) non e premuto a questo 
stadio, il programma inserira ora un anello 
d'attesa che manterra ritornando all'eti- 
chetta SCAFAC. Nel corso dell'anello 
vengono contati gli impulsi emessi dal sen- 
sore. II sensore dovra ora percorrere una 
distanza di 50 cm esatli. II conteggio degli 
impulsi viene moltiplicato per due ed il 
risultalo viene mostrato sul display. II di- 
splay mostrera quindi quanti impulsi sono 
stati contati per ogni metro di percorso 
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Flgura 3. Cosl appare II sensore montato. II lotolranslslor deve esaere completamente dlplnto dl nero, 
Iranne una plccola zona dell'area senslblle. 

ii 
Btoaz 4 

Flgura 4. Un prototlpo dl 8en8ore"lallo In caaa". 6 slato coslrullo utlllzzando I pezzl dl un vecchlo orologlo. 

Questo numero e di importanza vitale per 
il resto del programma, dalo che esso indi- 
ca il faltore di conversione distanza- 
impulsi, Se si preme il lasto + durante 
I'anello di attesa, questo anello viene ab- 
bandonato ed il computer conlrolla se du- 
rante la sezione di progratruna precedente 
siano o meno stali contati degli impulsi. Se 
il conteggio e slato effetluato, il program- 
ma salta direltamente a TRSFER. Se non 

c'e stato conteggialo, I'operatore ha la 
possibilila a questo punto di inserire ma- 
nualmenle mediante i lasti il numero di 
impulsi per metro. Questo puo avvenire 
durante la subroutine KEYSEL. II pro- 
gramma e strutlurato in modo che il senso- 
re debba coprire 50 cm solo per una volta. 
II numero sara quindi noto e quindi, la 
volta successiva in cui diverra necessario, 
esso potr^ essere inserito mediante tastiera 

dall'operatore. ed in questo modo si ri- 
sparmiera molto tempo. 
II numero viene ora inserito nelle locazioni 
di memoria SCALE (B .... D) e viene suc- 
cessivamente Iraslocato in SCAF (A   
C). Le locazioniSCALE(B .... D)sonoora 
libere e possono essere usate per memoriz- 
zare la scala. La scala viene nuovamenle 
introdolta durante KEYSEC. Dopo Pin- 
troduzione della scala e la pressione del 
tasto -f, la scala stessa viene conlrollata 
per verificare se e uguale od inferiore a 
99999. Se si verifica quest'ultimo caso, il 
conteggio viene aggiornato in metri su lut- 
ti e sei i display. Se pero viene usata una 
scala maggiore. i primi quatlro display ter- 
ranno conto del conteggio in chilometri. 
A questo punto del programma, il compu- 
ter e predisposto per un lavoro di calcolo 
"reale". Viene chiamala la subroutine 
D1VDEC e la scala introdolta (SCALE) 
viene divisa per il numero di impulsi per 
metro (SCAF). II risultato della divisione, 
espresso in forma decimale, viene memo- 
rizzato nelle locazioni KM (A D). Que- 
sla cifra indica la distanza tra due impulsi 
del sensore, espressa nei termini della scala 
inserita. In questo modo e stata eseguita la 
maggior parte del lavoro di calcolo. Ora il 
display viene cancellato ed il computer 
puo concentrarsi suH'effettiva operazione 
di misura. 
Questo porta noi (e la macchina!) aH'anel- 
10 di programma CO. Quest'ultimo som- 
ma la cifra memorizzata nelle locazioni di 
memoria KM (A .... D) alia cifra indicata 
dal display, ogni volta che dal sensore vie- 
ne emesso un impulse. II risultato rappre- 
senta I'effetliva distanza da percorrere, 
premesso beninteso, che si segua la stessa 
strada servita per effeltuare la misura sulla 
carta. 

11 listing 

La figura 6 mostra il listing del programma 
scritto per il Junior Computer. Ora che e 
slato esaminalo nei particolari il diagram- 
ma di flusso, risultera facile seguire il pro- 
gramma vero e proprio. 
Come si puo osservare, il programma si 
estende dall'indirizzo 0200 all'indirizzo 
0329. Esso dovra essere battuto con i tasti 
una sola volta. dopodiche polra essere re- 
gistrato su nastro e potri essere caricato 
nella macchina ogni volta che occorra. In 
allernativa il programma polra essere con- 
servato in una (E)PROM, ma in questo si 
dovranno adattare gli indirizzi del salto 
assoluto e del vettore NMI a seconda del 
campo di indirizzamento nei quale e locata 
la PROM. 

Come lavorare con il programma 

Una volta inserito il programma mediante 
i lasti e dopo aver collegato il sensore al- 
conneltore delle porte (+5 V, GND e 
PA7), si potra avviare il programma. Se 
non si sono fatti errori di battitura, sul 
display apparira 000000. Si fa ora percor- 
rere al sensore una distanza di 50 cm e si 
prende nota per un'altra occasione della 
cifra che appare sul display. Poi si preme il 
tasto + e sul display appare ancora 
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CURV 

SCAFAC 

Conta il numero de- 
gli impulsi general! 
dal sensore duranie 
il percorso di 50 cm. 
MoUiplica questo 
valore per 2 e me- 
monzza il risullalo in locazlone SCALE 
(B .... D). 
Visualizza il dato e 
decodifica il tasto 
premuto 

lasto 

^ Sono x 
arrivati impuls 
wdal sensore"? 

KEVSEL 

) 
IRASFER 

Trasferlsci j dati da SCALE (B 
D) a SCAF (A 
C) e memonzza 0 
nelle locazloni 
SCALE (A D) 

KEVSEL 

ALE 099999 

AbilUa i pnmi quallro 
display ediwidi per die- 
ci la scala mtrodotla 

SCALE) 

(~r 

^ COUNT 

c 
KtYStI 

Visualizza i dati e 
decodifica il lasio 
premulo 

Tasto +? 

Sposia SCALE di 
qualtro posizioni 
a sinisira (=r 
SCALE 8 D) 

L<Z) 

DIVDEC 

Divldi SCALE per SCAF e memorizza 
il risullalo in loca- 
zione KM 

CD < 

II vellore NMl punla e 
quesia eiichetta 

COUNT 

Memonzza ylalle lo- cazloni del display 
(= SCALE) 

fCJD 

Ouando viene nce- 
vulo un impulso dal 
sensore. aggiungi 
KM a SCALE (r: Da- 
lo sul display) 

000000. Si introduce ora la scala della car- 
ta geografica, premendo poi di nuovo il 
tasto +. Ora potranno accadere due cose: 
• Appare sul display 000000. La scala 

introdolla era uguale od inferiore a 
99999. La distanza verra misurata in 
metri. 

• Appare sul display 0000. La scala era 
maggiore di 99999 e quindi la distanza 
sara misurata in chilometri. 

Se la misura e terminata ma si vuole fame 
un'altra sulla stessa carta geografica (par- 
tendo nuovamente da 0000(00)), si prema 
il tasto NMI e si puo ripanire! 
La volta successiva che si dovra usare il 
programma, non bisognera nuovamente 
far percorrere mezzo metro ai sensore, in 
quanto il numero di impulsi per questa 
distanza e gia noto...., basta che vi siate 
ricordati di prendere nola! Si preme quindi 
il lasto +, si introduce il numero degli 
impulsi e si preme ancora il tasto +. Ora si 
introduce la scala. si preme una volta an- 
cora il tasto + ed il computer e pronto per 
effettuare la misura. 

Alia fine del percorso ... 

Ora facciamo alcune osservazioni finali 
per mettervi sulla giusta via. La scala inse- 
rita non deve essere inferiore ad 1 : 2500 se 
la misura deve essere della massima preci- 
sione (la probabilita di un errore di conver- 
sione e inferioreairi%). Inoltreunsensore 
aulocoslruilo dovrebbe erogare Ira 100 e 
500 impulsi per 50 cm (ricordarsi di con- 
trollare se sul display appare il numero 
degli impulsi moltiplicato perdue,quando 
alia rotella viene fatto percorrere il mezzo 
metro!). Se pero si usa come sensore la 
basetta EPS, questo requisite verra soddi- 
sfatto automaticamente. Se il programm- 
ma dovra essere impiegato per misurare la 
distanza in miglia, durante la procedura 
iniziale, si dovra far percorrere al sensore 
la distanza di 80,5 cm. u 

Figure 5. II dlagramma di flusso del programma. 
^ - 
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TtMPJHAHy I ATA WIFFIW ay77 A« kiu 

.VkV 
KM 
KM KM 
IQW i>2M KM 
/Sup KM KM 
020fl .Vk'fl «2m! fl2M 
C20I1 ?2Pi' 

KM 
KM 

«IWL • 
NIMH RI-TA ' 
RBSB * RESC ■ BESD ' 
ADOU ADC4I • 5CAFA • STAFB • 
6CAPC ' STAFD ' KMA * KMB ■ 
KMC 
W*D brres • 
TOTP 
'jCAl£A ' .X.'ALiH 1 

SCMBS * SCALED ' 

rJ«lL -Will 

SMBEA c«i»:7 
•.ohkk 
sMe/i 
SWrtEA Swira 
stwe: oaHtri S«WEf. $04JEF S00FP 
WdF) S0OF? 5H0F 3 $WF< 
S0HF«. 
SB^rfi saflFV 
0Hv»Fe 
SIWF9 CkWFA '.J0FJ. 

S1A7A 
S1A7B 

DISPLAY HUfFEP 

WRITE ECCE l*.TKCr CCKWOL 
ECCra ■ S1AES PCS EDCr DISABLE PA7'IB0 

READ FIAG HOJISTEB AWD CLEAR TIMER 6 IRQ FlMi 
PCF1AG • SIADS BIT6 = PA 7-FIAG 

EXPEFNAL SUBRO/TINES 
SCANtB " GET KEY " SID8C SIDF9 

V'f E F.1 
,127H ?! EC 
Krt 91 EA 
n27F C8 rt?8P 93 
(«28I *9 «« 0283 U« F< 
0285 DP 
0286 6H 

MX) L»TV 'CJML 
ATTIY ALCJ-l. sTMY KWL I NY IVA 
F.CPl^ 504 BNF. AEt' '^D 

»TN RTS 

AC2> DATA SPECIFIED BY ACDLJIND Y) 
ri DATA -pE^IFIEf: t;V NlA'LIT'ID Y( 

Y LESS E'JJAL 9? 

-AINWOaiAM 

0287 8S F7 
02P8 A9 F0 
0280 25 Fl 028F DO OB 
0291 A2 EE 9293 AO 04 0795 ?0 C4 02 0298 t6 F? 029A 10 fcF 
029C A2 00 029E 20 D0 0? 
07A1 90 0D 02A3 Efe F2 
02A5 A2 03 
07A7 35 ES 
02A9 95 F8 02Afl CA 
02AC 10 P9 02AE 30 EC 
02DO C6 F7 
02B2 30 D2 02B4 A2 F2 
02B6 *9 04 02B8 20 C4 02 0266 A2 EE 0280 AO 04 02BF 20 E0 02 
02C2 F0 D8 

OIVDEC ITAIM SOP 5TAZ TWP 
LOA1M 5F0 ASTJZ SCAR) IS LEFT MI8BIX OF SCAFD NOT EQUAL 2B*0? 
IPJE f'JBTP LDXLH SCAFA 
LDYIM S04 
JSR SHIFTL SCAF 4 POSITICNS TO LEFT IMTZ TFMP BPL SETO SRAfCH A WAYS 
LDXia 500 
JSR S8CCCC SLBTPACT DECIMAL SCAF FRCH SCALE AM) 97CW RESULT AT RES SCO SETOC RES NEGATIVE? INC? rMA IMGRfcMDIT W BY 1 
LDXIM $03 

TRANSF LOA2X RESA STAZX 5CALEA TTW^FES DATA FRO" RES TO SCALE 
CCX BPL TRANSF BMI SUBTR BRANCH A WAYS 

5ETOC CCCZ TFMP BM1 RTO LDXIM FWA LDYIM $04 
JSP SHIFTL m 4 PC6ITICKS TO LEFT LDXIM SCAFA , LDYIM $04 
JSP SHI FTP. SCAF 4 POSIT1CNS TO RIGHT BEQ SUB TP BRANCH AWAYS 

P?0O 20 «" 0 3 CIEV .1SB 1NITS 
02C4 16 00 02C6 36 01 02C8 36 02 

SHIFTL ASLZX $0000 ROLZX $0001 RCLZX S0002 
0203 A9 F9 SCAFAC LDAIM SCALFH 02CA 36 03 RC12X $0003 
0205 85 E6 GTAZ NIHL 02CC 88 DEY 
0207 A9 K8 LDAIM RESA 03CD DO F5 BNE SHIFTL 
0209 85 EC STAZ ATOL 02CF 60 RTS 
02W 20 6F 02 JSR ADPULS TEST PA7-FLAG; IF SET. INTPf^Q^ 

SCALE BY WO 02D0 F8 SBCtfe'C SED 02HE 20 FA 02 JSR Kl DISPLAY DATA; IF KEY DEWESSED, DfBOJNCB IT 0201 38 SEC 0211 F0 F0 BEQ SCAFAC KEY RELEASED? 
0213 20 F9 ID JSR GETKEY DECCCC KEY. RETURN WITH VALUE IN ACC. 02D2 B5 P8 SD LDAZX SCALEA SUBTRACT DECIMAL SCAFIIND X) FRO" 02)6 C9 12 CMPIH SI 2 SCALE(IND Y) AT® STORE RESULT AT RES 0218 D0 E9 BNE SCAFAC PLUS KEY? 02)4 F5 EE S8CZX SCAFA 021A AS PA LDA2 SCALEC WISES CCONTEX)? 02D6 95 £8 STAZX RESA 021C DO 03 BNE TPSFQt 02D8 E8 1NX 021E 20 56 02 JSR KEYSEL DISPLAY KEYED-IN DATA 02D9 B* TXA 0206 49 04 ECPIM $04 0221 A2 02 TPS PER LDXJM S«2 02XC D0 F4 BNE SD X LESS EQUAL 3? 

02DE D8 OLD 0223 B5 F9 TEA lOAZX SCALES THAMiFfP (ATA PRO" SCALE TO SCAF 02DF 60 RTS 0225 95 EE STAZX SCAFA 0227 CA LEX 0228 10 F9 BPL TRA 02E0 56 03 SHI FTP LSRZX $0003 022A 20 1A 03 JSR INITSA 02E2 76 02 RCRZX $0002 0220 20 56 02 JSR KEYSEL 02E4 76 01 RCRZX S000! 02JO A9 09 LDAIM $09 02E6 76 00 RCRZX $0000 0232 C5 FB 0"PZ SCALED 1$ SCALE LESS-EQUAL 099999? 02E8 88 DEY 0234 B0 09 BCS DIV 02E9 D0 F5 BNE SHI FTP 0236 C6 F6 DEC?. BYTES CNAflLF FIRST FCW DISPLAYS 02E» 60 RTS 0238 A2 PS LDXIM SCALE* 023A A 9 04 LDYIM $04 023C 20 EO 02 JSR SHI FTP DIVIDE SCALE BY 10 02EC 20 BE ID KEYINP JSR SCANTS 02EF DO FB BNE KEYINP KEY DEPRESSED? 07.3F 20 8 7 02 DIV ,isa OIVDEC 
02F1 20 FA 02 KIN JSP Kl 0242 20 IA 03 COUNT JSR INITSA 02F4 F0 FB BEO KIN NO KEY DEFRESSED? 
02F6 20 F9 ID JSR GETKEY 0245 A9 F8 CO LDAIM SCALEA 02F9 60 RTS 0747 65 E6 STAZ NLML 0249 A9 P? LDAIM YfA 0246 85 EC STAZ ADDL 02FA 20 BE ID Kl JSR SCANES 024D 20 6F 02 JSR ADFULS 02FD F0 03 BEQ RET NO KEY OEFRESSED? 0250 20 BE ID JSR SCANES 02FF 20 8E ID JSR SCAND$ 0253 4C 45 O? IMP CO 
0302 60 RET RTS 

SUBRCOTSNES 0303 *9 00 INITS LDAIM $00 0305 A2 OF LDXIM SOF 
0307 95 E6 IN STAZX Nl«L 0256 70 EC 02 KEYS FX .JSR KEYINP DI6FLAY LATA, , PM WITH KEY-VALUE 0309 CA DEX TN ACC. IF KIT DEH3FSSED alOA 10 FB BPL IN 

0359 C9 12 CMPIM $12 PIUS KEY? 010C A9 42 LCAIM CCUNT LOAD VECTOR WITH CGAWT-ALtRESS 0258 FO 29 oio RW OJ0E 80 7A IA STA fWlL 025D C9 OA CMPIM SO* ILL&"AL KEY.' 0311 A9 07 LDAIM C'VUT /256 035F 10 F5 BPL KEYSEL 0313 BO TB IA STA "MIH 0261 A2 F9 LDXIM SCAIEB 0316 A9 02 LDAIM $02 0263 AO 04 LDYIM $04 0318 65 E8 STAZ RESA 0265 20 C 4 07. .JSR SHIFTL SCALE 4 POSITICNS TO LEFT 0268 05 F9 .«A7 SCALES Oil* AD D5 IA INITSA LDA RCFLAG RESET pA7-FtAG M6A 85 F9 STAZ SCALEH ^TORE KEY-VALUE INTO LCWER NIRBLF 0310 80 C5 IA STA EDtTO PA7 POSITIVE Err.E DETECT, IRQ DISABLE OF .'I'AUP 0330 A9 00 LDAIM Skip 02fiC 4C V. 0? JMP KEYSEL 0322 A2 03 LDXIM $03 
026F AD D5 IA ADPUIS IDA RCFLAC 0374 95 PP ISA STAZX SCALEA CLEAR SCALFX 
0272 OA ASIA 0326 CA DEX 0273 10 11 bpi. RTN IS PA7-PIAC RESET? 03?? lO FP BPL 1NA 0275 18 CLC ,**29 60 RTS 

Flgura 6. II listing del programme. 
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Una possibility di esaminare lo 
schema e di ascoltare il nuovo 
altoparlante di Peter Walker: 
un'occasione da non perdere... 

Crediamo die I'articolo die segue, il quale 
tralta delle interessanli soluzioni adottale 
in questo insolito altoparlante, inleressera 
molli dei nostri leltori. Dopo una pane 
introduttiva sugli altoparlanti elettrostati- 
ci in generale, lanto per fare il punto, en- 
treremo in maggiori particolari parlando 
ddl'ESL 63. Parleremo infine di come 
I'ESL 63 si comporta come un dipolo e di 
come si interfaccia con i locali di ascolto. 

L'altoparlante elettrostatico 

L'altoparlante elettrostatico e, solto molti 
aspetti. la controparte del diffusissimo al- 
toparlante a bobina mobile. Per comincia- 
re. in un significato streltamente teorico; la 
forza esercitata su una membrana ESL e 

QUAD ESL 63 

(corrente). In pratica le armature perforate 
sono anch'esse di maieriale termoplastico, 
con uno strato conduttore stampato in su- 
perficie: in questo modo vengono molto 
semplificati i problemi di isolamento ad 
alta tensione. e nell'ESL 63 si rende anche 
possibile Pimpiego di eleltrodi sagomati 
(vedi figura 2). 
Un aspetto piii interessante c lo smorza- 
mento della risonanza fondamentale. In 
un sistema di pilotaggio elettrostatico si 
tratla della risonanza tra la cedevolezza 
del diaframma (dovuta alia summenziona- 
ta forza di recupero) e la massa d'aria die 
si trova nelle immediate vicinanze(aumen- 
tata naturalmente della piccolissima mas- 
sa del diaframma stesso). I leltori provvisti 
di conoscenze musicali polranno notare 
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proporzionale alia tensione applicata inve- 
ce che alia corrente, mentre e la corrente 
che pussit nell'impedenza cinetica dell'ESL, 
piuttosto che la tensione ai suoi capi, ad 
essere proporzionale alia velocita effettiva 
del diaframma. Un altro aspetto ecostitui- 
lo dal falto che un diaframma ESL, il qua- 
le porta solo una quantila piu o meno 
grande di cariche elettrostatiche (e da co- 
s'altro dovrebbe derivare il suo nome?), 
potra essere di dimensioni molto grandi e 
tutlavia molto leggero, in pratica molto 
piii leggero della massa d'aria che deve 
muovere. La figura I mostra una sezione 
di un moderno gruppo elettrostatico. II 
diaframma e formato da una pellicola ter- 
moplastica flessibile e molto sotlile, ben 
tesa, in modo da fornire la forza di richia- 
mo verso la posizione centrale di equili- 
brio. Deve essere possibile caricare con 
sicurezza il diaframma senza che lesingole 
cariche abbiano la possibilita di distrui- 
buirsi in modo ineguale duranle i movi- 
menli, altrimenti la forza, che agisce sulle 
cariche, sara anch'essa distribuila in modo 
non uniforme. 

Allo scopo e necessaria una resistivita su- 
perflciale assai elevata. II diaframma in 
poliestere spesso 3 micron, usato nell'ESL 
63, fa uso della conduzione eletlronica ot- 
tenula drogandolo con un atomo donatore 
su circa dieci milioni di atomi non condut- 
tori (Incidentalmente si pu6 dire che si 
tratta di una tecnologia di avanguardia, 
che ha fatto origine ai maggiori problemi 
nello sviluppo portato avanti dalla Quad). 
Le piastre fisse, perforate allo scopo di 
permettere il passaggio dell'aria, formano 
in pratica un condensatore ad armature 
parallele. La tensione alternata applicata 
ai capi di questo condensatore stabilisce il 
campo del segnale, e la forza di aziona- 
mento e il prodotto tra la carica totale e 
I'intensita di campo. Quando il diaframma 
si muove provoca uno spostamento di ca- 
riche nel circuito delle armature e possia- 
mo osservare che la velocity di movimento 
del diaframma deve essere proporzionale 
alia velocita di spostamento delle cariche 
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Figura 1. Sezione dl un liplco altoparlante elettro- 
statico con II relatlvo circuito esterno. L'apparenle 
sempllclla 6 Ingannevole. 

che questo carico dovuto alia massa d'aria 
(in termini acustici "inertanza") ha le stes- 
se caralteristiche del meccanismo necessa- 
rio per la correzione terminale nell'accor- 
do di una cannad'organo. Losmorzamen- 
to elettrico di questa risonanza puo essere 
otlenuto regolando la corrente cinetica 
(nel caso della bobina mobile, la tensione). 
Nell'ESL 63 c'e anche uno smorzatore 
acustico interno ottcnuto facendo resisten- 
za al libero flusso d'aria. 
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Le casse 
Secondo le nostre conoscenze, le casse de- 
gli alloparlatui esistono soprattutto per ot- 
tenert un'efficiente uscita del bassi dal si- 
stema a bobina mobile, cheha unasuperfi- 
cie di inembrana abbaslanza piccola. Esse 
si sviluppano a parlire dai lipici mobileiti 
radio a fondo aperlo, realizzati quando si 
comprende che I'onda in opposizione di 
fase provenienle dal retro interferiva an- 
nullandosi con quella anteriore, riducendo 
la pressione totale dei toni bassi neH'am- 
biente. Non leniamo conto delle Irombe 
per toni bassi, che sono in realta dei tra- 
sformalori di adattamenle acustico, ed 
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hanno la tendenza adassumeredimensioni 
enormi, per cui restano due idee di parlen- 
za: assorbire I'onda posteriorein unacassa 
chiusa, oppure usarla per pilolare unsiste- 
ma risonante sfasatore che provvedera 
un'uscita supplementare di toni bassi (si- 
stemi "bass-reflex" e certi modelli a labi- 
rinto del tipo a "linea di trasmissione"). 
Come possiamo notare, due delle proprie- 
la degli altoparlanti elettroslatici rendono 
non necessario ne desiderabile il montag- 
gio entro casse. Non necessario perche la 
loro superficie irradiante pud facilmente 
essere resa cosi vasta da relegare i problemi 
delle interferenze distruttive solo alle fre- 

quenze musicali estremamenle basse. Que- 
st! si possono risolvere con I'esaltazione 
dei bassi. senza distorsione, dato che il 
sistema di pilotaggio e lineare (il sistema 
deve naturalmente avere la possibility di 
compiere escursioni ampie: melri cubi al 
secondo di velocila per volume restano 
sempre metri cubi al secondo). Indesidera- 
bile perche le casse, per loro stessa natura 
funzionano con forti pressioni interne, che 
potrebbero anche sfondare il diaframma 
elettrostatico. 

Adattamenlo a linea dl rltardo 

Uno dei problemi che presenta il pilotag- 
gio elettrostatico e la corrente reattiva che 
passa nella capacity tra le piastre alle alte 
frequenze di lavoro. Peter Walker ha chia- 
rito, sin dal 1954, che questo problema puo 
essere risolto impiegando diverse sezioni 
di altoparlanle comese fossero gli elementi 
in parallelo di una linea di ritardo L-C. II 
brevetto inglese N° I 228 775, pubblicato 
nel 1971, spiega come questo accorgimen- 
to possa essere usato per controllare la 
figura di irradiazione di un altoparlante 
elettrostatico ad elevata superficie. Nel 
maggio del 1979, una pubblicazione del- 
I'AES ha infine chiarito come tulto cio 
avvenga. 
Una sezione della linea di ritardo usata 
nell'ESL 63 si puo vedere in figura 3. Si 
tratta di una cosa inleressanle. Con i suoi 
condensatori in diagonale, sembra trattar- 
si di un circuito "passa tutlo" del primo 
ordine. E forse si tratta proprio di questo, 
per quanlo una parte almeno della corren- 
te dei condensatori andra ad annullare 
quella che passa attraverso la capacity di- 
struibuita deH'awolgimento (disegnata a 
tratteggio). I secondari apparentemente in 
cortocircuito servono in effetti ad applica- 
re uno smorzamento agli induttori. per 
determinare il comportamento della sezio- 
ne passa-tutto ai transitori, oppure per ra- 
stremare I'ampiezza lungo la linea, oppure 
per entrambi gli scopi. II ritardo per ogni 
sezione e di 24 psecondi, che corrisponde 
ad una differenza di lunghezza di percorso 
in aria di poco piu di 8 mm. 
II punto essenziale da considerare circa 
questo metodo di adattamenlo e che la 
rifles si one acustica indesiderata ai margin! 
del diaframma di estensione finita, assu- 
mery la forma di una riflessione elellrica 
sulla linea. Questa potra essere facilmente 
eliminata con una semplice modifica elet- 
trica alia linea stessa. 

Audio ad alta tensione 

La tensione di segnale applicata all'ESL 63 
puo arrivare fino a piii di dieci kilovolt. 
Questa elevata tensione e necessaria per 
ottenere delle intensity di campo vicine al 
limite di ionizzazione (scarica) su un inter- 
vallo d'aria largo a sufficienza da permet- 
lere un movimento del diaframma alle bas- 
se frequenze di funzionamento. La progel- 
tazione di un trasformatore audio alto a 
svolgere questo compito, entro I'intera 
banda di frequenza, e con bassa distorsio- 
ne, deve essere stata un'esercitazione piut- 
tosto inleressanle... 

Figura 2. Una delle due placche llsse dell ESL 63, che mostra la separazlone Ira le varle sezlonl dl 
pilotaggio sotto lorma dl anelll nerl. 
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Figura 3. Una sezione della linea dl ritardo. Se ic > Is II clrcullo i un passa-tutto; con lc = Is esso diventa 
una llnea L-C. 
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In realta 1'ESL 63 e doiato di due trasfor- 
matori idemici e gagliardi. avvolli con i 
rispellivi secondari in serie. A prescinderc 
dalla difficolta di sistemare quesli oggetti 
cosi ingombranii in un basamenloalquan- 
10 basso, essi forniscono un elegante siste- 
ma per ridurre I'indiittanza parassita e le 
capacita distrubuite che limitano la banda 
superiore delle frequenze di un trasforma- 
tore. 
Un punto degno di nota e che un trasfor- 
matore audio con nucleo in ferro non puo 
diminuire in alcun modo le prestazioni di 
un sistema in cui esso sia usato. Al conlra- 
rio, I'uso di un trasformatore e spesso il 
miglior sistema, se non, come in questo 
caso. Punico sistema, di ottenere il risulta- 
to. 
La figura 4 fornisce un grafico del modulo 
dell'impedenza d'ingresso. Per quanto la 
cosa possa sorprendere, non c'^ molta dif- 
ferenza rispetto a quello di un altoparlante 
convenzionale. Per mantenere costante la 
carica della membrana, nonostante le per- 
dite per dispersione. e le perdile supple- 
menlari dovute a ionizzazioni localizzale 
dello spazio d'aria, occorre I'applicazione 
di una tensione EHT alia superficie (semi) 
conduttrice. La tensione deve essere alia a 
sufficienza da produrre un'intensita di 
campo di polarizzazione nei due spazi d'a- 
ria (ossia tra la membrana a riposo e cia- 
scuna delle armature fisse) pari a meta del 
limite di ionizzazione. Nell'ESL 63 questo 
limile e di circa 5,25 kV, corrispondenli a 
circa 2 kV/mm. La carica del diaframmae 
proporzionale a questa intensita del cam- 
po di polarizzazione. 
11 generatore EHT si vede in figura 5. Si 
tralla di un classico raddrizzatore in casca- 
ta di Cockcroft-Walton, con una sola picco- 
la aggiunta: la tensione alternata di ali- 
mentazione e con approssimazione stabi- 
lizzata mediante varistori per rendere 
1'EHT piu o meno indipendente dalle flut- 
tuazioni della tensione di rele. Un altro 
interessante particolare e che le cariche 
vengono trasmesse tramite una lampada al 
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Figura 4. Una rappresentazlone grallca del modulo dell'impedenza d'ingresso. 

neon portata da un condensatore. Questa, 
insieme alia resistenza da 10 M£2. ed alle 
resistenze di perdila, di molto superior!, 
forma un altro circuito classico: foscilla- 
lore a rilassamento con lampada al neon 
lampeggiante. II numero di lamp! al secon- 
do e proporzionale alia quantita di carica 
trasmessa al diaframma. 
Forse cio e dovuto al fatto che Peter Wal- 
ker voleva lener d'occhio quanto succede- 
va. Sembra quasi di sentire le sue parole: 
"  molto sensibile e molto meglio dei 
soliti rozzi strumenti, specialmente con 
tutti questi kilovoll in ballo". 

La protezione 

Un altoparlante elettrostatico e lineare fi- 
no al punto in cui avviene la ionizzazione 
in uno dei due spazi d'aria. Non appena 
questo avviene, restano pochi millisecondi 
per abbassare la tensione, dopodiche la 
scarica danneggera senza rimedio il siste- 
ma. Di conseguenza, il circuito di prote- 
zione deve avere un intervento quasi istan- 
taneo, e restate attivo per un tempo suffi- 
cienle a permettere il raffreddamento degli 
ioni. La figura 6 mostra come si ottiene lo 

scopo nell'ESL 63. L'irradiazione di di- 
sturbi ad alta frequenza che accompagna 
10 stabilirsi della ionizzazione. viene capta- 
ta da un'antenna, uno spezzone di filo che 
gira intorno al circuito ad alta tensione, e 
rilevala da T3. Disturb! che superino un 
certo livello sono I'indice sicuro che si sta 
generando una situazione pericolosa. In 
questo caso verra fatto partite il temporiz- 
zatore 555, che accendera il Triac Tl. Per 
cui .... allenzione agli amplificatori di po- 
lenza. Questo altoparlante colpisce all'in- 
dietro  
11 diodo di scarica T2 ed il Triac T3 trasfe- 
riscono I'innesco di TI all'ingresso audio 
nel caso di mancanza della tensione di rete. 
II circuito e quindi a prova di inesperto. 
Questa sistemazione proleggera anche 1'al- 
toparlante contro i sovraccarichi acciden- 
tali. L'amplificatore dovra essere provvi- 
slo di un sistema di protezione contro i 
cortocircuiti ben progettato, anche se esso 
non puo fornire una tensione d'uscita mol- 
to elevata (abbiamo sentito di un'interru- 
zione in apparenza provocata dalla padro- 
na di casa che inseriva la spina di una 
caffettiera eleltrical). Abbiamo constatato 
che la protezione interviene senza che ci sia 
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Figura 5. L'allmenlalore ed II generatore EHT dell'ESL 63. SI noli la slablllzzazlone dell'EHT mediante varislor. La velocilA dl lampegglamento della lampada al 
neon Indica quanta carica vlene lornlta alia membrana. 
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Flgura 7. Parte del clrculto d'lngresso che mostra II llmltatore d'lngresso graduale che reaglsce al plcchl 
di segnale superiorl a 40 V. 

bisogno di sorveglianza: la cosa potra sem- 
brare sconcertante ad un ascoltatore im- 
merso in un forte passaggio musicale: Pal- 
loparlante si comporta in modo superbo, e 
aH'improvviso tace. Percio I'ESL 63 e do- 
lato anche di un limilatore d'ingresso gra- 
duale. progettato per cominciare a dare un 
segnale di avviso udibile della distorsione a 
parlire da circa 3 dB sotto la soglia di 
inlerruzione. 
II suo funzionamento si puo vedere in flgu- 
ra 7. II segnale arriva ai trasformalori ele- 
vatori audio passando attraverso piccole 
resistenze in serie. Tr2 funziona in un cir- 
cuilo a soglia di tensione regolabile. Quan- 
do i picchi della tensione d'ingresso supe- 
rano i 40 V, per qualsiasi polarita di oscil- 
lazione, Tr 1 verra mandate in conduzione, 
assorbendo una corrente supplemenlare 
dalla resistenze in serie. Questo produrra 
una riduzione non lineare udibile, nella 
tensione di pilotaggio del primario. 
II circuito di limilazione potrebbe presu- 
mibilmente essere disattivato senza peg- 
giorare in alcun modo i margini disicurez- 
za. In effetli, avremmo preferito un segna- 
le di avviso ottico, magari pilotato da un 
monoslabile, al posto del limitatore di ri- 
duzione delfampiezza disponibile. Che si 
pensa di una versione escludibile? 
FRED 
L'acronimo FRED (Full Range Electro- 
static Doublet = dipolo elettrostatico a 
piena banda) e un'allra idea originaledella 
Quad. Proviamoci a capire come funziona. 
Peter Walker illustra il suo principio del- 
I'irradiazione e dell'espansione di un fron- 
te d'onda proveniente da un diaframma 
piatto per mezzo deH'adattamento con li- 
nea di rilardo tronca. come appare dalla 
figura 8. Altri hanno interpretato questo 
come se si producesse una sorgente punti- 
forme vinuale situata a circa 30 cm dietro 
Paltoparlante, dal punto di osservazione 
dell'ascoltatore. La situazione effettiva 
dell'ESL 63 sembra essere piu complicata. 
Un dipolo acustico consiste di due genera- 
tori uguali di segno opposlo, ciascuno di 
piccole dimensioni rispetto alia lunghezza 
d'onda, e disposti ad una distanza analo- 
gamente piccola. La pressione netta, ad 
una distanza dal dipolo grande rispetto 
alia spaziatura Ira gli elementi, e descrilta 
con precisione da una funzione coseno (il 
coseno dell'angolo formato dall'asse fron- 
tale e dalla direzione dell'osservatore). 
Tulto questo e illustrato nella figura 9. Se 
abbiamo capito giusto, cio che ha fatto 
Peter Walker e state di combinare il ritar- 
do e la compensazione d'ampiezza del pi- 
lotaggio della membrana in modo da man- 
tenere I'irradiazione a lobi assiali tipica del 
dipolo (con I'intera membrana che si com- 
porta come un sistema di gencratori a di- 
polo reali ed in fase) enlro praticamente 
I'intera zona di lavoro, anche se il sistema 
diventa presto grande rispetto alia lun- 
ghezza d'onda. Le forme di irradiazione di 
figura 10 moslrano solo un leggero restrin- 
gimento per la frequenza di 8 kHz, e que- 
sto dimostra la bonta dei risultati... 
Non si tratta soltanto di un ottimo altopar- 
lanle: si tratta di un affascinante compen- 
dio di fisica applicata. 
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Flgura 8. Questa llgura moslra come I'ESL 63 Irradia un Ironle d'onda curvo da una membrana plalla usando un adallamento a llnea di rltardo. Le prese della 
llnea di rilardo sono collegate alle supertlcl concentrlche delle placche llssate al slstema di pllotagglo. 

L'ascolto ... 
Due aspetti deirinterfaccia altoparlante- 
ambiente, che potrebbero causare distur- 
bo in un locale di ascolto domestico, sono 
le riflessioni premature e le onde staziona- 
rie. 
Un semplice caso di riflessione prematura 
appare in figura 11. L'altoparlante e siste- 
mato su un pavimento molto rifleitenle, 
per cui rascoltatore riceve il suono dall'al- 
toparlante e, per riflessione. dal pavimen- 
to. L'onda riflessa arriva pressapoco uno o 
due millisecondi dopo l'onda diretta, e con 
intensita alquanto inferiore. II modo piu 
efficace di affrontare il problema e di im- 
maginare che il pavimento sia Irasparente 
e che la riflessione provenga in effetti da 
un'immagine dell'altoparlante posia sotto 
di esso. La distanza in piii percorsa dal- 
I'onda ritardata corrispondera ad una o 
piii mezze lunghezze d'onda di una qual- 
che frequenza musicale (di solito nelle fre- 
quenze intermedie). II problema consiste 
nel fatto che I'interferenza distruttiva pro- 
vochera una cancellazione parziale della 
pressione dovuta all'onda diretta, con il 
risultato di falle abbastanza larghe nella 
risposta centrale sulle frequenze corri- 
spondenli a numeri dispari di mezze lun- 
ghezze d'onda. La situazione complessiva 
delle lunghezze d'onda, con le due onde 
piii o meno in fase, dara origine a larghi 
piechi che di solito sono ancora piii fasti- 
diosi delle falle. 
II melodo deH'immagine puo essere appli- 
cato a situazioni piu complesse. basla che 
si usi un sufficiente numero di immagini 
per lenere conto di tulle le riflessioni fasti- 
diose. Si puo nolare, facendo uso di un 
esempio, che una riflessione a doppio rim- 
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Flgura 9. La coslddella sagoma dl Irradlazlone dl un dlpolo. 

balzo si polrebbe considerare come "irra- 
diata" da un'immagine deH'immagine. Ab- 
biamo il sospetto che proprio questo fosse 
I'effetlo che abbiamo durante la nostra 
prima audizione di un ESL 63 in una stan- 
za con pavimento a piastrelle. L'altopar- 
lante era ben dislanziato dalle pareti. ma 
esso "rimbombava" leggermente". L'ef- 
fetto scompariva trasportando l'altopar- 
lante in una stanza con pavimento a mo- 
quette oppure sollevandolo su di un ap- 
poggio estemporaneo (per la precisione 
una cassetta vuota per bottiglie del latle. 
Sara un accessorio da fornire a richiesta?). 
La moquette attenuava la riflessione a suf- 
ficienza; I'effelto della cassetta del latte e 
piii istruttivo: facciamo ancora capo alia 
figura II. Cominciamo col notare che 
I'ESL 63 irradia come un dipolo, ad asse 
orizzontale ed ad una distanza dal pavi- 
mento di circa 50 cm. Sistemiamo ora I'a- 
scoltatore, con le orecchie a circa un metro 
sopra il pavimento e circa 3 metri lontano 
daH'altoparlante. L'angolo verticale sotle- 

so alia retla che unisce I'ascoltalore all'al- 
toparlante e eccetera eccetera ... Tutto 
questo ha dato origine ad un rebus in 
quanto I'operazione cassetta del latte 
avrebbe potuto al massimo ridurre di un 
paio di decibel la pressione dell'onda ri- 
flessa. Poi si e fatta luce. Muovendo il 
generatore immagine ancora 35 cm sotto il 
pavimento. si e provocato un percorso del- 
l'onda riflesso che veniva inlercettato da 
un tavolino da caffe! 
Un'onda stazionaria. considerata come un 
problema di interfaccia con I'ambiente. de- 
ve essere tenuta distinta da un'onda stazio- 
naria che si comporta come parte del pro- 
cesso di riverbero. Qualsiasi modo di onda 
stazionaria e caratterizzato dalla sua fre- 
quenza naturale e dal suo grado di smorza- 
menlo. II problema insorge soltanto quan- 
do appare isolatamente un singolo modo 
con smorzamento leggero oppure un grup- 
po di tali modi slreltamente intervallali. 
Le note musicali provenienti da uno stru- 
mento o da un'altoparlante, particolar- 
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mente le note sostenute, che hanno una 
frequenza vicina a quella naturale, posso- 
no dare origine ad oscillazioni forzate di 
ampiezza noiosamente elevata. Dopo la 
fine della nota, il modo si smorzera piii o 
meno leniamente alia sua frequenza natu- 
rale. Se due o piii modi sono eccilali insie- 
me, possono avere luogo dei battimenli (se 
le note sono uguali) e quindi possono 
smorzarsi indipendentemente. 
II vantaggio del dipolo in questo problema 
di interfaccia ambiente eche I'uscita avvie- 
ne sotlo forma di moto delle parlicelle lun- 
go I'asse. Esso si accoppiera quindi soltan- 
to con i modi che abbiano una componen- 
te significativa della velocita delle partieel- 

le nella direzione dell'asse. Questo e pro- 
babil mente uno dei motivi per cui questi 
dipoli elettrostatici sono considerati debo- 
li nei toni bassi, anche quando cio non 
accade, come nell'ESL 63. Ilsemplicefatto 
e che la stanza non da il desiderate (ma 
piace davvero?) response rimbombante. 
Combattere il rimbombo ambientale con 
un dipolo, significa cominciare con I'ali- 
mentarlo con onde sinusoidal! a basso li- 
vello (naturalmente della "giusta" fre- 
quenza!) e quindi muovere sia I'altopar- 
lante che Pascolialore qua e la fino ad 
identificare il modo che disturba. Provare 
poi a trovare una posizione od un orienta- 
mento dell'altoparlante che produca un 

sufficiente indebolimento dell'accoppia- 
mento indesiderato. 

Woofer o non woofer  

Molli anni fa. quando tutti gli altoparlanti 
disponibili avevano un solo cono teorica- 
mente a risposta totale, qualche mente in- 
novativa introdusse il concetto di Tweeter 
(altoparlante per i toni alii). II passo suc- 
cessive consistettc nello spostare la banda 
operativa del riproduttore principale verso 
il basso dello spettro di frequenza, e quindi 
chiamare I'oggetlo Woofer (altoparlante 
per i toni bassi). Piii tardi venne alia luce 
anche lo Squawker (per toni medi), un ter- 
mine che non ha mai veramente attaccato. 
Ora abbiamo anche a disposizione sistemi 
a banda ultralarga che aggiungono un su- 
pertweeter e, talvolla, anche un subwoofer. 
I sistemi subwoofer separali che stanno 
comparendo sul mercato, dovrebbero piii 
logicamente essere chiamti rimbombatori o 
rompistomaco  
Ora la domanda e: essendo garanlilo che 
I'ESL 63 eroga la sua uscita nei bassi in 
modo piacevole alia condizione piuttosto 
sfavorevole del carico d'aria sul dipolo, un 
woofer sarebbe d'aiuto? 
Peter Walker dice enfaticamente di no. Per 
cominciare, la risposta ai bassi dell'ESL 63 
e molto piu estesa e meglio controllata 
rispetto al suo predecessore. In secondo 
luogo, la sua figura di irradiazione a dipo- 

.5. 

lo garantisce un'interfaccia piu aperiodica 
verso un locale d'ascolto normale, di 
quanto possano fare i sistemi ausiliari per i 
bassi ora disponibili. in quanto si tratla di 
radiator! omnidirezionali. 
D'altra parte, coloro che insislono su di 
una realistica (?) rappresentazione del pe- 
dale d'organo o, tanto e lo stesso, del rom- 
bo degli autotreni o della metropolitana 
potranno disapprovare. 
Questi sono fatti loro (1 suddetti ascol- 
tatori potrebbero pero provare ad ascolta- 
re con I'orecchio incollato al mobile: I'ef- 
felto della vicinanza provochera una buo- 
na esaltazione dei bassi!). 

M 
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Quei lettori che fanno uso regolare di oscil- 
loscopi. sapranno quanio sia difficile esa- 
minare un segnale di bassa frequenza. per 
esempio di 10 Hz. Per non parlare dei pro- 
blemi connessi con il fenomenodel rimbal- 
zo dei contalti di un rele! In un caso i 
segnali impiegano un tempo lalmente lun- 
go per essere descritti sullo schermo, che la 
prima parte del segnale e gia scomparsa 
quando si termina la seansione (nel caso 
del segnale a I0 Hz), per cui risulta impos- 
sibile avere una visione delio speltro com- 
pleto. Nell'altro caso il segnalesara sparito 
prima che potessimo dargli un'occhiata 
(rimbalzo dei contalti). 
Per fortuna esiste la soluzione, sotto forma 

Oscilloscopio 

a memoria 

Prima catturate il segnale ... 

Talvolta 6 molto utlle o persino necessario avere la possibility di 
"congelare" segnali molto weloci oppure molto lentl, per polerli 
esamlnare sullo schermo deH'oscllloscoplo. Per ottenere cl6, 
roscllloscoplo deve essere munlto di una memoria. La soluzione 
offerta In questo articolo conslste nell'utllizzare un oscilloscopio 
normale, comblnandolo con la memoria dlgltale dell'anallzzatore 
logico (descritto nel numero dl Elektor dello scorso mese). E 
compreso un clrculto che converte II segnale analoglco nel suo 
corrlspondente dlgltale, che potrd essere conservato nella memoria. 
Come giy detto II mese scorso, la basetta prlnclpale dell'anallzzatore 
logico 6 giy prevlsta per accogliere I'agglunta per I'oscllloscopio a 
memoria. 

Caratlerlsllche lecniche deH'oscllloscoplo 
a memoria 

" Sensibilita d'ingresso: 100 mV 
per divisione 

" Memoria: 256 x 8 bit 
Tempo di campionamento: 

— 25 [is 5 ms (clock interno) 
— senza limitazioni di lunghezza 

(clock esterno) 
Frequenza massima d'ingresso 
(componenti): 2 kHz 

' Funzioni: 
— c.a./c.c. 
— V/div 
— V/variabile 
— Spostamento c.c. 
— Livello di trigger 
— Trig + oppure Trig — 

di oscilloscopio a "memoria". Questo im- 
picga uno schermo fluorescente che per- 
metle I'osservazione dei segnali, mante- 
nendoli "congelati" per un tempo relativa- 
menle lungo. II concetto e analogo a quan- 
to avviene quando si guarda velocemente il 
sole in una giornata serena. Chiudendo gli 
occhi si "vedra" ancora a lungo I'ardente 
splendore. 
L'oscilloscopio a "memoria" ha pero uno 
svantaggio: con il passare del tempo la 
visione peggiora gradualmente la sua qua- 
lity. L'effelto pud essere paragonato con la 
traccia di condensazione lasciata da un 
aereo che vola ad alta quota: essa appare 
chiara nel cielo per un certo tempo prima 
di disperdersi. 
Per quanto riguarda l'oscilloscopio a me- 
moria che consideriamo in questo caso, si 
tratta di un altro esempio di infiltrazione 
della tecnica digitale nel territorio disolito 
riservato all'analogica. In questo caso la 
visualizzazione permanente delle tracce 
viene assicurata da una memoria digitale 
che opera insieme ad un convertitore ana- 
logico - digitale (A/D) e ad un convertitore 
digitale-analogico (D/A) ed un circuito di 
controllo (basta, naturalmente. non stac- 
care la corrente di alimentazionel). 

Nel numero del mese scorso si e visto che 
gran parte dei circuit! occorrenli sono in 
effelti gia presentati neH'analizzatore logi- 
co. Tulto cid che occorre adesso e di ag- 
giungere i due convertitori e la relativa 
circuiteria d'ingresso; I'intero complesso 
potrd essere momaio su di un modulo da 
collegare poi alia basetta principale dell'a- 
nalizzatore logico. 

La "fotografia" dello schermo 

Se avete gia letto i precedenti articoli ri- 
guardanli I'analizzatore logico. vi sarele 
trovati di fronte a tanti schemi a blocchi da 
occuparvi per una vita, o comunque per un 
tempo notevole! Senza aggiungere altri fa- 
stidi, vediamo di esaminarecome funziona 
I'oscilloseopio a memoria osservando lo 
schema eleltrico di figura I. 
Osserviamo per prima cosa il circuito d'in- 
gresso che si vede nell'angolo in alto a 
sinistra della figura I. II segnale di ingresso 
analogico accede al circuito tramite il com- 
mutatore AC/DC SI. Quando il commu- 
latore e aperto. le tensioni continue pre- 
senti nel segnale d'ingresso verranno bloc- 
cate dal condensatore Cl. 
Dopo di questo, il segnale d'ingresso viene 
attenuato dalle resistenze Rl .... R5. La 
sensibilita del circuito puo essere predispo- 
sta con il commutatore S2. II segnale viene 
quindi limitato dalla resistenza R6 e dai 
diodi DI e D2. prima di essere applicato 
all'amplificatore buffer IC1. II potenzio- 
melro PI funziona da controllo dei V/div 
variabili del sottogruppo: il livello del se- 
gnale al cursore di PI viene invertito ed 
amplificato dall'amplificatore operazio- 
nale Al. 
II successivo amplificatore operazionale, 
A2, somma la tensione continua presente 
alia spazzola del potenziometro P2 (DC 
shift) al segnale di uscita di Al. In questo 
modo si garanlisce all'operalore che la ten- 
sione d'ingresso al convertitore A/D sia 
positiva, proprio come deve sempre essere. 
Quando il cursore di P2 e in posizione 
cenlrale, al segnale vengono aggiunti circa 
+0,5 V tramite 1'ingresso non inverlentedi 
A2. Al centro della figura I si vede il circui- 
to di campionamento e tenuta, costruito 
intorno ad un amplificatore operazionale a 
trasconduttanza (OTA), che lavora assie- 
me al transistor T2. Cos! come slanno le 
cose. I'uscita dell'OTA forma un generato- 
re di corrente pilolato in tensione. La cor- 
rente d'uscita dipende sia dalla tensione 
differenziale all'ingresso (Ira i piedini 2 e 3 
di IC5) che dalla corrente di controllo che 
en Ira nel piedino 5 di IC5(il transistorTl e 
del tipo PNP). A seconda della polarila 
della corrente di uscita, il condensatore 
C10 e caricato oppure scaricato in propor- 
zione al valore della corrente d'uscita. ed 
indipendentemente da qualsiasi resistenza. 
La presenza del buffer a FET di alta impe- 
denza T2 garanlisce che cio avvenga. L'u- 
scita di T2 e riportata all'indietro verso 
Pingresso non invertente di ICS (piedino 
2). in modo che la tensione al source di T2 
seguira la tensione di uscita da A2fintanto 
che Tl reslera in conduzione. 
L'uscita di T2 viene quindi mandala all'in- 
gresso del convertitore A/D (piedino 6 di 
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Figure 1. Lo schema elettrico che, In comblnazlone con I'analizzatore logico. trasforma un normale oscllloscoplo In un tlpo a memorla. 

IC3) tramite la resistenza R35, Le otto 
uscite dei dati di IC3 sono direttamente 
collegate agli ingressi della RAM dell'ana- 
lizzatore logico. La porta N2I dell'analiz- 
zatore logico fornisce al circuito un segna- 
le di clock da 2,5 ps o da 7 ps (CL) mentre 
la porta N17 produce gli impulsi di parten- 
za per I'ingresso SC (avviamento conver- 
sione). II commutatore S3 e stato inserito 
per permettere all'operatore di scegliere 
tra Poscilloscopio a memoria e I'analizza- 
tore logico. Quando viene collegata a mas- 
sa Labilitazione di uscita (OE), le uscite dei 
dati di IC3 sono effettivamenle scollegale 
dalla RAM e I'analizzatore logico puofun- 
zionare nornialmente. 
Durante la conversione del segnaleanalo- 
gico (piedino 6 di IC3) a quello digitale 
(piedini 12 .... 18 di IC3), la fine deU'uscita 
di conversione (EOC) sara a livello "0". 
Cio significa che Tl non condurra e che il 
circuito di campionamento e tenuta prima 
ricordato verra mantenuto nello stato di 
tenuta. Alia fine della conversione, EOC 
commuter^ al livello logico "I", mandan- 
do in conduzione Tl, per cui il circuito di 
campionamento e tenuta passera allo stato 
di campionamento. 
Parte del segnale presente all'uscita di A2 
viene mandate al circuito di campiona- 
mento e tenuta tramite R24, e parte al 
trigger di Schmilt formato da A3. II livello 
di tensione al quale scattera il trigger di 
Schmitt, potra essere regolato mediante il 
potenziometro P3. L'uscita di A3 ha lo 

scopo di far parlire I'analizzatore logico 
ogni volta che il segnale d'ingresso diventa 
positive o negative. II commutatore S4 ed 
il transistor T3 hanno lo scopo di permet- 
tere all'operalore di scegliere se I'analizza- 
tore logico debba ricevere un impulse di 
trigger (MT) positivo (S4 in posizione b) 
oppure negative (S4 in posizione a). 
E fin qui tutto bene. II segnale d'ingresso e 
ora conservato nella memoria. ossia etrat- 
tenuto nella RAM. In seguito esso deve 
essere lelto dalla RAM prima di essere 
visualizzato sullo schermo dell'oscillosco- 
pio. Se per I'inserzione nella RAM e neces- 
saria una conversione A/D, ne consegue 
che occorre effettuare I'operazione inversa 
(D/A) per leggere il segnale dalla RAM. 
Per questo motive appare in figura I il 
convertitore IC4. L'ampiezza del segnale 
d'uscita analogico al piedino 4di IC4 viene 
determinata dai livelli logici presenti su 
tutti e otto gli ingressi dei dati (piedini 10 ... 
17). L'amplificatore operazionale A4 am- 
plifica ancora il segnale analogico d'uscita 
risultante di un fattore determinate dalla 
regolazione del potenziometro P5. L'usci- 
ta di A4 assume quindi la forma di un 
segnale d'ingresso per un oscilloscopio 
convenzionale che, insieme al circuito ap- 
pena descritto, viene promosso ad oscillo- 
scopio a memoria di alta qualila. 

La costruzione 

La figura 1 mostra come appare sullacarta 
Poscilloscopio a memoria; la realizzazione 

pralica si puo vedere in figura 2. 
II modulo dell'oscilloscopio a memoria 
puo essere collegalo alia basetla principale 
dell'analizzatore logico tramite una cop- 
pia di connettori a 31 poli, oppure usando, 
in alternativa, 27 singoli collegamenti ca- 
blati. II modulo dell'oscilloscopio a me- 
moria va posizionato in modo che i lati 
componenti delle due basette risultino af- 
facciati tra loro. 

Quando si aggiunge Poscilloscopio a me- 
moria si debbono togliere due ponticelli in 
filo sulla basetta principale: si tratta dei 
collegamenti E-^ ed Y-Z, che sono stati 
disegnati tratteggiati sullo schema dell'a- 
nalizzatore logico. Si tratta, per il circuito, 
di queslione di vita o di morte, quindi non 
si dimentichi questa operazione! Si deve 
quindi coilegare la basetla stampata al 
pannello anteriore. Per minimizzare i pro- 
blemi di interferenza, usare dei cavetti 
schermati per SI. S2, PI e per la presa 
d'ingresso BNC. I vari schermi dovranno 
naturalmente essere collegali alia massa 
della basetta. Si ricordi anche di coilegare 
la massa della presa d'ingresso. E consi- 
gliabile montare le resistenze R1 .... R5 
direttamente sul commutatore S2, perche 
il questo modo si semplifica notevolmente 
il cablaggio. 
I contatti a2, b2 e c2 del commutatore S3 
sono collegati direttamente alle piazzole 
Y, X e Z sulla basetta principale, manten- 
do Pordine descritto. 
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Taratura 

Una volla terminato il cablaggio, e giunto 
il momento di far si che 11 circuito sia pron- 
to all'uso, e queslo richiede qualche rego- 
lazione qua e la. Collegare I'uscita del cir- 
cuito per I'oscilloscopio a memoria ad uno 
degli ingressi od all'ingresso Y dell'oscillo- 
scopio, trasformandolo cosi in un appa- 
recchio a memoria. Con la base dei tempi 
sistemata a circa 256 ps/div, girare PI in 
senso antiorario (in direzione dei —5 V). 

Premere quindi il pulsante di reset dell'a- 
nalizzatore e, subilo dopo, il "manual trig- 
ger". Sullo schermo apparira una riga 
orizzontale. Si deve far muovere questa 
riga verso il fondo dello schermo con il 
controllo dello sposlamento in c.c. sull'o- 
scilloscopio. Girare quindi P2 a fondo in 
senso orario e poi ripristinare ed avviare 
manualmente ancora una volta il circuito; 
apparira un'altra linea, che dovra essere 
ora fatta scorrere fino al lalo superiore 

Elenco del componentl 

Resistenze: 
R1 .R2.R8 = 180 k 
R3,R4 = 18 k 
R5,R13 = 1 k 
R6,R9,R13,R17 = 100k 
R7 = 270 k 
R10 = 220 k 
R11 = 8k2 
R1 2,R23.R33 = 10 k 
R14 = 3k3 
R15 = 12 k 
R16 = 22 k 
R19 = 1 M 
R20.R27 = 5k6 
R21 ,R22 - 47 k 
R24,R25.R29 = 2k2 
R26 = I50n 
R28 - 4k7 
R30,R34 = 390 S2 
R31 - 82 k 
R32,R35 = 3k9 
PI = 1 00 k lineare 
P2 = 10 k lineare 
P3 = 25 k lineare 
P4,P5 = 5 k semifisso 

Condensatori: 
C1 .C2,C3.C8,C9 = lOOn 
C4,C6 = 33 n 
C5 = 2n2 
07 = 120 p 
010 = 330 p 
011,01 3 = 1 p/10 V tantalio 
012 = 1 n 

Semiconduttori: 
11 = BO 557 
T2 - BF256A 
T3=TUN 
T4 = 60 517 
DI,02,04.05,06,D7 = DUS 
03 = zener diode 5V6/400 mW 
101 = LF 356 
102 = TL 084 
103 = ZN427E-8 
104 = ZN426E-8 
105 = OA 3080 

Varie: 
51 = Interruttore unipolare 
52 = commulatore a piastra a 3 posizioni 
53 = deviatore bipolare 
54 = deviatore unipolare 

Figura 2. La dlsposizione dei component! e le pi- 
ste dl rame della basetta slampata dell'oscillosco- 
plo a memoria. Si ricordi di logliere i ponlicelli 
trattegglatl sulla basetta princlpale dell'analizza- 
tore loglco. 

dello schermo mediante il potenziometro 
P5. 
Collegare Pingresso Y dell'oscilloscopio al 
piedino 6 di IC3 e regolare P2 fino a che la 
riga arriva alia posizione piii bassa (il cir- 
cuito deve essere riattivato con il reset). 
Ricollegare ora Pingresso Y dell'oscillo- 
scopio all'uscita del nostro circuito. PI vie- 
ne girato in senso orario. SI e interrottoed 
S2 e commutato nella posizione a 100 
mV/divisione. Collegare ora Pingresso del 
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Flgura 3. Un modello dl pannello Irontale (non In acala) per I'anallzzalore loglco e roacllloscoplo a memoria. 

circuito dell'oscilloscopio a memoria ad 
una lensione continua di 400,mV. Regola- 
re P4 finche non appaia una riga nel mezzo 
dello schermo. Ogni volla che si regola P4 
occorre azionare il reset ed il trigger ma- 
nuale. 
Collegare infine Pingresso Y del'oscillo- 
seopio al piedino 6 di IC3. e stavolta girare 
PI in senso antiorario. Regolare ora P2 
fino a centrare la riga sullo schermo. In 
questo modo il procedimento di taratura c 
terminato. 
Alcuni suggerimenti pratici 
Tra I'analizzalore logico/oscilloscopio a 
memoria e I'oscilloscopio vero e proprio ci 
sono due collegamenti: per prima cosa si 
collega I'uscita del circuito di memoria 
(A4) ad uno degli ingressi od all'ingresso Y 
deH'oscilloscopio. In secondo luogo si de- 
ve collegare Pingresso di tfigger esterno 
dell'oscilloscopio all'uscita di trigger del- 
I'analizzatore logico. Si deve inoltre predi- 
sporre la base dei tempi a circa 256 ps/div 
ed S3 deve essere in posizione "storage 
scope". 
Se siete abiluali ad usare i normali oscillo- 
scopi, Pazionamento dei vari controlli e 
commutatori di questo circuito sari facile. 
Perche il circuito di trigger funzioni corret- 
tamente, S5 oppure S6 del riconoscilore 
della parola dovra essere in posizione L. 
Dovra essere atlivato il corrispondente in- 
gresso di trigger. Adeccezionedel commu- 
tatore del rilardo e del riconoscitore della 

Folo 1. II camblamenlo dl frequenza dl un 
generalore slnusoldale provoca per breve tempo 
un comportamento "slrano" e non slnusoldale. 
Usando I'lngresso dl modulazlone Z deH'osclllo- 
scoplo, si potrA renders vlslblle II cursore. 

parola, lutti i controlli ed i commutatori 
servono anche per I'oscilloscopio a memo- 
ria. II commutalore S2 dell'analizzatore 
logico da la possibilita all'operatore di sce- 
gliere tra due diversi tempi di conversione. 
Nella posizione "a", il convertitore A/D 
impiega 22,5 ps e nella posizione "b" ne 
impiega 45. 
Con i commutatori SI ed S2 dell'analizza- 
tore logico si puo predisporre il tempo di 
campionamenlo, Un'altra possibilita e of- 
ferta, naluralmente, anche da un segnale di 
clock esterno. 
In questa particolare applicazione e piut- 
toslo difficolloso rendere visibile sullo 
schermo il cursore, in quanto non esiste un 

ingresso di modulazione. Per fortuna, a 
questo c'e rimedio. In un oscilloscopio a 
due canali, uno di questi e collegato all'u- 
scita del circuito di memoria e 1'allro e 
collegato all'uscita di modulazione Z del- 
l'analizzatore logico. II controllo "DC 
shift" del secondo canale deve essere rego- 
lato finche la corrispondente linea oriz- 
zontale non scompaia dalla vista. Ora po- 
tra essere visto solo il punto del cursore. II 
valore esadecimale del segnale analogico e 
mostrato sui due display a setle segmenti. 
Come ricordato in precedenza, il funzio- 
namento e molto simile a quello di un 
normale oscilloscopio. La cosa migliore e 
quella di applicare qualche segnale e di 
controllare la funzione dei diversi controlli 
e commutatori. E molto piu facile e certa- 
mente piit islruttivo vedere da se stessi quel 
che accade in pratica, piuttostocheleggere 
volumi di istruzioni particoiareggiate! 
Infine, come promesso, un modello per il 
pannello frontale. Lo si vede in flgura 3. Si 
noti che lutti i componenti che riguardano 
I'oscilloscopio a memoria sono disposti 
sulla sinistra del "cruscolto". Ci si ritenga 
liberi di cambiare la posizione dei commu- 
tatori e dei controlli qualora le idee siano 
diverse. Questo ci fa ricordare che d'ora in 
poi praticamente qualsiasi segnale sara in 
grado di catturare la vostra attenzione, 
anche se questi segnali non saranno tutti 
necessariamente intesi per essere applicati 
al voslro oscilloscopio a memoria! 
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Transverter 

per la banda 

del 70 cm 

Come trasmettere sui 70 cm 

usando le apparecchiature per i 2 metri 

P. de Winter PEOPJW 

Per molti radioamatori la banda del 70 cm e ancora territorlo 
inesplorato. Per quanto stiano apparendo gradualmente sal mercato 
degli apparatl per questa banda, piu spesso di quanto si creda gli 
appassionati non hanno altra risorsa che costruirsi da soli II proprio 
trasmettltore. 
Questo articolo suggerlsce una soluzione al problema Invitando i 
lettori a costruire un transverter per i 70 cm. SI descrivono nei 
particolari lo schema elettrico e la basetta stampata, mentre molte 
delle induttanze sono gid incise su quest'ultimo. 

1 

Ricetrasmel 
per i 2 metri 

Figure 1. Lo schema a blocchl mostra un rlcetrasmeltllore ed un Iransverler. Un segnale avenle la 
Irequenza II e convertllo in uno con la frequenza 12 durante la Irasmlsslone. e vlceveraa duranle la 
rlcezlone. 

Ricetrasmel. 
per i 2 metri 

X 
U 

1 6 
9 

288 MHi 

1 
X <v 

Flgura 2. II plu sempllce llpo dl transverler mescola un segnale a 288 MHz con uno a 144 MHz (In 
Irasmlsslone) oppure con uno a 432 MHz (In rlcezlone). 

I radioamatori che desiderano usare le 
varie bande nella gamma VHF/UHF. si 
trovano a dover decidere se comperare un 
ricetrasmettitore complete per ciascuna 
banda, oppure acquistare un singolo appa- 
recchio. per esempio sui 2 metri. e farlo 
funzionare munilo di una collezione di 
convertilori. Quest'ultima scelta e piueco- 
nomica, specialmente se i convertilori so- 
no "fatti in casa", ed e quindi da preferire. 
II transverter qui descritlo permette ad un 
ricetrasmettitore sui 2 metri (144  146 
MHz) di funzionare sulla banda dei 70 cm 
(432 .... 434 MHz). 
Come si puo rilevare dallo spettro delle 
frequenze che appare in tabella I, questo 
particolare campo di frequenze occupa la 
maggior parte di quella porzione della 
banda dei 70 cm che e riservata ai radioa- 
matori. Questo e importante, perche in 
questa banda ha luogosia traffico telefoni- 
co che telegrafico. 
Nei confronti della trafficatissima banda 
dei 2 metri, la banda dei 70 cm reca un 
gradito sollievo. Questo perche la maggio- 
ranza delle persone non si senleabbastan- 
za in gamba da costruirsi un apparato per 
trasmettere in UHF. L'affollamento sulla 
banda dei 70 cm non rassomiglia neppure 
lontanamente a quello dei 2 metri, e i rari 
occupanti accolgono con entusiasmo i 
nuovi venuti. Tulti son pronti a offrire il 
loro aiuto, il che e molto utile quando si 
debba tarare la sezione ricevente del tran- 
sverter. 
La banda dei 70 cm ha un ruolo molto 
importante nelle comunicazioni amatoria- 
li via satellite. Le comunicazioni tramite 
OSCAR 7 ed OSCAR 8 sono in parte svol- 
te su questa banda. Per quanto I'OSCAR 7 
stia dimostrando segni d'invecchiamento, 
e stia per rendere lo spirito in un prossimo 
futuro. e forse gia in preparazione per il 
lancio un rimpiazzo. In ogni caso, parecchi 
satelliti geoslazionari sono in fase di lancio 
anche per scopi diletlantistici, e anche que- 
sti funzioneranno nella banda dei 70 cm. 
Tali satelliti (come i satelliti televisivi che 
verranno lanciati tra breve) restano immo- 
bili rispetto alia superficie terrestre e quin- 
di coprono una determinata area fissa del 
globo. Al contrario dei loro simili destinati 
agli usi amatoriali, i satelliti geoslazionari 
presentano il vanlaggio di garantire con- 
tatli tra, diciamo, Europa eStati Uniti, per 
24 ore su 24 (ammesso che essi rimangano 
"sospesi" in qualche punto al di sopra del- 
I'Oceano Atlamico). In altre parole, la 
banda dei 70 cm e ideale per i radioamato- 
ri. 

II triplicatore di frequenza 

I primi tentativi che si fanno per trasmette- 
re sui 70 cm, si avvalgono di solilo del 
cosiddetto circuito triplicatore. Esso, co- 
me dice il termine, triplica la frequenza del 
segnale d'ingresso. Poiche parte della ban- 
da dei 70 cm e formata da frequenze esatta- 
mentc triple di quelle della banda dei 2 
metri (144   146 MHz), un triplicatore 
permellera di produrre segnali sui 432 .... 
438 MHz impiegando un apparecchio che 
gia si possiede. 
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Ci sono pero alcune difficoltii. Per prima 
cosa. il triplicalore e adatlo solo alPimpie- 
go nella sezione Irasmittente. e quindi, per 
la ricezione. deve essere aggiunto un con- 
vertilore separate. In secondo luogo, il 
iriplicatore puo essere usato solo nelle ira- 
smissioni FM (modulazione di frequenza) 
0 CW (onde persistenli) e, per rendere an- 
cora peggiori le cose, produce una riduzio- 
ne di potenza piuttosto notevole (circa 70 
%). Alimentando un iriplicatore con 10 W 
avrenio quindi un'uscita dell'ordine di 3 
W. Anche se 3 W sono ancora una potenza 
rispettabile nella banda dei 70 cm. la ridu- 
zione significa che il iriplicatore possiede 
caralteristiche di modulazione mollo scar- 
se. 
Se si devono trasmetlere segnali AM (a 
modulazione d'ampiezza), tra i quali e 
compresa anche la SSB (banda lalerale 
unica), il trasmellitore dovra funzionare in 
modo lineare. II iriplicatore potra solo ten- 
tare di fare ci6, e solo entro un campo 
mollo ristretto, per cui i segnali AM diver- 
ranno molto distorli. Un segnale puro po- 
tra essere oltenuto ulilizzando un metodo 
piu raffinato. 

II Transverter 

Usando il segnale disponibile sui 2 metri in 
trasmissione ed il segnale in ricezione sui 
70 cm, i transverter mescolano le diverse 
frequenze per ottenere il prodotto finale 
volulo. In ogni "processodi miscelazione" 
due segnali vengono moltiplicati tra di lo- 
ro. Come risultalo si producono frequenze 
"somma" e "differenza". Talvolta saran- 
no presenti nel segnale d'uscila anche le 
frequenze originarie. Per assicurare che so- 
lo uno dei prodotti richiesli (frequenza, 
somma o differenza) pervenga aH'antenna, 
si usano dei filtri. 
La figura I mostra lo schema a blocchi. In 
trasmissione il segnale viene convertito 
dalla frequenza fl alia frequenza f2. In 
ricezione. viceversa. e f2 ad essere conver- 
tito in fl. La risposta piii facile e di far 
funzionare il convertitorc di trasmissione 
anche da convenitore di ricezione. Questo 
in pratica non e possibile, ma se si impiega 
una sola frequenza di miscelazione, le due 
sezioni di conversione avranno molte cose 
in comune (nel transverter qui descritto 
viene usata una frequenza di 288 MHz). La 
sezione comune consistera quindi nell'o- 
scillatore a 288 MHz. 
La figura 2 mostra lo schema a blocchi di 
questo lipo di transverter. In trasmissione, 
1 288 MHz vengono sommati alia frequen- 
za di trasmissione (I44 .... I46 MHz) ecosi 
la frequenza d'uscila risultante sara nel 
campo da 432 a 434 MHz. Quando I'appa- 
rato e in "ricezione", al ricevitore dei 2 
metri verri applicata la frequenza diffe- 
renza. II segnale a 288 MHz viene sottratto 
dal segnale ricevuto (432.... 434 MHz), per 
produrre la frequenza richiesta(I44.... 146 
MHz). In teoria il sistema dovrebbe fun- 
zionare in modo piuttosto buono, tanto 
che potrebbe sembrare assurdo scegliere 
un lipo diverse. Per sforluna, quando si 
passa alia pratica, sorgono alcuni proble- 
mi. Come conseguenza delle caralteristi- 
che non lineari, non vengono prodotte sol- 

Tabella 1. 

Spellro delle frequenze I430-440 MHzl 

430 000 

Frequenze d'ingresso 
(FM) relay (7,6 MHz deviaz.) 

SSB - CW 

All modes DX 

(FM) Frequenze Simplex 

Frequenze d'ingresso 
(FM) relay (1,6 MHz deviaz.) 

Frequenze d'ingresso 
(FM) relay (1.6 MHz deviaz.) 

comunicazioni spaziali 

Frequenza d'uscita 
(FM) relay (7.6 MHz deviaz.) 

431 025 U69 RTTY relay 
431 050 1370 
431 100 1372 
431 150 1374 
431 200 1376 
431.250 1378 
431.300 1380 
431.350 1382 
431 400 1384 
431 450 1386 

432,000 432,000 EME 432.010 
432.050 Frequenza chiamata CW 
432.100 CW Random Meteor scatter 

432.150 432.125 OSCAR 7 UP-link mode B 432.175 
432 200 SSB-Random Meleorscalter 
432.300 Frequenza chiamata SSB 

432.500 432.500 Frequenza chiamata SSTV 
432.600 RTTY-DX 
432.700 Frequenza chiamata FAX 

±432.900 Boe 

433 000 RU0 
433.025 RU1 
433.050 RU2 
433075 RU3 
433.100 RU4 
433.125 RU5 
433,150 RU6 
433.175 RU7 
433.200 RU8 
433.225 RU9 

433.250 433.250 ATV sound (6 MHz system) 

433,300 433,300 RTTY local 

433,400 SU16 
433.425 SUI 7 
433.450 SU18 
433.475 SU19 
433.500 SU20 433.500 Frequenza di chiamata 
433.525 SU21 inlernazionale (mobile) 
433.500 SU22 433.550 Frequenza operaliva 
433,575 SU23 inlernazionale 

433.750 433.750 ATV sound (5.5 MHz-system) 

434,600 RU0 
434,625 RU1 
434.650 RU2 
434 675 RU3 
434,700 RU4 
434.725 RU5 
434,750 RU6 
434.775 RU7 
434 800 RU8 
434.825 RU9 

435.000 
435.100 435.200 banda d'uscita 

(collegamento) 
438.000 

438600 U68 
438 625 U69 RRTY relay 
438 650 U70 
438.700 U72 
438.750 U74 
438.800 U76 
438850 U78 
438 900 U80 
438 950 U82 
439.000 U84 
439.050 U86 

439250 439 250 frequenza ATV 

440 000 
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tanto le frequenze prima nominate, ma 
anche un cerlo numero di armoniche inde- 
siderate. 
La foto I mostra lo spettro di un segnale 
ottenuto da un trasverter costruito secon- 
do lo schema a blocchi di figura 2. in que- 
sto caso la frequenza d'ingresso e di 144,6 
MHz ma, perche al segnale estala miscela- 
ta una frequenza di 287.5 invece di 288 
MHz, il prodotto di uscitasara di 432 MHz 
esatti. Una siluazione analoga avviene 
quando si aggiunge una frequenza d'in- 
gresso di 144,75 alia frequenza di 288 MHz 
(provare a fare i conti da soli). I prodotti 
indesiderabili mostrati nella fotografia 
consistono nelle armoniche del segnale a 
287,5 MHz ed in quelle di terza armonica 
del segnale d'ingresso di 2 metri. Tanto 
minore e la differenza di frequenza Ira i 
segnali, tanto piii ravvicinati saranno i 
prodotti delta miscelazione. Cio significa 
che questo tipo di transverter potra essere 
udito in non meno di 10 punti diversi nella 
banda dei 70 cm! Potrebbe essere anche 
qualcosa di accettabile se non fosse per il 
fatlo che, come mostra la foto, le emissioni 
armoniche possono talvolta anche sconfi- 
nare dalla banda autorizzala dei 70 cm. Se 
questi prodotti si espandono fuori dalla 
banda permessa, essi potranno essere atte- 
nuati entro certi limili mediante I'uso di 
fillri con la selettivita deiramplificatore 
lineare ad essi collegato. Ma non si puo 
aspettare molto di buono da questo tipo di 
transverter. 
L'intero problema puo essere superato 
scegliendo un altro sistema, il cui principio 
e visibile in figura 3. II segnale di uscita del 
trasmettitore sui 2 metri viene prima diviso 
per ottenere una frequenza inferiore, corri- 
spondente alia frequenza amatorialedei 10 
metri, e poi convertilo nella frequenza ri- 
chiesta che si trova nella banda dei 70 cm. 
Questa conversione non e necessaria per la 
sezione ricevente. Le difficolla di cui ab- 
biamo parlato non sussistono in ricezione. 
Un convertitore ricevente con frequenza di 
miscelazione di 288 MHz fornisce una 
buona qualila. In pratica il segnale d'usci- 
la del ricetrasmeltitore sui 2 m viene misce- 
lato con un segnale di oscillatore locale a 
116 MHz. 
La frequenza differenza a 28   30 MHz 
(banda dei 10 metri) viene quindi miscelata 
con i 404 MHz. Ne risulla una frequenza 
d'uscita di 432 ... 434 MHz. La frequenza 
differenza dei due oscillatori (404 - 116)^ 
288 MHz, cosicche ora sara disponibile 
una frequenza intermedia per il converti- 
tore ricevente. 
Nonostante lutto, anche questo sistema ha 
i suoi difetti. Tanto per cominciare, le 
quindicesime armoniche della banda dei 
10 metri coprono la banda che va da 420 a 
450 MHz, ed in questa e compresa la ban- 
da dei 70 cm. Inoltre e molto difficile sop- 
primere Tinterferenza d'immagine. Nella 
conversione da 288 a 432 MHz le frequen- 
ze d'interferenza d'immagine affliggono la 
banda che va da 374 a 376, ossia ad appena 
56 MHz dal segnale d'uscita. Cio significa 
che occorre un filtro piuttosto selettivo. 
Questo sistema presenta pero il vanlaggio 
che i cristalli necessari per la banda dei 10 
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Foto 1. Lo spettro delle Irequenze del sempllce transverter dl figura 2. Divlslone della scala: vertlcale = 
10 dBm/dlvlslone; orizzonlale = 2 MHz/dlvlslone. II maggloredel segnali spurll e dl soil 20 dBm (= 100 
mW) Inferiore al segnale utlle. 

Ricelrasmet 
sui 2 metri 

Huh 
116 MMi 

X >   X >  1 \ 

u 

HDh 104 MMi 

X <1 

132 431 MMr 

Figura 3. Schema a blocchi di un transverter che usa la banda del 10 metri come frequenza Intermedia 
per la sezione Irasmlttente: II rlcevltore lunzlona mescolando la frequenza differenza dl 404 MHz —116 
MHz ^ 288 MHz con il segnale d'ingresso dl 70 cm, per produrre II segnale d'uscita voluto nella banda 
del 2 metri. 

336 338 MHi 

Ricelrasmet. 
sui 2 metri 

X > A L-> 

t t 
192 MH/ 

<x2) HUh 96 MHi 

288 Mm 
1.31 

X < 

Figura 4. Schema a blocchi dl un transverter che Implega una frequenza intermedia dl 336.... 338 MHz. 
Anche In questo caso II rlcevltore converte dlrettamenle nella banda dei 2 metri. 
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Foto 2. Lo spellro di Irequenza del transverter descritlo In queslo arllcolo. La banda dl frequenza i la 
stessa dl quella della foto 1. L'lntera banda e ora "pullta" e lulll I segnall Indesiderall sono ora altenuatl dl 
almeno 64 dB. 

metri sono disponibili, per cui e possibile 
la ricezione. 
Se si decide per un'ulteriore frequenza di 
miscelazione, si potra sempre usare una 
diversa frequenza intermedia, per esempio 
superiore ai 30 MHz, II sistema di figura 4 
da un esempio di transverter con "FI ele- 
vata". Si impiega una frequenza di oscilla- 
tore di 96 MHz, die viene raddoppiata 
(I92 MHz)equindi mescolataconilsegna- 
le a 2 metri. Viene creala quindi una FI di 
336 MHz .... 338 MHz. Quando a queste 
frequenze vengono ancora aggiunti 96 
MHz, ci si trovera a disposizione il segnale 
a 70 cm richiesto. Per la ricezione si potra 
Iriplicare il segnale a 96 MHz e si otterra 
ancora la comodissima FI a 288 MHz. 
Mescolando due volte i segnali si ridurran- 

5 

Ricetrasmet. 
sui 2 metri 

no tutti i problemi di terza armonica del 
segnale a due metri che non saranno cosi 
gravi come quando la frequenza viene di- 
rettamente miscelata con i 288 MHz. II 
sistema di figura4 presenla pero ancora un 
piccolo intoppo. Come si puo dimostrare 
con una semplice addizione, la miscelazio- 
ne delle terze armoniche di I92 MHz con le 
frequenze di I44 .... I46 MHz produce una 
frequenza differenziale di 432 .... 430 
MHz. La risposta consiste nell'uso di una 
frequenza diversa per il quarzo. E consi- 
gliabile per quest'ultimo scegliere una fre- 
quenza di 57,6 MHz in quanto la sua quin- 
ta armonica produce ancora i 288 MHz 
necessari per il convertitore/lransverter di 
ricezione. 
La figura 5 mostra lo schema a blocchi con 

1,4 376.4 MHT 

A l-> 

i t 
HUh 57.6 MHz 

le piccole modifiche. A prescindere dalle 
frequenze trattate, la sua slruttura e uguale 
a quella di figura 4. 
La quarta armonica deH'oscillatore a 
quarzo (230,4 MHz), mescolala con il se- 
gnale a 2 m. da una FI di 374.4 .... 376.4 
MHz. Mescolando ancora una frequenza 
di 57,6 MHz con la precedente si potra 
ottenere il segnale voluto a 70 cm. Nono- 
stante le apparenze, gli oscillatori a cristal- 
10 delle figure 4 e 5 sono in effetti in relazio- 
ne tra loro. A frequenze cosi alle si impie- 
gano di solito quarzi overtone con fre- 
quenza fondamentale inferiore a 20 MHz. 
I crislalli a 57,6 ed a 96 MHz hanno in 
genere la stessa frequenza fondamentale di 
19,2 MHz. Quindi un quarzo overtone da 
96 MHz (= 5 x 19,2 MHz) ha la possibilila 
di oscillare bene anche a 57,6 (= 3 x 19,2 
MHz). 
11 transverter descrilto in questo articolo 
funziona secondo il principio mostrato 
nello schema a blocchi di figura 5. 
Questo tipo di transverter produce anche 
delle interferenze indesiderabili nella ban- 
da dei 70 cm e queste debbono essere elimi- 
nate per filtrazione. Usando dei miscelato- 
ri ben larati si possono atlenuare i segnali 
interferenti mantenendoli inferiori di circa 
60 dB rispetto al segnale utile. Questo ri- 
sultato viene raggiunto con facilita, con un 
livello di segnale di +20 dBm (= 100 mW). 
I regolamenti ministeriali impongonochei 
trasmettitori con potenza superiore a 10 W 
non producano piu di 10 microwatt per 
ogni elementointerferente. Per ottenere un 
livello di potenza ragionevole. si dovrebbe 
collegare dopo il transverter un amplifica- 
tore lineare, e questo potra migliorare 
molto la soppressione delle componenti al 
di fuori della banda dei 70 cm. Scegliendo 
una FI adatta ed un buon progetlo, lo 
spetlro potra essere "ripulito" assai bene. 
Anche se cio non si potra quantificaresen- 
za I'uso di un analizzatore di spettro, sara 
ugualmente evidente. II circuito viene lara- 
to regolando alcuni punti di controllo per 
la massima deviazione di uno strumento. 
E impossibile larare il circuito alia minima 
interferenza senza usare slrumentazione 
professionale. Pero, come polremo vedere 
in seguito, il circuito potra essere tarato in 
un modo tale da ottenere il migliorrisulta- 
to quasi automaticamente. 
La foto 2 mostra lo spettro di frequenza 
del transverter qui descrilto. Si nota che e 
molto diverse da quello della foto 1, 

L'oscillatore a quarzo 

L'oscillatore a quarzo (vedi figura 6) insie- 
me al relativo circuito produce i segnali per 
converlire la banda dei 70 cm (od almeno 
la sua parte che va da 432 a 434 MHz) nella 
banda dei 2 metri (144 .... 146 MHz) du- 
rante la ricezione e viceversa. II quarzo e 
collegato alia base di T1 ed alia giunzione 
Ira Cl e C3, un panitore capacitivo. II 
circuito di collettore (LI, C3 e Cl) ^sinto- 
nizzato a 57,6 MHz cosicche il quarzo 
oscillera alia terza armonica di 19,2 MHz. 
Un integrato stabilizzatore di tensione 
(IC1) e stalo inserito per evitare che qual- 
siasi fluttuazione della tensione di alimen- 
tazione possa influenzare il circuito. I tran- 

x > 

230,J MH( 
(«4I 

18 MH, | 
l»5l ' 

X < 

 I 80133-5 

Figura 5. Lo schema a blocchi del transverter descrilto In questo articolo. La FI (dl trasmlssione) varla da 
374,4 a 376,4 MHz. 
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Flgura 6. Lo schema elellrlco deH'osclllalore a quarzo. che comprende anche i molllpllcatori dl Irequenza. 

sistori T2, T4 e T5 sono alimemati con il 
segnale a 57,6 MHz rispettivatnenle trami- 
te i condensatori C6, CI9 e C22. 
Durante la ricezione occorre un segnale a 
288 MHz per la conversione. II transistor 
T5 moltiplica quindi per cinque la frequen- 
za dell'oscillatore a quarzo. Dato che la 
quinta armonica presente al collettore di 
T5 e relaiivamenle debole, dopo di questo 
e stato collegato uno stadio amplificatore 
supplementare, il quale e accoppiato in- 
duttivamente mediante le bobine L9 ed 
LIO. I transistori impiegali sono del tipo 
BFY90 ed amplificano talmente bene i 288 
MHz che I'uscila (L12) finisce per fornire 
tra 5 e 10 mW di potenza. Parte di questa 
puo esscre usata come oscillatore maestro 
in una catena di moltiplicazione (4 x) con 
la quale si potra, volendo, arrivare fino ad 
un segnale di 1152 MHz. Questo servira 
per creare un transverter per la banda dci 
23 cm (1296 .... 1298 MHz). 
La sistemazione della presa su L12 dipen- 
de dall'impiego del circuito. Se si deve col- 
legare I'uscita a parecchi circuit! e meglio 
posizionare la presa vicino alia massa. Se si 
deve collegare solo il miscelalore di rice- 
zione, la presa dovra essere sistemata al 
centro della bobina. La bobina sara sotto- 
posta ad una tensionepiultosto elevaia ma 
almeno i! circuito avrii una minor tenden- 
za all'oscillazione. 
Se. nonostante queste misure, il circuito 
cominciasse ad oscillate, si potranno sop- 
primere le oscillazioni collegando una resi- 

stenza in serie a C24 e/o C29. Di norma 
dovrebbe essere sufficiente un valore di 
100 £2 ma e meglio prendere un valore piii 
piccolo in quanto c'e rischio che buona 
parte della potenza di uscita vada perduta. 
Per quanto ci riguarda non c'e slalo biso- 
gno di collegare una resistenza a nessuno 
dei Ire prototipi provati. 
II trasmettitore esegue due conversioni: 
per prima cosa vengono mescolati i 144 
MHz con i 230,4 MHz (= 4 x 57.6 MHz) in 
modo da produrrei 374,4 MHze poi questi 
vengono converliti nei 432 MHz mesco- 
lando gli altri 57.6 MHz. Naturalmente la 
somma delle frequenze di miscelazione sa- 
ra ancora una volta di 288 MHz. 
II segnale a 230,4 MHz viene prodotto du- 
plicando due volte il segnale deU'oscillato- 
re. La frequenza viene duplicata per la 
prima volta dal transistor T2. Un filtro 
passabanda ad accoppiamento critico e 
collegato, tramite Cll, al collettore di T2, 
ed e sinlonizzato a 115,2 MHz (due volte la 
frequenza del segnale dell'oscillatore). 
Quando T3 raddoppia di nuovo la tensio- 
ne. diverra disponibile il segnale ulile di 
230,4 MHz, all'uscita del filtro passabanda 
formato da L4, L5, C16 e C17. 
II segnale a 57,6 MHz, che possiede an- 
ch'esso un compilo nella trasmissione, non 
viene subito ricavato dall'oscillatore a cri- 
stallo, ma prima amplificato e filtrato dal 
transistor T4. La bobina di accoppiamen- 
to (L7) assicura che il segnale (che qui ha 
una potenza di circa 10 mW). abbia una 

bassa impedenza. 

II convertitore di ricezione 

Prima di poter mettere in completa funzio- 
ne un transverter, la pane della ricezione 
deve soddisfare ad alcuni requisiti; 
a. Deve produrre pochi disturbi. 
b. Deve avere un certo guadagno, circa 10 

X (20 dB). Un guadagno maggiore po- 
trebbe creare danno, tipo intermodula- 
zione. irradiazione di disturbi, eccete- 
ra, nel ricevitore collegato a questo ap- 
parecchio. Se invece il guadagno fosse 
troppo basso, il contributo del ricevito- 
re alia cifra totale di rumore. diverreb- 
be troppo alto. 

c. II circuitodevesopprimere I'interferen- 
za d'immagine. Questa dipende dalla 
selettivita dei filtri nello stadio d'in- 
gresso del ricevitore. Per ridurre al mi- 
nimo i segnali sulla frequenza immagi- 
ne (banda dei 2 metri !!), essi dovranno 
essere attenuati di piii di 60 dB. 

Un basso rumore e proprio quello che puo 
offrire il BFT 66, e quindi e stato messo nel 
circuito proprio questo transistor (vedi fl- 
gura 7). II filtro formato da C31, C32 ed 
LI3 garantisce il correttoadattamente del- 
I'antenna (50 .... 75 £2) aH'impedenza d'in- 
gresso del transistor (T7). La foto 3 mostra 
come e strutturato il filtro. In questo caso 
sono stati usali dei compensatori, ma e 
anche possibile impiegare dei normal! con- 
densatori fissi. Dopo essere stato amplifi- 
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Flgura 7. Lo schema elellrlco del converlllore dl ricezlone. Le Indullanze inlegrale a strlscia garanllscono un'eccellenle aelelllvltS d lngresso. 

cato da T7, il segnale viene fillralo tramite 
LI5 ed LI6, C37 e C38 (filtro passa banda 
con linee a striscia) ed e quindi ulierior- 
menle amplificato dal MOSFET T8. 
II transistor T7 riceve la sua corrente di 
collettore (c.c.) dall'impedenza di soppres- 
sione della radiofrequenza LI4. In questo 
modo si rende possibile il funzionamenlo 
del filtro passabanda senza componente 
continua, ossia in condizioni molto mi- 
gliori. II MOSFET T2 e collegato come 
miscelatore. II segnale d'uscita viene fillra- 
lo dal filtro passabanda LI8, C44, LI9 e 
C46, in modo che possano pervenire all'u- 
scita soltanto i prodolti della conversione 
che interessano (144 .... 146 MHz). 
Come risultato deiramplificazione, il mi- 
suratore di intensita di segnale nel ricetra- 
smettitore per i due metri indichera un 
livello troppo elevato di 20 dB. Per com- 
pensare questa differenza di livello. si po- 
tra collegare dopo I'uscita del filtro passa- 
banda un altro circuilo altenuatore. Que- 
sto diminuisce una parte dell'accesso del 
segnale d'uscita. Esso presenla inoltre il 
vantaggio che verra applicato all'ingresso 
di antenna del ricevitore un carico presso- 
che ottimale. 

- *■« 
V 

■■I 

n 

\% 
r 

9 

I 

r 

eft 

^ » 31 

m- 

o 

•- ,1 

Un convertitore di trasmissione 

II segnale in trasmissione a 144   146 
MHz viene convertito in una frequenza di 

Foto 3. Una vlsla dellagllala della sezlone dl conversione del ricevitore. L'lndutlanza a strlscia nel llllro 
d'lngresso i la sola tra quelle dl questo llpo ad essere monlata sulla baselta come componente separato, 
anziche essere rlcavata per Incislone Ira le piste dl rame. 
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432   434 MHz con I'ausilio di due con- 
vertitori. II primo di questi effettua una 
miscelazione del segnale per produrre una 
FI di 374.4 .... 376.4 MHz(vedi figura 8). II 
circuito e fornito con un carico fittizio 
(R33) per evitare di dover modificare il 
trasmeltitore esistente. Questa resistenza 
convene la maggior pane della potenza 
d'ingresso in calore. Usando i valori dello 
schema, la potenza d'ingresso non dovreb- 
be superare i 10 W (I'impedenza e di circa 
50 Q). 
La foto 4 mostra il carico fittizio che e 
stato montato in uno scompaniinento se- 
paralo, per ostacolare I'interferenza da 
parle del segnale nella banda dei 2 metri. 
La basetta stampata permette anche la re- 
golazione del carico fittizio mediante un 
circuito accordato in parallelo, per ottene- 
re in tal modo il migliore rapporto di onde 
stazionarie (SWR). Usando la bobina in 
parallelo (3 spire) che si vede nella foto, si e 
misurato uno SWR migliore di I.I : I. La 
posizione in cui sistemare I'induttore i 
piuttoslo critica. Per esempio, non e una 
buona idea saldarla al connettore BNC. 
Nel protolipo non si e rawisata la necessi- 

la di un compensatore in parallelo. 
Dopo il carico fittizio, il 10% della potenza 
d'ingresso viene applicata al miscelatore 
(TI0). Se la potenza d'ingresso e di 10 W. 
questa sara eccessiva, ma si potra usare P3 
per attenuarla ancora. Non e possibile ri- 
durre completamenle la potenza a causa 
della debole interferenza. In pratica P3 
produce un campo di regolazione di 10  
15 dB, a seconda della qualita della scher- 
matura. 
Un filtro passabanda formato da L20, 
C50, L21 e C51 assicura ancora la massima 
soppressione delle interferenze e dei di- 
slurbi possibile, in modo chereleilrodog2 
del FET miscelatore T10 riceva un segnale 
ripulito al massimo. II transistor T12 am- 
plifica e filtra il segnale a 230,4 MHz deri- 
vato dalla basetta deH'oscillatorc, prima 
che questo venga applicato al gl di TI0. I 
segnali prodotti dal miscelatore sono fil- 
trali da L22. C56, L23 e C57, ed il segnale 
risultante a 374,4 .... 376,4 MHz viene an- 
cora amplificato dal transistor Tl 1. 
Nella sezione finale del trans verier il se- 
gnale a 374,4 .... 376,4 MHz viene ancora 
mescolato con la frequenza di oscillatore 

di 51,6 MHz. In questo modo viene pro- 
dotta la frequenza desiderata di 432.... 434 
MHz. Questo segnale a 70 cm viene ancora 
una volta filtrato ed amplificato ad un li- 
vello di circa 50 m W, che sono sufficienti a 
pilotare senza difficolta la maggior parle 
degli stadi finali. 
Lo schema della sezione d'uscita del tran- 
sverter e mostrato in figura 9. L'induttan- 
za L26 ed il condensatore C68 formano un 
circuito accordato d'ingresso che funziona 
ad una frequenza di 374,4  376,4 MHz. 
L'impedenza d'ingresso e di circa 50 £2, e 
quindi questo particolare circuito puo es- 
sere collegato alia basetta del primo misce- 
latore del transverter con uno spezzone di 
"normale" cavetlo schermato, od anche 
mediante un ponticello, grazie alia brevis- 
sima distanza tra le due basette. Come si 
dovra fare cio, sara spiegato in dettaglio 
nel successive arlicolo riguardante la co- 
struzione e la taratura. 
Qui la potenza d'ingresso e di circa 1 mW. 
un valore piii che sufficiente. Una potenza 
superiore non potra far allro che provoca- 
re una gran quantila di interferenze. II 
MOSFET miscelatore T13 richiedc peroal 
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Foto 4. Un partlcolare del cartco fittfzlo. Le nove reslslenze possono agevolmente sopportare Una 
polenza d'lngresso dl 10 W durante M lunzlonamenlo in SSB. Nel funzionamento In AM ed in FM, II 
clrcullo si riscalda parecchio. L'lndullore garantlsce uno SWR (rapporto onde stazlonarie) olllmale: nel 
prolotlpo circa 1,1 : 1. 

suo secondo gate (g2) una polenza legger- 
mente superiore. Questo gale e collegato 
all'uscita della sezione a 57,6 MHz Iramite 
il condensalore C73. La potenza totale di- 
sponibile in questo punto e di circa 10 mW. 
II filtro passabanda formalo da L28, C75, 
L29 e C79 forma la prima sezione a 70 cm 
del circuito al drain di T13. II segnale viene 
poi amplificato da T14 prima di essere 
avviato allo stadio d'uscita tramite un al- 
tro filtro passabanda (L30, C8I. L3I e 
C85). 
Lo stadio d'uscita (T15) puo produrre (sol- 
tanto) circa 50 mW di potenza in radio 
frequenza. Potrebbe essere possibile 
eslrarre da esso qualcosa di piii, ma questo 
potrebbe danneggiare la linearita e la sop- 
pressione del rumore da pane del circuito. 
Se il circuito viene tarato come si dira in un 
successive articolo, esso funzionera senza 
alcun problema. 
Nella sezione d'uscita si potranno usare 
transistori di tipo diverse senza dover 
cambiare gli altri component!. Sono stati 
provati con successo i seguenti tipi: BFY 
90. 2N 3866, BFW 16A e BFR 96. L'ultimo 
di questo elenco ha i collegamenti ai piedi- 
ni diversi, e percio non sara tanto facile 
montarlo su questa basetta. Lo stadio d'u- 
scita complete e illustrato nella foto 5. 
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Esso e costruito intorno ad un BFY 50. Se 
il lettore potra venire in possesso di un 2N 
3866 di buona qualita (fare attenzione per- 
che le tolleranze lendono a differire nei 
vari casi), questo lipo costruisce una scelta 
di elezione, grazie alia sua maggiore atte- 
nuazione dei segnali al di sopra dei 500 
MHz. 

Costruzione e taratura 

Una descrizione dettagliata delta costru- 
zione e della taratura verra data nelia se- 
conda parte di questo articolo. Questa 
comprcndera le basette stampate che si 
vedono nelle fotografie di questa parte del- 
la descrizione. 

Foto 5. Lo stadio d'usclta del Iransverter. SI poasono usare dlversl llpl dl translslorl, come per esemplo II 
BFY 90 Implegato In questo caso. 
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Figura 10. Tanlo per dare un'ldea dl come appare la baselta slampala (a doppla laccia Inclsa).... Nella seconds parte di queslo articolo presenletemo la baselta 
nelle dlmensionl natural!. 
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Potrebbe sembrare a molti che gli ingre- 
dienti essenziali del divertimento della ge- 
nerazione piii giovanc consistano princi- 
palmente nella eompagnia, nel rumore  
e nelle luci colorate in abbondanza. Non 
tutti la pensano proprio cosi, ma un siste- 
ma di "disco lights" sara un bel passo 
verso la possibilita dei piii giovani della 
famiglia di intratlenere i loro amici in quel- 
le sere in cui dieci teenager vogliono far 
rumore come se fossero in cinquanta! 
Le caratleristiche del sislema qui descritto 
sono la sicurezza, I'elevata prestazione e il 
costo piuttosto contenuto. Un ulteriore 
vantaggio sta nel fatto che non c'e nessuna 
di quelle terribili bobine da avvolgere. Te- 
nendo presente Teconomia, questo proget- 
to ha solo i tre canali tradizionali. per 
quanlo non ci sia niente che impedisca al 

Controllo 

per disco lights 

Pare che presso I glovanissimi le festlcclole in casa siano fuorl moda e 
si preferlsca andare In dlscoteca, senza poi dire che le dlscoteche con 
magglor successo sono quelle con spettacolo come "dal vero". Ci6 
signifies che uno "spettacolo dl luci" d un dovere assoluto. II controllo 
per luci da dlscoteca presentato In questo artlcolo si comported bene 
come I slsteml piii costosi sul mercato, pur restando economico per 
quanto rlguarda II costo e I component). 

1 

potenziale costruttore di raddoppiarne il 
numero od anche di piu .... solo costruen- 
do due (o piu) sistemi completi. 
A seconda delle possibilita il segnale potra 
essere prelevato sia dall'uscila preamplifi- 
cata deU'amplificatore (meglio dall'uscita 
nastro) che dai terminali di alloparlanle. 
In questo ultimo caso si potra piazzare in 
serie all'ingresso del controllore il limita- 
tore che appare in figura 2, per ridurre 

I'effetto del controllo di volume del siste- 
ma audio. P2 dovra essere posizionato alia 
sua resistenza minima. 
Un imponante aspetto della sicurezza del 
circuilo 4 che la sezione a tensione di relee 
separata dal resto del circuito mediante 
optoaccoppiatori. 

II circuito 

L'amplitlcazione del segnale d'ingresso 
avviene grazie aH'amplificatore operazio- 
nale Al. che si vede sulla sinistra dello 
schema di figura 1. II potenziometro semi- 
fisso P2 e usato per regolare I'amplificazio- 
ne di questo stadio tra I e 20. La sensibilita 
viene variata da PI ed ha un massimo di 
100 mVdiquando sia PI che P2 sono ruota- 
ti al massimo. 
L'uscita del preamplificatore alimenta i fil- 
tri a doppio T (A2 .... A4) dei tre canali. 
Questo tipo di progetto del fillro e facile da 
costruire e mantiene una buonaselettivita. 
Nello stesso tempo perb, questi fillri ten- 
dono ad avere dei picchi in questa applica- 
zione, in altre parole sono un po' troppo 
seleltivi a 5 Hz, I kHz ed a 5 kHz. Per 
opporsi, entro certi limiti, a questo effetto 
sono state inserile le tre resistenze R5, R9 
ed R13 per fornire una certa "attenuazio- 
ne" ai filtri. 
Le uscite dei filtri vengono raddrizzate e 
livellate dai diodi DI   D6 e relativi 
condensatori. prima di essere applicale ai 
tre comparatori A5 ... A7. La soglia di 
commutazione di questi comparatori puo 
essere predisposta dai potenziometri P2.... 
P5 che possono variare il livello di tensione 
all'ingresso inverlente di ciascun compara- 
tore da circa 1 V ad 8 V. La resistenza R20 
e stata inserita per impedire al livello del 
segnale di ingresso di raggiungere i 12 V di 
alimentazione in quanto questo fatto po- 
trebbe confondere i comparatori. 
A questo stadio si deve metlere in evidenza 
il fatto che il potenziometro P3 controlla il 
canale di alta frequenza, P4 quello a fre- 
quenza intermedia e P5 il canale a bassa 
frequenza, 
Senza alcun segnale presente all'ingresso 
del circuito, le uscite dei comparatori sa- 
ranno a livello basso: in questo modo i 
LED degli optoaccoppiatori saranno acce- 
si (tramite le resistenze da Ik R22, R24, 
R26) predisponendo i fototransistori a 
mantenere a tensione zero i gate dei tirislo- 
ri. In questo caso nessuna "disco light" 
sara accesa. 
All'arrivo di un segnale di ingresso di am- 
piezza sufficienle a commulare il compa- 
ratore di un canale, il LED delfoptoac- 
coppialore si spegnera mandando all'in- 
terdizione il fotolransislor. II gate del tiri- 
stor verra ora mandate a livello alto dalla 
resistenza da 47k e quindi la lampada di 
quel particolare canale si accendera. 
Sono stali scelti dei tirislori invece dei 
Triac, perche molto piu sensibili. In questo 
circuito, per esempio, una corrente di gate 
di soli 300 pA sara sufficiente ad altivare il 
tiristor, 
Inoltre la corrente di controllo del gate 
puo essere prelevata dalla rete mediante un 
circuilo molto semplice, senza che ci sia 
bisogno di grossi condensatori o "pesanti" 
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resistenze. II problema e che i tiristori per- 
metlono il passaggio di una sola semionda 
della tensione di rete. Questo si puo rime- 
diare raddrizzando mediante diodi la ten- 
sione di rete(D9.... D12). L'alimenlazione 
ex. a 15 V per il pilotaggio dei gate viene 
ricavata dalla tensione di rete mediante 
R28, D7, D8 e C17. E conipreso nel circui- 
to un semplice alimentatore a 12 V che dil 
corrente alia pane elettronica del circuito. 
Tranne il trasformatore, tutti i componen- 
ti sono montali sulla basetta. Una tensione 
di rete a 220 V derivata dairinlerruttore 
principale e con un fusibile separate, viene 
collegala ai punti X ed Y della basetta. 
Dato che le lampade sono alimentate tra- 
mite diodi questi ultimi determinano la 
corrente di picco che si potra assorbire, 
ossia la potenza delle lampade. Questa non 
dovrii superare i 200 W per canale, ed in 
questo modo i tiristori non avranno biso- 
gno di dissipatori termici. 

La costruzione 

Sul pannello frontale si pub inserire un 
LED per ogni canale. Allo scopo sono 
montale le resistenze R22. R24 ed R26, un 
po' al di sopra della basetta. L'anodo di 
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Flgura 2. II clrcullo llmllatore d'lngresso. Se si usa 
questo clrculto per collegare le "disco light" ad un 
ampllflcalore dl potenza, II conlrollo dl volume 
non Inliuenzer* II lunzlonamento delle lucl lino ad 
un certo llmlle. 

40 uH ■ A 

40 uH 
3 A 

Flgura 3. II llilro antldlsturbo. Le boblne si posso- 
no acqulslare gla pronte. 

ogni LED va collegato ail'uscita del com- 
paratore (IC2) per mezzo di una resistenza 
da Ik. II catodo di ciascun LEDe a massa. 
Si abbia cura di mettere a terra il mobiletlo 
se questo e metallico! Durante la ricezione 
in modulazione di ampiezza da una radio 
che si trovi molto vicina al sistema di con- 
lrollo, ci potra essere qualche interferenza 
che arriva attraverso la rete. Questa potra 
essere fillrata collegando, nei fili che van- 
no dalla rete al controllore, il filtro di figu- 
ra 3. Le bobine si possono trovare gia av- 
volte dai buoni rivenditori di componenli 
elettronici. Si polranno usare anche altri 
tipi di fillri, basta che siano adatli a passa- 
re 3 A. _ 
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Flgura 4. Le piste dl rame e la dlsposlzlone del componentl sulla basella stampata. Tranne II trastormatore, sono compresl tuttl I component). 

Elenco del componentl 

Resistenze. 
R1,R2,R17,R18,R19,R23,R25, 

R27 = 47 k 
R3 = 12 k 
R4 = 10 k 
R5,R9,R13 = 220 k 
R6,R7,R10,R11,R14,R15= 15k 
R8.R12,R16 = 6k8 
R20=1k8 
R21 = 470 a 
R22,R24,R26 = 1 k 
R28 = 47 k 1 W 
PI = 100 k lin, 
P2 = 1 M semifisso 
P3,P4.P5 = 10 k lin. 

Condensalori; 
C1 = 10p/16 V" 
C2,C3 = 2n2 
C4 = 4n7 
C5,C6 = 10 n 
C7 = 22 n 
C8,C9 = 220 n 
010 = 470 n 
011 . . .016 = 1 p/16 V" 
017= 10 M/ 16 V 
018= 100 M/35 V 
019= 100 n 

Semiconduttorl; 
Dl . . , D6 =1N4148 
D7 = IN 4001 
D8 = 15 V 400 mW 
D9 . . . D12 = 1N5404 
101,102 = LM 324/CA 324 
103,104,105 = TIL 111 
106 = 78L12 
Thl ,Th2.Th3 = TIC 106D 
B1 = B40C500 

' = tantalio od elettrolitico 
montato verticalmente 

Varie: 
F1 = 3,15 A lusibile 
Trl = 15 V, 50 mA trastormatore 
SI interrullore di rete bipolare 
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II circuito inlegrato UAA 170e diverse dal 
suo"collega" UAA ISOperchefornisceun 
display a punto anziche a striscia (o barra). 
In allre parole, non possono accendersi 
contemporaneamcnle piu di due LED. e 
cio riduce di molto Passorbimento di eor- 
rente del circuito. I tre ingressi ai piedini 11 
.... 13 (vedi figura 1) sono di importanza 
vitale. Mentre il piedino 11 funziona da 
ingresso per la tensione di misurare, la 
tensione di riferimento sui piedini 12 e 13 
determina le soglie superiore e inferiore del 
campo di misura, con possibilila di regola- 
zione tra 0 e 6 Volt. 
Per esempio. usando il lermomeiro da ba- 
gno pubblicato nel numero di marzo 1981. 
la tensione di riferimento inferiore su ICI. 
puo essere regolala Ira 0 e 5.2 V mediante 
PI. II collegamcnlo per la tensione di rife- 
rimento superiore (piedino 13) e prelevato 

dal piedino 14. e quindi la tensione e fissa a 
5.2 V. 
Con una lieve modifica allo schema del 
termometro da bagno, il circuito puo esse- 
re trasformato in un display a LED univer- 
sal che non solo effettua una misura (ap- 
prossimata) delle tensioni, ma e anche 
adatlo a visualizzare grandezze non elettri- 
che. Insieme al barometro descritto nel 
numero scorso di Elektor, ed al sensore di 
umiditi, le due basetle stampate del ter- 
mometro da bagno e il pezzcttino di Vero- 
board che si vede in figura 3 formeranno 
un'efficiente stazione meteorologica. Co- 
me si puo notare dalla figura 1. lo schema 
del termometro e slato un poco modifica- 
to: sono state tolte R4 c la resistenza NTC. 
La tensione proporzionale alia temperatu- 
ra giunge al piedino 11 di IC1 provenendo 
dall'uscita dell'amplificatore operazionale 

Display aiialogleo a LED 

Impiega il circuito 

integrato UAA 170 

Ouesto strumento pratico pu6 
avere molte appllcazlonl. Pu6 
essere incorporate in voltmetri, 
contagirl, igrometri, termometri e 
In qualsiasi tipo di strumento che 
debba dare un'indicazione 
analogica. II display conslste in 
una serie di LED disposti su una 
circonferenza, che vengono 
controllati da un integrato UAA 
170. 

x 0 
18V0 (Z— 

£ □ 7 ▼ -i. L1'; 01-3 015 
D10" ' D2 ▼ _1- 01? iz' 4 -• Pib 
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A1.A2 = IC2 = 1/2 LM 324 
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Figura 1. Usando due amplillcalori operazionali In piii e modificando qua e 18 II circuito, si polr8 
Irasformare II "termometro a bagno" in un display mulllmpiego. 
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Basetta del barometro 
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Figura 2. Come collegare II circulto di tlgura 1 alia basetta del barometro pubbllcala nel numero scorso. Da quest'ulllma si ricavano le tenslonl dl allmentazlone dl 
+/— 15 V e dl +18 V. 
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Figura 3. Come collegare la basetta del lermometro da bagno alia Veroboard, sulla quale e montato II 
circulto comprendente gll ampllllcatorl operazlonall A1 ed A2 (tlgura 1). I due Ingressl sono marcatl C e 
C. e le due usclle E ed E'. Clascuna di queste ulllme 6 collegata ad una basetta con display. L'inlerruzlo- 
ne che va eflettuata su una delle piste dl rame e mostrata sulla silhouette delle piste della basetta del 
termomelro da bagno. 

A2, dopo essere passata attraverso P2. I 
due amplificatori operazionali vanno 
moniali su di un pezzo separate di Vero- 
board. 
L'uscita di temperatura. che era gia previ- 
sta sul barometro, deve essere tarata per la 
variazione della tensione di 10 mV per una 
variazione di un grado centigrade nella 
temperatura, in mode da avere 0 V a 0°C. 
In questo modo si leggono le temperature 
su di un vollmetro digitale. Nel case di un 
indicatore di temperatura formato da 16 
LED (campo di indicazione: 16°C), la dif- 
ferenza tra il minimoe il massimo livellodi 
temperatura (= 160 mV) dovra essere am- 
plificata per adattarsi al campo delle len- 
sioni d'ingresso del display (5,2 V). di con- 
seguenza: 5,2 -t- 0,16 = 32,5. 
Percio AI dovra amplificare almeno di 
questo fattore la tensione di uscita della 
temperatura. Usando per R4 e R5 i valori 
indicati, il fattore di amplificazione sar4 di 

circa 39. In questo modo si potra prestabi- 
lire con P2 un fattore di divisione precise 
per la scala. A2 elimina I'inversione dovu- 
ta ad AI. e permette di spostare il campo di 
visualizzazione, che senza P3 coprirebbe 
1'intervallo Ira 0 e 16 gradi. Questo e piul- 
tosto poco per un lermometro ambienle. 
Se pero la tensione al cursore di P3 4 di 120 
mV, la fila di LED non comincera ad ac- 
cendersi fino a che la temperatura non 
raggiunga i 13 gradi. Se la temperatura e 
inferiore, rimarra acceso solo il primodio- 
do. 
Dei quattro amplificatori operazionali 
conlenuto nell'integrato LM 234, ne sono 
stati lasciati liberi due. che potranno essere 
impiegati per il cursore di umidita. Si pos- 
sono togliere P3 ed P8 in questo caso, per- 
che I'umidila atmosferica e indicata ingra- 
dini del 10% tra 0 e 100%, per cui saranno 
necessari solo i primi 10 LED. In questo 
caso R5 dovra avere solo 47 k, in quanto la 

tensione di uscita del sensore di umidita e 
di 0 .... 1 V. 
La figura 2 mostra come si possono assie- 
mare la basetta del barometro ed un "mo- 
biletto" contenente il circuito completo di 
figura 1. La tensione di alimentazione po- 
sitiva e quella negativa per I'LM 324, pos- 
sono essere derivate dalla basetta del baro- 
metro. Allo scopo si deve saldare un corto 
spezzone di trecciola isolata sia al polo 
positive di C8 che al polo negative di C9, 
in quanto queste sono le uscite degli stabi- 
lizzatori di tensione 78L15 e 79LI5. 

Come tarare il display 
della temperatura 

1. Mettere a massa il cursore di Pl. 
2. Collegare una tensione di 1,3 V all'in- 

gresso C. 
3. Regolare P3 in modo che il LED 2 inizi 

ad accendersi. 
4. Collegare una tensione di 0,27 V all'in- 

gresso C. 
5. Regolare P2 fino all'accensione del se- 

dicesimo LED. 

Come tarare il display 
deH'umiditd 
1. Mandare a massa il cursore di PL 
2. Collegare una tensione di 1 V all'in- 

gresso C. 
3. Regolare P2 fino a quando si accende il 

decimo LED. 
La figura 3 mostra il cablaggio tra il di- 
splay e la basetta, e come quest "ultima de- 
ve essere costruita: l'uscita E' deve essere 
collegata ad un altro display analogo. Gli 
ingressi A   D devono essere collegati 
alia basetta del barometro, nel modo indi- 
cate in figura 2. II collegamento C porta 
all'uscita del sensore di umidita. 
II display del lermometro da bagno deve 
essere modificato come segue: 
1. Interrompere la pista di rame che va dal 

cursore ad una delle estremita di P2 
(vedi indicazione). 

2. Saldare un filo (E) al terminale scolle- 
gato di P2. 

3. Togliere la resistenza NTC ed R4 (in- 
somnia. non dovrete montarle se non lo 
avete gia fatto). 14 
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Circuiti integrati 

parlanti 

Chip 

Si dice che "le grandi menti 
pensano allo stesso modo" e 
questo sembra vero per quanto 
riguarda i plu grossi fabbricanti 
di semiconduttori. In un breve 
lasso dl tempo sono stati 
annunciati del "chip parlanti" 
dalla Texas Instruments, dalla 
General Instruments e dalla 
National Semiconductor, tanto 
per nominarne alcune. Parte di 
quest! sistemi si mantengono ad 
un livello dl prezzo che ne 
consente I'uso anche nei 
glocattoli. 
Mentre, appena al di Id 
dell'orizzonte, si intravede un 
panorama di orologi, calcolatori, 
lavatricl e centralini teletonici 
parlanti, sard bene gettare uno 
sguardo su quali siano i principi 
di funzionamento di quest! 
sistemi. 

Esiste un seniplice sistema per produrre 
uno voce sintelica: inserire le parole in un 
convertitore analogico-digitale e memo- 
rizzarne I'uscita. All'occorrenza questi da- 
ti potranno essere recuperati e fatti passare 
attraverso un convertitore digitale- 
analogico per rigenerare un messaggio 
parlato. II sistema e molto facile ma non e 
praticalo da nessuno, e questo per un buon 
motivo: occorrerebbero almeno 64 Kbit di 
memoria per un discorso che dura un se- 
condo! 
Per un sistema praticabile occorre trovare 
un qualche modo per ridurre i dati neces- 
sari. Fino a questo tutti i fabbricanti risul- 
tano in complete accordo; da qui in avanli 
non ce n'e uno che la pensi come gli altri. 
In tinea di massima ci sono due modi prin- 
cipali per affrontare il problema. 
II primo consiste nel fare uso complete 

dell'esperienza acquisita nei sistemi di tele- 
comunicazione. Gli ingegneri del Ministe- 
ro Britannico delle Poste hanno scoperto 
gia da molto tempo che nel discorso nor- 
male e'e una quantita impressionante di 
"informazioni" ridondanti. H dicendo 
questo non intendiamo gli "ehm" i "bene" 
oppure le frasi colorite di caratlere legaleo 
politico; nel normale discorso quotidiano, 
in ogni parola esiste un reale contenuto di 
informazione piuttosto ridotto. Pensiamo 
per esempio alle vocali: quando ci sono, 
tendono a prolungare la loro durata. Inve- 
ce di dare una serie di campioni digital! a 
12 bit con una velocita di campionamento 
di 8-10000 prelievi al secondo, sarebbe suf- 
ficiente fornire un codice che definisca uni- 
vocalmente il suono di una particolare vo- 
cale, seguito cla un altro codice che ne 
definisca la durata. 
Nella vita reale, le tecniche usate sono al- 

quanto piii complicate e meno facili da 
spiegare. Voi direteledefinizioni "codifica 
di segnale", "codifica delta forma d'on- 
da", "modulazione delta adattativa" e lo- 
ro le usano. Sr possond ottenere anche dei 
risultati abbastanza sensazionali: il fabbi- 
sogno totale dei dati pud essere ridotto da 
64 Kbyte/s a circa 2 Kbit/s. 
Tenendo a mente che questo procedimen- 
to si pud applicare alle conversazioni lele- 
foniche normal! senza che I'ascoltatore 
possa avvertire la differenza, si pud capire 
che parecchi fabbricanti abbiano adottato 
questo sistema per i loro chip di "parola 
sintelica". II "Digitalker" della National 
Semiconductor e un esempio. di primaria 
importanza. 
II secondo modo di affrontare il problema 
e analizzare il modo in cui gli esseri umani 
formano i suoni. e provare quindi a simu- 

larli artificialmente. Cid, a sua volta, pud 
essere portalo a termine in due diversi mo- 
di. Si pud mettere insieme una lista di tutti i 
suoni che possono aver luogo nella parola 
umana (i cosiddetti "fonemi"). Si potra 
osservare che essi sono in tutto menodi un 
centinaio, per cui la cosa non e tanto diffi- 
cile. Avendo codificalo in una memoria 
questi fonemi, I'informazione necessaria 
per collegarli tra loro a formare delle paro- 
le e delle frasi e sorprendentemente ridot- 
ta: solo 70 bit al secondo! Questo sistema. 
che viene impiegato nel "sintetizzatore 
della parola" della Votrax, e afflitto da un 
grande svantaggio: I'uscita sembra estre- 
mamente "artificiale", dato che va perdu- 
ta qualsiasi inflessione naturale. 
In alternativa si potranno costruire dei 
"polmoni", delle "corde vocali", delle 
"cavita orali e nasali" e delle "labbra" 
elettroniche, e applicarvi poi dei segnali di 
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Flgura 1. Schema sempllllcalo del "Digitalker" della National Semiconductor. 
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1 32 64 96 128 

NUMERO Dl OIGITALIZZAZIONI 
81172-2 

Flgura 2. Nel slstema Dlgllalker si usano delle 
lecnlche per la rlduzlone drasllca del numero dl 
dall. Una "fetllna" del dlscorso orlglnale costltul- 
sce II prime dlagramma In allo. L'agglustamento 
dell'angolo dl (ase converte quests In un segnale 
slmmelrlco (b); dopo la modulazlonedella adalla- 
llva e I'azzeramento dl un semlperlodo, II segnale 
apparlrii come In (c). Tullo cl6 che vlene memo- 
rlzzato i un codlce dlgltale che corrlsponde al 
segnale moslralo In (d). 

controllo piuttosto complicati a una velo- 
cita relalivamente ridotta (solo ogni 25 
millisecondi, o giii di li). In questo modo 
funziona il sistema "LPC Solid State Spe- 
ech" della Texas Instruments. 

II Digitalker 

Come si vede in figura I, il sistema Digital- 
ker di base e formato soltanto da pochi 
componenti: il chip di sintesi della parola, 
una memoria a 128 Kbit (sufficiente per 
circa 128 parole), un oscillatore quarzato 
ed un filtro/amplificatore. 
I dati contenuti nella memoria sono rica- 
vati da parole pronunciate. Queste vengo- 
no campionate e convertite in informazio- 
ni digitali, dopo essere state sottoposte a 
varie tecniche di compressione per ridurre 
i dati a una quantita maneggiabile. II pri- 
mo passo consiste nel logliere le informa- 
zioni ridondanli (ripetitive). Quando nel 
segnale globale diversi periodi pressapoco 
uguali, si sostituiscono con i codici di un 
unico periodo e con un ulteriore codice che 
indica quanlo spesso debba avvenire la 
ripetizione. In media, la riduzione del lota- 
le dei dati e di circa un quarto. 
Un'altra tecnica impiegata per "compri- 
mere" il volume dei dati e nota come "mo- 
dulazione delta adattativa": essa e basata 
sul fatto che le forme d'onda della parola 

sono relalivamente arrotondate; sono po- 
co frequent! dei subitanei mutamenti di 
livello. Quindi rinformazionerichiesta per 
defmire la differenza tre due campioni suc- 
cessivi e piu ridotta rispetto a quella neces- 
saria per defmire il livello assoluto di un 
dato campione. In parole semplici. dalo un 
parlicolare livello di tensione ad un punto 
della forma d'onda, non si dovra farallro 
che sottrarre o aggiungere una piccola 
quantity per arrivare al livello successive. 
Un altro passo e denominato "aggiusta- 
mento dell'angolo di fase". Senza entrare 
in calcoli di alta matemalica e nell'analisi 
di Fourier, e impossibilespiegare il funzio- 
namenlo di questo sistema. Possiamo pero 
tentare di dare un'idea elementare. Qual- 
siasi segnale complesso puo essere descrit- 
lo come una miscela di onde sinusoidali, 
ognuna della quali possiede ampiezze e 
angoli di fase diversi. Inoltre, I'orecchio 
umano non e molto sensibile aU'informa- 
zione contenuta nella fase. Con questi pre- 
supposti non sara una sorpresa scoprire 
che lo stesso gruppo di frequenze e di am- 
piezze puo generare una varieta pressoche 
infinla di forme d'onda differenli, basta 
variare a piacere gli angoli di fase. II trucco 
usato nel sistema in argomento e di regola- 
re gli angoli di fase in modo da produrre 
una forma d'onda con simmetria speculare 
e che abbia inohre una debole ampiezza 
per almeno mezzo periodo. In questo mo- 
do diverra possibile ridurre allo zero la 
pane a debole ampiezza e specularizzare il 
resto, riducendo a un quado il totale dei 
dati occorrenti. 
L'effetto totale di tutte queste tecniche (ag- 
giustamento dell'angolo di fase. azzera- 
mento di un semiperiodo, modulazione 
delta adattativa e specularizzazione) si ve- 
de in figura 2, per una piccola porzione 
della forma d'onda della voce umana. In 
figura 2a si vede la forma d'onda originale, 
e in figura 2b la versione con I'angolo di 
fase aggiustato, Lo si creda o no, questi 
due segnali hanno lo stesso suono! II suc- 
cessive passo, evidenziato in figura 2c, mo- 
stra gli effetti della modulazione delta 
adattativa e deH'azzeramento di mezzo pe- 
riodo: infine. la figura 2d mostra il segnale 

che dovra essere memorizzato (nella sua 
forma digitale). 
Quando si tratla di riprodurre le parole 
pronunciate, occorre un elevato grado di 
flessibilita. La voce e maschile o femmini- 
le? E forte o tenue? e cosi via .... II proces- 
sorc liene per6 conto di tutto questo, ba- 
sandosi su dei dati memorizzati in una 
ROM della stessa National Semiconductor 
(programmata secondo le necessita del 
cliente). Per cui, tenuti presenti gli scopi di 
questo articolo, ossia di considerare i prin- 
cipi generali, sorvoleremo sulfargomento. 

II sintetizzatore di parola Voltrax 

II sistema Voltrax di base e ancora piu 
semplice del Digitalker, Con qualche leg- 
gero eccesso di semplificazione, puo essere 
considerate come formato da un unico cir- 
cuito integrato! (vedi figura 3). 
Un ingressoa 6bit(P0... P5)selezionauno 
dei 64 "fonemi" che possono essere pro- 
dotti dall'SC-01; inoltre, un controllo di 
intonazione a due bit aiula a dare I'infles- 
sione all'uscita "parlata". Come si vede in 
tabella 1, i "fonemi" sono i suoni elemen- 
tari che si trovano nel discorso normale. 
Occorre solo una cadenza dei bit molto 
bassa (circa 70 bit al secondo) per informa- 
re il chip sul come mettere insieme questi 
fonemi per produrre le parole. 
Questo sistema presenta evidenti vantaggi. 
La capacita totale di memoria necessaria e 
minima, e la programmazione e relaliva- 
mente facile. Inoltre la Votrax possiede 
una biblioteca di parole programmate fo- 
neticamente e puo anche fornire un siste- 
ma a microprocessore che convene un te- 
sto in inglese in sequenza di fonemi. 
C'e pero anche uno svantaggio: la capacity 
totale del sistema e determinata dagli effet- 
tivi fonemi che il chip puo produrre. Si tratta 
beninteso di un elenco piuttosto nolevole, 
ma sempre limitato, ed ogni volta lo stesso 
fonema esce allo stesso modo. Anche se si 
fa un uso totale del controllo di intonazio- 
ne, e se all'uscita si aggiunge un controllo 
di ampiezza. il risullato finale tendera sem- 
pre a sembrare artificiale. 

Vp 

Codice del 
fonema 

latch (r) 
codice del 
fonema 

V 

rr^N 
■/ 

o— 
Presa d alto/ 
richiesta 
dati 
nuovo 
fonema 

Vp 
Pol's MCRC 

MCX 

II 12 

scoi 
STB AF 

AO 

A/R CB 
VG 

Figura 3. II sistema Votrax rlchlede poco piu dl un unico clrculto Integrato. I segnali dl controllo sono 
appllcatl al suol Ingress), ad una cadenza dl soil 70 bit al secondo, mentre la voce appare all'uscita audio. 
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Tabella 1. 

CODICE 
DEL 

FONEMA 

SIMBOLO 
QEL DURATA 

FONEMA (ms) 

ESEMPIO 
Dl 

PAROLA 
CODICE 

DEL 
FONEMA 

SIMBOLO 
DEL .. 

FONEMA |ms) 
DURATA ESEMPIO 

Dl 
PAROLA 

00 EH3 59 jacket 20 A 185 day 
01 EH2 71 enlist 21 AY 65 day 
02 EH1 121 heavy 22 Y1 80 yard 
03 PA0 47 no sound 23 UH3 47 mission 
04 DT 47 butter 24 AH 250 mop 
05 A2 71 made 25 P 103 past 
06 Al 103 made 26 0 185 cold 
07 2H 90 azure 27 1 185 pin 
08 AH2 71 honest 28 U 185 move 
09 13 55 inhibjt 29 Y 103 any 
0A 12 80 inhibit 2A T 71 tap 
0B n 121 inhibit 2B R 90 red 
0C M 103 mat 2C E 185 meet 
0D N 80 sun^ 2D W 80 win 
0E B 71 bag 2E AE 185 dad 
0F V 71 van 2F AE1 103 after 
10 OH- 71 chip 30 AW2 90 sa[ty 
11 SH 121 shop 31 UH2 71 about 
12 2 71 zoo 32 UH1 103 uncle 
13 AW1 146 lawful 33 UH 185 cup 
14 NG 121 thing 34 02 80 for 
15 AH1 146 father 35 01 121 aboard 
16 001 103 looking 36 IU 59 you 
17 00 185 book 37 U1 90 you 
18 L 103 jand 38 THV 80 the 
19 K 80 trick 39 TH 71 thin 
1A J* 47 judge 3A ER 146 bird 
IB H 71 hello 3B EH 185 get 
1C G 71 get 3C El 121 b®- 
ID F 103 fast 3D AW 250 call 
IE D 55 paid 3E PA1 185 no sound 
IF S 90 pass 3F STOP 47 no sound 

Tabella 1. Elenco del loneml per I'SC-OI Votrax. 

J ooia 

0 

0 
i mm yocali 

polmom 

genera- 
lore 
dl nota 

gene- 
ratore 
di ru- 
more 

N 

MECCANISMO BEALE MODELLO SEMPL1FICATO 
GENERATORE Dl RUMOBE 

81175 « 

Figure 4. II siatema Texas Intlrumenlt 4 baaalo aul meccanlsmo della voce, umana, come 9l vede In queata flgura. I polmonl e le corde vocall sono aostltultl da un 
generators dl rumors, da un generatore dl note e da un commutalore; le cavlti della gola, del nato e della bocca sono simulate da slateml dl flllrl Tabella 2. Quests 
sequenza dl parole In codlce digitate da grtdare "alulol" al chip della Texas Instruments. 
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Tabella 2. 

0000 
' 0100 0 00000 

0111 1 00000 
1101 0 10010 
1101 1 10011 
1110 1 10011 
1101 0 10100 

H 
E < 

1101 0 10100 
1101 0 10011 

L 1011 1 11010 
1010 0 10010 
1001 1 10001 
1001 1 01110 
1000 1 01101 

- 0010 0 01110 
0000 
0000 
0000 

' 0111 0 00000 
0111 0 00000 

p < 0101 1 00000 
0011 0 00000 

- 0010 0 00000 
0000 
1111 

K1 K2 

loon oino 

10000 10100 

01101 
01110 
10001 

01111 
01011 
01010 

K3 K4 

1001 0111 

1000 0110 

1010 1010 
1000 1100 
0110 1001 

01101 00111 1000 1100 

00101 00101 1101 1001 

10100 01011 
10001 01011 

10011 00111 
10010 00101 

1011 1000 
1011 0110 

1010 0110 
1011 0101 

K5 K6 K7 K8 K9 

0111 1000 1010 100 101 

1001 0111 1000 100 101 
noi 1000 oioo 100 on 

1011 0101 010 000 1111 

1111 0111 0010 001 010 

1110 0101 0111 001 011 

V = SONORO 
UV = SORDO 
E = ENERGIA 
R = RIPETIZIONE 
P = INTONAZIONE 
K1 . . . PARAMETRI DEL FILTRO 

Tabella 2. Ouesla sequenza dl parole In codice dlgllale (a grldare "aluto!" al chip della Texas Inslrumenls. 

K10 TIPO Dl FRAME 
SILENZIO 
UV 
UV - RIPETIZIONE 
V 
V - RIPETIZIONE 
V - RIPETIZIONE 
V 
V 
V 
V - RIPETIZIONE 
V 
V - RIPETIZIONE 
V- RIPETIZIONE 
V - RIPETIZIONE 
V 
SILENZIO 
SILENZIO 
SILENZIO 
UV 
UV 
UV - RIPETIZIONE 
UV 
UV 
SILENZIO 
CODICE Dl ARRESTO 

010 

101 
101 
110 

no 

011 

genera- 
tore 
di 
nota 

tttl ; 

SOrdo Inf. voiced 

Da'amelo 
del fiitro 

-o^ 

sonoro/ livello 
sordo 

Figure 5. Un altro schema a blocchl del sistema Tl. 

II Solid State Speech 
della Texas Instruments 

Un eccellenie esempio del terzoapproccio! 
Come si vede in figura 4, il sistema e basato 
sui meccanismi della voceumananaturale. 
Uno schema semplificalo di "come vanno 
le cose in realta" (figura 4b) e mollo simile 
allo schema a blocchi delfintegrato per la 
voce (figura 4c). 
Lo schema a blocchi piii completo (figura 
5) da un'idea migliore dei segnali di con- 
trollo necessari. A partire da sinistra: il 
generatore di rumore e il generatore di 

nota forniscono i segnali fondamentali per 
i suoni sonori e sordi. Nel sistema effettivo, 
quattro bit controllano il tono del genera- 
tore di nota, e un altro bit "aziona il com- 
mutatore" per i suoni sonori esordi. Viene 
quindi preslabililo il livello, usando allri 
quattro bit. Infine, un totale di 40 bit pre- 
dispone i parametri del fiitro, oppure un 
bit indica che i parametri esistenti possono 
essere mantenuli (ripetizione). In tabella 2 
appare un esempio; la sequenza totale co- 
dificata per la parola "help!" (aiutol). Co- 
me si pu6 osservare, sono necessari buoni 
500 bit per circa mezzo secondo di discor- 

so; questo corrisponde a qualcosa di piii di 
I Kbit/s, una cadenza abbastanza tipica 
per questo sistema. 
L'elaborazione di questi bit, in modo da 
formare una data parola o frase, e un argo- 
mento del tutto diverse. Tuttavia la Texas 
usa in modo totale le moderne tecnologie, 
per soddisfare i potenziali clienti. Sul mer- 
cato europeo. il comportamento e analo- 
go. II cliente spedisce un nastro di alta 
qualita con i lesti desiderati, oppure man- 
da una lista di parole e frasi. L'esempio 
fornito dalla Tl e piuttosto infelice: 
"CLOSE THE   DOOR (!) (Chiudere 
la porta!) 
II significato intenzionale dei puntini di 
sospensione e quello di separare la frase 
"close the" dalla parola "door". Al posto 
di "door" potrete inserire altre parole, co- 
me "window" (finestra). "blinds" (tappa- 
relle) eccetera. 
Quando si invia un elenco scritto, si dovrii 
specificare con chiarezza qualsiasi accento 
si desideri. 11 risultato finale avra un suono 
molto vicino a quello di un annunciatore 
umano. In effetti, questo e uno degli svan- 
taggi della Tl: la ditta ha gia in archivio un 
vasto vocabolario "con accento standard 
medio-americano usalo alia radio ed alia 
TV" (sarebbe come dire, da noi, con ac- 
cento romanesco). Cosi non va affatto be- 
ne   Se si ha la registrazione effettiva 
(fornita dal cliente od effetluata dalla Tl). 
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Flgura 6. Un alstema autosufflclente a tre chip che impiega il TMS 5100. 
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Flgura 7. II TMS 5200 6 destlnato all'lmplego In un slalema a microprocessore gla eslstente. 

essa viene convertila in un codice digitale e 
irasmessa a Houston via satellite. A que- 
sto punto, essa viene fatta passare altra- 
verso un computer, che estrae le intonazio- 
ni e le informazioni di espressione. Al tem- 
po stesso il programma elabora una serie 

ottimale di coefficienti per i filtri. A questo 
segue un"'analisi delle ripetizioni dei grup- 
pi", con la quale i gruppi di bit di controllo 
dei filtri analoghi Ira loro, vengono sosti- 
tuiti da un unico bit di "ripetizione". 
In seguito, tutte queste informazioni digi- 

tali, che corrispondono ad una conversio- 
ne "sbozzata", vengono ritrasmesse aNiz- 
za, sempre via satellite. Qui i dati sono 
ascoltati da un esperto tecnico vocale (che. 
secondo le parole di un ingegnere della TI, 
e una "signorina estremameme poliglot- 
ta"); i difetti udibili vengono corretti a 
mano. A questo punto si chiama il cliente, 
che deve dare una valutazione finale e. si 
spera, la sua approvazione. 
Tutto bene, ora si possederanno i propri 
"dati del discorso" memorizzati in una 
ROM. Come usarli? 
A seconda deirimpiego, potrete sceglire 
tra due diversi "chip parlanti". La versio- 
ne meno recenle (il 5100) e stata usala 
nell'apparecchio "Speak & Spell" (parla e 
sillaba) della TI; essa e destinata ai giochi, 
agli orologi, alle lavatrici ed ai centralini 
telefonici parlanti; in breve, ad ogni appli- 
cazione nella quale ad un semplice segnale 
di controllo debba corrispondere un "di- 
scorsetto". Lo schema a blocchi di un si- 
stema base a ire chip si vede in ftgura 6. 
Come altemativa esiste il "fratello mag- 
giore", il 5200, destinato ad essere usato 
insieme ad un sistema a microprocessore. 
II tutto si vede in figura 7. 
II collegamenlo ad un microprocessore 
apre la via a un'infinita di applicazioni. Si 
potranno memorizzare in una EPROM 
delle parole standard, insieme ad una serie 
complela di fonemi. da usare all'occorren- 
za per costruire altre parole. Si potra anche 
progettare un programma di analisi della 
parola, in modo da poter parlare entro un 
microfono ed inserire i dati risultanti in un 
programma. In alternativa. avremo la pos- 
sibilita di fornire il nastro con la biblioteca 
standard della Texas Instruments, come 
pane delfElektor Software Service"; da 
questo nastro potrete spigolare quanto vi 
occorre e riversarlo in una EPROM. La 
cosa si sta facendo interessante. 
Ci sono tutte queste possibilita, per un 
prossimo futuro. 

Per concludere 

I chip parlanti sono arrivati, di questo non 
v'e dubbio, ed anche con una voce molto 
simile a quella umana, da quanto abbiamo 
sentito. Tra i sislemi proposti, la palma 
della vittoria sembra speltare a quello del- 
la Texas, sia per quanto riguarda il prezzo, 
sia per le possibiliti. Per il prezzo. la vitto- 
ria sul sistema National e soltanto ai punli, 
mentre la programmazione e piit facile, e 
quindi piit veloce ed a buon prezzo. Dal 
punto di vista della qualita il sistema Texas 
batte il Votrax, per quanto quest'ultimo 
sia piu a buon mercato in fatto di memo- 
ria. E quando si vorra sceglire "il" sistema 
del futuro. si pretendera qualcosa che sia 
buono ed anche a buon prezzo. 
Ci sono anche altri sistemi; AMI, General 
Instruments, Hitachi. Intel. ITT. Matsu- 
shita. Philips, TSI  
Tutti pero fanno uso di varianti dei sislemi 
descritti in precedenza. Per un solo arlico- 
lo quanto abbiamo detto e piit che suffi- 
ciente. 
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r i 

✓ 

Contagiri 

Conta in avanti ed all'indietro 

Un contatore/decontatore e due sensori ottici, uniti ad un display a 
LED, formano un contagiri molto precise e abbastanza facile da 
costrulre. Dato che 11 costo del component) 6 stato contenuto al 
minimo, questo strumento presenta Infinite possibility agli 
hobbysti, dai tecnlcl audio dilettanti, per arrivare al fotografl. Un 
prototipo dl questo strumento § stato esposto in una fiera 
elettronica tedesca ottenendo un success© sorprendente. 

A giudicare dalle reazioni della genie che 
affollava la fiera deU'elettronica, queslo 
rivoluzionario contatore e interessante per 
un'infinita di inipieghi. Una delle applica- 
zioni preferite consiste nel lentare di "rag- 
girare" lo strumento per indurlo a dare 
un'indicazione errata, girandolo parecchie 
volte su se stesso, in modo da farlo contare 
in avanti e all'indietro. Ma questo giochet- 
to diventa poi noioso: i lettori stiano certi 
che lo strumento e ben costruito. ed e mol- 
to difficile "prenderlo in giro". Per quanto 
lente o rapide siano le rotazioni in avanti o 
all'indietro, lo strumento dara la giusta 
indicazione. 
Si puo controllare con questo strumento 
qualsiasi dispositive con organi rotanti 
che possano essere ad esso meccanicamen- 
te collegati. 

II contatore/decontatore 

A che cosa rassomiglia il contagiri? Per 
cominciare, il progetto e semplice. Questo 
potra dar pace alia mente dei lettori ap- 
prensivi, che temono sempre il peggio e che 
quasi sempre sottovalutano le loro capaci- 
ti. 
Lo schema a blocchi semplificato di figura 
1 mostra che in realta non e'e proprio nulla 
da temere. Tutto cio che occorre sono due 
rivelatori ottici, un semplice circuito logi- 
co, un contatore avanti/indietro (integra- 
to) ed un display a LED. 
La fotografia 1 mostra la piccola ruota ad 
intagli che viene fatta girare dal dispositive 
del quale occorre sapere il numero dei giri. 
Gli intagli della ruota si muovono entro le 
fessure dei rivelatori optoelettronici inter- 
rompendo cost periodicamente il raggio di 
luce Ira il LED ed il fototransistor. Per 
dare un esatto conteggio degli impulsi sara 
sufficiente un solo rivelatore ottico. Se ne 
vengono usati due, si potra indicate il sen- 
so di rotazione (avanli-indietro). In altre 
parole il contatore conta in avanti oppure 
all'indietro a seconda del verso in cui sla 
girando la ruota del contatore. Lo stru- 
mento conta il numero delle transizioni dal 
buio alia luce e viceversa. Dopo un giro it 
display indica un numero doppio del nu- 
mero degli intagli praticati nella ruota. 

logica del 
contatore contatore 

avanti/mdetro H0 BWiB B B 

Figura 1. Lo schema a blocchi del contagiri. La dlrezlone della rotazione ed II numero del girl sono 
perceplte da due rivelatori oltlcl. L'lnlormazlone viene qulndl decodltlcala e passata al contatore avanll/ln- 
dletro. 
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Flgura 2. Lo schema elettrlco del contaglrl. Fortunalamente quasi lutle le funzlonl plii Importanll si svolgono all'lnterno del clrcullo Inlegrato. 
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Folo 1. Gil optorlvelalorl vanno poslzlonatl In mo- 
de che II ragglo dl luce che va dal LED al tolotran- 
slator ale Interrotto dalle palelte del disco rotanle. pigura 3. Queslo clrcullo decodlllcs I'lnlormazlone provenlente dagll optorlvelalorl. 

N8 . .. Ml = IC3 = 4093 
N12 . . . N15 = IC4 = 4070 
IC6.IC7 = MCT81 

Lo schema elettrico 
Lo schema completo si puo vedere in figu- 
ra 2. Si potra osservare che saranno neces- 
sari solo pochi componenli. Cio deve al 
fatto che gran parte di quello che occorre e 
gia integrate nell'MK 50398N. Questo cir- 
cuito integrate e stato gia usato da Elektor 
nel "minicontatore" e nel "conlatore" da 
1/4 GHz (ottobre '80), e contiene, oltre al 
contatore avanti/indietro, anche il pilo- 
taggio completo del display ed una possi- 
bilita di preselezione. Quest'ultima si ottie- 
ne collegando i diodi DI .... D24 con I'aiu- 
to di commutatori tipo Contraves (o di 
ponticelli fissi), ai punli DTI .... DT6. Si 
potra in tal mode programmare un deter- 
minato numero, che apparira sul display a 
LED quando si premera il pulsanle S2 
("load"). 
L'informazione per il controllo del circui- 
lo viene ricavatadairivelatoriotlici IC6ed 
1C7, e dalla logica di decodifica che li se- 
gue. Con lo schema di figura 3, quest'ulli- 
ma si prende carico dei segnali di "conteg- 
gio" e di "avanti/indietro". La figura 4 
mostra come si dovranno monlare i due 
sensori. Essi si devono ravvicinare od al- 
lontanare tra loro fino ad otlenere Ira i due 
segnali un angolo di fase di 90°. Queslo 
significa che, quando il rivelalore IC6 e 
completamente oscurato, tC7 sara in un 
periodo di Iransizione. 1 rivelatori registra- 
no le transizioni da luce a buio, e questo ci 
porta al diagramma di flusso degli impulsi 
in figura 5. 
Guardiamo per prima cosa la figura 5a. I 
segnali, che sono sfasati di 90°, si vedono in 
alto nel disegno. L'informazione avan- 
ti/indietro viene prelevata da questi segna- 
li con I'aiuto di N12. Se gli stati delle uscite 
di N8 ed N9 sono uguali, I'uscita di NI2 
sara a livello alto, se non sono uguali, tale 
uscita sara bassa. 
Parliamo ora del conteggio degli impulsi. 
Questi non dovrebbero raggiungere I'inte- 
grato contatore finche l'informazione 
avanti/indietro non si sia formala per sta- 

m 

0 

106 

107 

Figura 4. II poslzlonamento degli optorlvelalorl i 
abbastanza crlllco. Quando uno dl essi e In transl- 
zlone tra bulo e luce (IC7), I'allro deve essere 
completamente rlcoperto (IC6). 

bilire se gli impulsi debbano essere som- 
mati o sottralti dal conto totale. Per questo 
scopo I'inizio di ciascun impulse viene leg- 
germente rilardato mediante R12/C9. Co- 
me si vede in figura 5a, il fianco negative 
(di discesa) deH'impulso del contatore 
(uscita NI3) e sempre un pochino in ritar- 
do rispetlo ai flanchi dei segnali d'uscita di 
N9 ed N12. Ladurata degli impulsi edeter- 
minata dalla differenza tra i circuit! R-C 
RI2/C9 ed R11/C8. Appena C8 e carico, 
enlrambi gli ingressi di NI3 avranno il 
medesimo livello logico, e cosi I'uscita an- 
dra nuovamente a livello alto. 
La figura 5b mostra invece quel che succe- 
de quando la ruota viene fatla girare nel 
verso opposto. C'e ancora unosfasamento 
di 90° tra N8 ed N9, solo che stavolta e in 
una diversa direzione. Gli impulsi del con- 

Uscita N8 
Uscita N9 

Uscita N1? 
Uscita Nt3 

ir-u IT J U 
ni71 5a 

Uscita NB 

Uscifa N9 
usclla N12 

Uscila N13 
inrinrir 

Figura 5. Le forme d'onda del decodlllcalore dl 
llgura 3. Le lllustrazlonl "a" e "b" corrtspondono al 
due sensl del conteggio. 

latore (uscita di NI3) non coincidono 
quindi con i semiperiodi positivi ma con 
quelli negativi nel segnale avanti/indietro 
prodotto da NI2. 
II conlagiri e inoltre provvisto di un arre- 
sto allo zero. 11 segnale di riporto prodotto 
da IC1 garanlisce questa possibilita, ed 
esso puo benissimo essere usato con lo 
schema di figura 6. Quando il display pas- 
sa dal conteggio "999999" a "000000", o 
viceversa, viene prodotto un impulso all'u- 
scita del riporto, che aziona un rele tramite 
il flip-flop N10/NI1. Se per esempio il si- 
stema viene usato su un registratore a cas- 
sette, il motore del registratore potra esse- 
re spento mediante un rele. La pressione di 
S3 rimettera a zero il dispositive ed i! regi- 
stratore a cassette potri nuovamente esse- 
re avviato. 
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Figura 6. li circuito per la commutazlone aulomalica che pud essere ollenula con I'usclta 'carry 
(rlporto) del conlatore avantl/lndlelro. N15 e una porta che non viene usata, 

La costruzione 
Per prima cosa alcune osservazioni gene- 
rali. Per quanto sia assai pratico che PMK 
50398 possa controllare un display a LED, 
si deve tener conto che in questo modo il 
calore sviluppalo sara nolevole. Perevita- 
re cosi di deteriorare 1'inlegrato, si consi- 
glia di usare display di buona qualita, ana- 
loghi al tipo che raccomandiamo. La cor- 
rente del segmenlo va regolata a 20 mA. 
Non si deve superare questo livello; in pra- 
lica e preferibile lenerlo ancora piu basso, 
scegliendo valori leggermente superiori 
per Rl .... R7, 
I valori delle resistenze R13 R15 posso- 
no anch'essi necessitare di qualche modi- 
fica. Perche i rivelatori IC6ed IC7 possano 
produrre degli "0" e degli "1" logici ben 
definiti, e imporianie accenarsi che la ruo- 
la ad intagli sia correttamente coslruita. 
Polrebbe essere talvofta necessario prova- 
re diversi valori resistivi perstabilireempi- 
ricamenle il giusto posizionamento dei due 
rivelatori ottici. Atlraverso ai LEDdique- 
sti ultimi non devono passare piii di 50 
mA! 
La figura 7 mostra la basetta stampata del 
contagiri. Essa e formala da due sezioni 
che in caso di necessita possono essere se- 
parate. In questo modo si potranno mon- 
tare la sezione del display e quella di com- 
mutazione in modo che formino angoli 
retti con il resto del circuito. (vedi I'illu- 
strazione della foto 2), I punti I .... 6, a .... 
g,Sl 3.+l2Ve massa nelle due sezio- 
ni, devono essere collegali tra di loro me- 
diante cablaggi. 
I lettori che non intendono "preprogram- 
mare" un determinate conteggio, possono 
tralasciare di montare i diodi DI ... D24, e 
relativi commutatori digiiali. In questo 
modo si risparmieranno un bel po' di sol- 
di! Si polra anche evitare di montare il rele, 
se esso non occorre. Per quanto riguarda i 
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Foto 2. Un suggerlmento per II monlagglo delle 
basetle slampale al vede In queala fotografla. 

Foto 3. Due tlpl mollo comunl dl optorlvelalorl: II 
llpo a rltleaslone appare a deslra, ed II llpo a lessu- 
ra, usato In questo artlcolo, a slnlatra. 

display, il circuito funziona bene pur usan- 
done uno solo! 

La ruota del contatore 

La ruota puo essere falta con qualsiasi 
materiale: cartone, legno. metallo. plasti- 
ca, eccetera. La ruota di figura 2 era falta 
di veroboard. 
Le ruote che si vedono nella foto 1 e nella 
figura 4 sono state munite di intagli anzi- 
che di fori. I lettori possono pero benissi- 
mo trapanarc dei fori. se per loro e piii 
comodo. II miglior modo per fare delle 
buone ruote e di disegnarle con atlenzione 
su carta e quindi siampare una foto ridotta 
di questo disegno su di una piastrina rama- 
la percircuiti stampati. Tagliareo segare le 
aperture dovrebbe ora essere un lavoro 
abbastanza semplice. Potrete anche incol- 
lare il negative su di una lastra di plexiglas 
trasparenle, e questo sisiema si dimoslrera 
anche molto precise. 
Entro certi limiti non importano le dimen- 
sioni dei fori o degli intagli, basta che essi 
siano tutti uguali. La posizione degli oplo- 
rivelatori e invece abbastanza critica, per 
quanto non fino al punto che si vede in 
figura 4. nella qualc sembra che tra IC6 ed 
1C7 ci sia circa mezza paletta. La cosa di 
cui si deve essere ben certi e che. quando 
IC7 si trova in stalo di transizione, IC6 sia 
completamente ricoperto da una paletta, 
non importa quale. IC6 polrebbe essere 
montato dall'altra pane della ruota, se 
questo reca semplificazioni al montaggio. 
In questo modo si aumenta la precisione 
dello slrumento, e comunque tra i rivelato- 
ri ci potranno essere da 2i/ia 31/3 palette. 
Le palette non dovranno essere piii strette 
del raggio luminoso tra le due sezioni del- 
I'optorivelatore. 
Diamo ora un'altra occhiata a questi rive- 
latori ottici, Essi possono essere acquistati 
gia pronti per I'uso oppure si possono 
autocostruire. I lettori che desiderino ci- 
mentarsi nel costruirseli da soli, dovranno 
assicurarsi che il fotolransistor sia ben 
schermato dalla luce ambientale, il che e 
piu facile a dirsi che a farsi. Gli optorivela- 
tori "industriali" possono essere di due 
categorie: "a trasmissione" ed a "riflessio- 
ne". Nella foto 3 si possono vedere en- 
trambi i tipi. II progettodi Elektor ebasato 
sul sistema trasmissivo. Ci sono alcuni tipi 
con due rivelatori disposti nello stesso in- 
capsulaggio. Pero anche il tipo a riflessio- 
ne e adatto, con il vantaggio che la ruota 
non dovra essere traforata, ma dovra essere 
provvisla di una striscia a scacchi bianchi e 
neri lungo la circonferenza. Questo siste- 
ma presenta anche degli svantaggi. cioe ha 
un difetto di affidabilita perche e molto 
sensibile alle variazioni della luce ambien- 
le. 
II tipo di optorivelatore usato da noi era 
I'MCTS I della Monsanto. Accertarsi che il 
LED irradi effettivamente la luce infraros- 
sa, perche questa e invisibile!  
Si deve inline nolare che il contatore e 
predisposto a contare in "avanti" quando 
la ruota gira in un cerlo senso, mentre 
invece conta "indietro", si dovranno solo 
invertire le connessioni ai fotorivelatori. 
Piii semplice di cosi  .M 
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Flgura 7. La basella slampala 6 suddlvlsa In due sezlonl. Se si vuole si pub slaccare la parte del display. 

Elenco del component! 

Resistenze: 
R1 ... R7 = 270S2 
R8, , . R12 = 10 k 
R13,R14 = 100k 
R15 = 470 n 

Condensalori: 
C1 . . . C4 = 150 p 
05= 1000 M/25 V 
06,07 = 100 n 
08 = 1 n 
09 = 270 p 
010 = 10^/16 V tantalio 
011 =120 p 

Semiconduttori: 
D1 . . . 024= 1N4148 
D25 . . , 028 = 1N4001 
LD1 . . . LD6 = 7760 

(calodo comune) 
101 = MK 50398 
102= ULN 2003, XR2003 
103 = 4093 
104 = 4070 

105 = 7812 
106,107 = MOT 81 

Varie: 
SI ... S3 = commutatore digilasl 
S4 = commutatore bipolare 
Trl = 12 V/500 mA trasformatore 
Re = Rele Siemens E-card 12 V 

(V23027-A0002-A101) 
F1 = 100 mA fusibile ritardato 
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Per quanto riguarda le apparecchiaiure di 
controllo c le misure. il coslrutloreelettro- 
nico medio e alle prese con una collezione 
di pezzi e componenti, lalvolta di seconda 
0 di terza mano. Questo e pero il tipo di 
materiale con cui la maggior pane dei di- 
lettanii e preparata a lavorare, perche, do- 
pe lutto, i loro progelti non devono di 
solilo possedere caratteristichediallaqua- 
lita. Naturalmente si devono tracciare dei 
limiti. in modo che il prodotto sia usabile. 
1 due slrumenti di controllo descritti in 
questo articolo sono un passo nella giusta 
direzione per I'autocostruttore. II volme- 
tro digitale a due cifre e mezza pubblicato 
nel numero di ottobre ha una precisione 

Voltmetro + 

frequenzimetro 

misura digitale della frequenza 

e della tensione 

Qualsiasi aggiunta al parco di strumenti a disposizione del dilettante 
elettronico e sempre benvenuta. Questo articolo presenta la 
combinazione tra un economico frequenzimetro digitale e il voltmetro 
digitale da due cifre e mezza pubblicato nel numero di Ottobre 1981 
dl Elektor. La precisione assoluta e stata considerata di importanza 
secondaria rispetto aU'economia ed all'impiego di componenti 
facilmente reperibili, per quanto nel circuito sia necessaria una base 
dei tempi al quarzo. 

accettabile, pur impiegando componenti 
piuttosto comuni. II passo successive con- 
siste nel combinare il vollmetro con un 
frequenzimetro digitale che abbia una por- 
tata accettabile fino a 2 MHz, un display a 
3 cifre e mezza ed un "vera" base dei tempi 
a quarzo. 
II frequenzimetro-piu-voltmetro e forma- 
te da due basettestampate; la basetta prin- 
cipale e quella del display. La basetta del 
display originale del voltmetro digitale vie- 
ne ancora usata, mentre il resto del circuito 
del voltmetro viene combinato con il fre- 
quenzimetro su di una nuova basetta prin- 
cipale. II risultato sara di avere due stru- 
menti in uno, ad un costo veramente con- 
tenuto. 

Lo schema elettrico 

Lo schema complete e disegnato in figura 
I. L'area contenuta nella linea tratteggiala 

rappresenta la sezione del display gia im- 
piegata nel voltmetro digitale. Le sole mo- 
difiche da apporlare consistono nell'ag- 
giunta del display in piii e del relativo tran- 
sistor pilota (Dp4 e T4) ed infine in un 
aumento del valore della resistenza R8. 
In fondo allo schema si puo vedere il cir- 
cuito della base dei tempi. L'oscillatore a 
quarzo genera una frequenza di 3,2768 
MHz. Questa frequenza viene poi divisa 
per un fatlore di 2''' da IC3. e poi ancora 
per 200 da IC4 ed IC5a. L'uscita Q4a di 
IC5a eroga infine la frequenza di clock di 1 
Hz esatto. Ad ogni impulso di clock con 
direzione negativa i differenziatori N1 ed 
N2 danno origine ad un impulso di sgancio 
(latch) e poi ad un impulso di reset che 
vengono mandati ad ICl. La durata di 
ciascuno di qucsti impulsi e di circa I ps, 
ossia tanto breve da rendere inavverlibile 
I'errore di lettura da essi causato. Quindi. 
una volla al secondo, il contenuto del con- 
tatore ICl viene passato al buffer (latch) 
del display ed immediatamente dopo il 
contatore viene azzerato perche possa ri- 
cominciare il conteggio. Si noti che Dpi 
resta spento ogni volta che in questa posi- 
zione dovrebbe comparire uno zero. 
II segnale d'ingresso del frequenzimetro 
entra nell'amplificatore d'ingresso tramite 
il condensatore di disaccoppiamento C9. 
mentre la combinazione di RI5, D2 e D3 
serve a proteggere il gate del FET T8 con- 
tro i livelli eccessivi della tensione d'ingres- 
so. Gli stati amplificatori basati su T8 e T9 
amplificano il segnale ciascuno di un fatto- 
re 10, per cui ramplificazionelolalesaradi 
un fattore 100. II segnale amplificato viene 
quindi applicato al trigger di Schmitt N4. 
La tensione c.c. all'ingresso di questa por- 
ta logica puo essere regolata mediante Pi 
ad un livello che sia esattamente a mezza 
via Ira le due soglie di attivazione (negativa 
e positiva) della porta. L'ingresso del fre- 
quenzimetro presentera in lal modo la 
massima sensibilita. 
Tre contatori decimali (divisori per dieci) 
seguono i trigger di Schmitt per garanlire 
un totale di quatlro portate di misura. Le 
uscile di N4 e dei divisori sono mandate al 
commulatore di portata S2a che ne sele- 
ziona una facendone passare il segnale, 
tramite S3a (che sceglie il modo di funzio- 
namento: come voltmetro o come frequen- 
zimetro), all'ingresso di clock di ICL 
La sezione S2b del commulatore di porta- 
ta fa in modo che il punto decimale sia 
sistemato al posto giusto. II punto decima- 
le serve anche da indicatore di fuori scala 
(overrange). Come avviene per il vollme- 
tro, si impiega alloscopo l'uscita di ripono 
(carry out) di ICl, che produrra degli im- 
pulsi in ragione di uno al secondo quando 

Caratlerlstlche lecnlche del voltmetro 4- Irequenzlmelro digitale 

frequenzimetro 

Numero delle cifre 3 1/2 
Portate 10 Hz 2 MHz 
Sensibilita d'ingresso <15 mV eff, (l<1 MHz) 

<30 mV eff. (f>1 MHz) 
Impedenza d'ingresso 1 M Q 
Precisione ± 0,05% (su lutla la scala) 
Tensione massima 
d'ingresso 100 V eff. 

vollmetro 

2i/2 
10 mV ... 200 V ttt 

1 M Q 
± 0.5 % (su tutta la scala) 

200 V ^ 
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Flgura 1. Lo achema elettrlco dello atrumento. Una "vera" base del tempi a quarzo garantlace una aulflelenle predalone. 
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Flgura 2. La basetta stampala e la dlsposlzlone del componenli del clrcuito prlnclpale. Essa comprende sia la sezlone del Irequenzlmetro che quella del 
vollmelro. 

verra superato il conteggio massimo di 
1999. Dato che ICI funziona a 5 V, gli 
impulsi dovranno essere "tradotli" alia 
tensione di 12 V e quindi raddrizzati per 
fornire un livello logico "1" atto a commu- 
tare N3. Un'onda quadra prodotla da 
un'altra uscila di IC5a nella base dei tem- 
pi, diventa poi il segnale di controllo (al- 
I'altro ingresso di N3) il quale, tramite T7, 
provoca il lampeggiamenlo del punto deci- 
male. Questo continuera a lampeggiare fi- 

no a quando S2 verr^ posizionalo nel mo- 
do corretto, oppure fino a quando il segna- 
le anomalo non verri staccato all'ingresso. 
Una descrizione completa del circuito del 
voltmetro digitale e stata pubblicata nel 
numero di ottobre. 11 circuito resta inva- 
rialo, tranne per le modifiche dei valori di 
alcuni componenti dovute alia nuova base 
dei tempi. Come detto in precedenza, il 
commutatore S3 sceglie il funzionamento 
da voltmetro o da frequenzi metro. Nella 

posizione "vollmetro" il display Dp4 e 
escluso perche per raggiungere la precisio- 
ne dello strumento bastano ire cifre soltan- 
to. 
L'alimentazione si ottiene semplicemente 
con due regolatori. IC2 ed ICS, che produ- 
cono le due tension! occorrenli (5 e 12 V). 
Sara meglio equipaggiare 1C2 con un effi- 
ciente dissipatore termico se non si vuole 
che ceda per sovraccarico. 
Si deve notare che S2 funziona da commu- 
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Figura 3. La basella del display, che comprede I'area racchlusa enlro le llnee Iratteggiale In tigura 1. 

tatore di portata per enirambi gli strumen- 
li. per cui dovra essere fornilo di due scale. 
Per esempio, la posizione "a" del commu- 
lalore corrispondera alle due portate; 10 
mV .... 2 V e 10 Hz .... 2kHz. Suggerirem- 
mo di sisietnare una porta verticale su ogni 
lato della manopola di comando. Un'ulte- 
riore serie di coniatti di S3 poirebbe essere 
usata per accendcre un LED in corrispon- 
denza in ogni gruppo di porlate, per mo- 
strare quale di essi e stato scelto. Siamo 
pero sicuri che i leltori avranno gia le loro 
idee. 

La costruzione 
Le piste di rame e la disposizione dei com- 
ponenti della basella principale e di quella 
dei display appaiono nelle figure 2 e 3. 
11 Irasforniatore dovra essere un pochino 
piu potente di quello previsto per il volt- 
metro digilale originario, a causa della ne- 
cessita della tensione di 12 V. La sezione di 
alimentazionesulla basella dei display po- 
tra essere assiemata in un modo un poco 

anliconvenzionale per migliorare I'utilizzo 
dello spazio dietro ad un evenluale pannel- 
lo frontale. La figura 4 mostra le posizioni 
dei componenti. I condensatori C2a e C2b 
possono essere sostituili da un singolo 
componente da 1000 p/25 V che andra 
sistemato sotto la basella come si vede in 
figura. Per migliorare ancora I'utilizzazio- 
ne dello spazio libero, si possono montare 
al di sotto della basella anche il regolalore 
IC2 ed il relative dissipatore lermico, fa- 
cendo altenzione a non confondere le con- 
nessioni degli elettrodi. Se soffrile ancora 
di mancanza di spazio polrete montare dal 
lato delle piste di rame anche il raddrizza- 
tore a ponte. 
Un piccolo trucchetto mollo pratico per 
sollevare il piano dei display consiste nel 
sistemare sotto ciascuno di essi due zoccoli 
per integrati. come si vede in figura. Dopo 
avere completato il montaggio delle due 
basette, si potranno sistemare i cablaggi 
che le collegano: DS, R. LE, CO. DP. +5 
V, ++ eX. Poiche e'e la possibilita che 

Componenti della basetta principale 

Resislenze: 
R9 = 4M7 
RIO = 2k2 
R1l,R16,Rt9,R22,R23= 1 M 
R12.R13.R25,R26 = 10 k 
R14 =10 M 
R15 = 10 k/1 W 
R17,R21 = 1 k 
R18,R20 = 5k6 
R24 = 560 n 
R27,R34 = 100 k 
R28 = 220 S2 
R29 = 10 k, 1% 
R30,R31 = 180 k. 1% 
R32,R33 = IMS, 1% 
PI = 1 M semifisso 
P2 = 5 k semifisso multigiri 
P3 = 10 k preset 

Condensatori; 
C4 = 220 n 
C5,C6,C10 = 100 p 
07 = 22 p 
C8 = 2 . . . 22 p Compensatore 
C9.C12,C13.C14,C17. 

CIS =100n 
C11 .CIS = 100 M/4 V 
C16 = 100 M/25 V 
C19,C21 = 1 m/10 V tanlalio 
C20 = 56 n 
C22 = 10 n 

Semiconduttori: 
T5 . . . T7 = TUN 
T8.T9 = BF 256A 
T10 = BC 557B 
DI , . . D5 = 1N4148 
D6 = 3V9 diodo zener 400 mW 
D7 = 6V8 diodo zener 400 mW 
IC3 = 4060 
IC4.IC5,IC7 = 4518 
IC6=4093 
ICS =78L12 
IC9 = 3140 (DILI 
IC10 = 555 

Varie: 
X = 3.2768 MHz quarzo 
Trl = 15 V/0,33 A 

trasf. di rete 
F = 100 mA fusibile con porlafusibile 

51 = int. di rete bipolare 
52 = 3 vie 4 posizioni 
53 = commut. 2 vie 2 posiz. 

Elenco componenti basella display 

Resistenze: 
R1 . . . R7 = 22 H 
R8 = 270 U 

Condensatori: 
C1 = 10m/10V tantalio 
C2a,C2b = 470 p/25 V 
C3 = 100 n 

Semiconduttori: 
Dpi . , . Dpi =7760 

(catodo comune) 
B = B40C1000 
T1 . . , T4 = BC 141 
IC1 = 74C928 
IC2 = 7805 

Varie: 
dissipatore termico per IC2 
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Figure 4. SI vede come monlare IC2 complelo dl dlsslpatore termlco sul lalo rame della basetta del display. Quesli ulllml possono essere sollevati rlspetto alia 
basella sislemandoll su degll zoccoli per clrcultl Inlegratl. 

molti lettori abbiano gia costruito il volt- 
melro digitale del precedente articolo, la 
variazione del cablaggio per adallarsi alia 
presente situazione potrebbe avere aspetti 
un tantino caotici. Per questo motivo pub- 
blichiamo la seguente guida di cablaggio: 

S2a: a ... d 

S2a spazzola 
S2b: a .... d 

S2b spazzola 
S2c: a .... c 
S2c spazzola 

S3a: a 

S3a spazzola 

S3b: a 

S3b spazzola 

ad S2a; a .... d della 
basetta principale 
ad S3a; b 
ai punti decimali della 
basetta dei display 
al lalo display di R8 
ad R29  R33 
ad S2c sulla basetta 
principale 
ad S3a sulla basetta 
principale 
a CL della basetta 
principale 
a X della basetta 
dei display 
al piedino 11 di IC1 
sulla basetta 
dei display 

Le resistenze del partilore di tensione d'in- 
gresso del voltmetro digitale (R29 .... R33) 
vanno saldate direttamente ai terminali del 
commutatore. II punto marcato + sulla 

basetta principale, vicino ad S2c e portato 
per prima cosa ad R29 su S2c e da qui al 
morsetto d'ingresso + del voltmetro digi- 
tale sul pannello frontale. II morsetto d'in- 
gresso negative del vollmetro va collegato 
ad un terminate di S2c. Si dovranno ora 
collegare I'ingresso del frequenzimelro ed 
0 rispettivamente ai punti DFM ei sulla 
basetta principale. Alcuni lettori forse pre- 
feriranno impiegare una presa BNC per 
I'ingresso del frequenzimelro. Si dovranno 
infine eseguire i collegamenti del trasfor- 
matore. 

La taratura 

Tulto quel che resia da fare (dopo aver 
controllato ancora una volta il cablaggio) 
e di tarare lo strumento. La base dei tempi 
e la prima sezione che dovra essere sotto- 
posta a regolazione. Se si dispone di un 
precise frequenzimelro a sei cifre, bastera 
regolare C8 fino ad ottenere al punto TP 
una frequenza di 204.800 Hz. Allrimenti 
bastera sistemare C8 all'incirca nella posi- 
zione di meta corsa. 
51 applica quindi all'ingresso del frequen- 
zimelro una frequenza di circa I kHz. Con 
52 in posizione "a" e PI in posizione cen- 
trale, si aumenta 1'ampiezza del segnale 

d'ingresso fino a quando la frequenza non 
appaia sul display. Si diminuisce quindi 
1'ampiezza del segnale fino al momento 
esatto in cui I'indicazione scompare dal 
display. Si regola PI fino al ristabilimento 
della lettura. Si ripete la stessa procedura 
fintanto che non si potra piu ridurre il 
livello d'ingresso senza perdere definitiva- 
mente la lettura sul display (ossia quando 
non si potra piii farla riapparire regolando 
PI). Durante questa fase della taratura bi- 
sogna fare attenzione in quanto cosi si sta- 
bilisce la massima voltmetrica del circuito, 
si dovranno per prima cosa mettere in cor- 
tocircuito Ira loro gli ingressi del voltme- 
tro digitale. II commutatore S3 dovra esse- 
re predisposto per la portata piu bassa 
(posizione "a") e P3 dovra essere girato a 
fondo in senso orario. Si riporti indietro 
ora P3 fino a quando sul display appare il 
numero .00. Se non si dispone di una ten- 
sione di riferimenlo collegare una tensione 
continua di circa I V(una balteria!)e rego- 
lare P3 confrontando la lettura con quella 
di un voltmetro di precisione. 
E opportune ricordare che tulle le future 
letture sullo strumento dipenderanno dal- 
la precisione della taratura iniziale. 
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Vibrometro elettronico 

II vibrometro elettronico NISdellaCEMB 
ha lo scopo di misurare le vibrazioni di 
qualsiasi corpo vibrante: macchine, moto- 
ri. mezzi di trasporto, edifici, ponti, ecc.. 
Le sue qualita caratteristiche sono: sempli- 
cita d'uso, facilita di trasporto, vasto cam- 
po di impiego, precisione. 
Le caratteristiche tecniche dell'NIS sono: 
gamma di frequenza da 500 a 60.000 
c/min.; ampiezza di vibrazione misurabile 
da 0 a 1000 micron; velocita di vibrazione 
equivalente da 0 a 100 mm/s; strumento 
indicatore con 5 portate di fondo scala (10 
-30- 100-300- 1000 micron; 1-3- 10-30- 
100 mm/s); sensibilita massima di 0,5 mi- 
cron e 0,05 mm/s; precisione pari al 5% 
fondo scala; aliraentazione a batteria. 
II vibrometro e costruito inleramente con 
componenti allo stato solido, di tipo inte- 
grate professionale. 
Viene fornito con un rilevalore di tipo elet- 
trodinamico sismico, insensibileallevaria- 
zioni di temperatura e di umidita. 
La frequenza propria del rilevalore e di 
circa 1000 c/min e la curva di risposta e 
opportunamenle smorzata in modo da 
renderne possibile I'uso in lutto il campo 
d'impiego dell'apparecchio. 
II rilevalore puo essere posto in zone con 
temperature da - 10 "C a + 80 °C. 

Ce/nb 
Via Risorgimento, 9 
Mandeltu del Lario (CO) 
Tel. 0341/731384 
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isolate o un treno di impulsi. II I0I8B 
misura anche il valor medio di un treno di 
impulsi. 
II 1018 fornisce letture in mW o dBm e gli 
impulsi possono avere una lunghezza di 
soli 0,2 s. 
II 1045 Power Meter bus compalibile offre 
la possibilita di effetluare misure di alta 
precisione ad alia velocita. Tra le caratteri- 
stiche dello strumento ci sono un'alla velo- 
cita di lettura, il livello del segnale variabi- 
le, il Bus conlrollo automatico e porte di 
misura multiple. 

Roje Telecomunicazionl 
Via S. Ana I alone, 15 
20100 Milano 
Tel. 02/4154141 

mereato 

Misuratori di potenza RF 

La Pacific Measurements ha presentato 
uno strumento per la misura della potenza 
RF e uno strumento per la misura della 
potenza RF di picco. 
II 1018 Peak Power Meter e uno strumento 
versatile che conscnte di misurare sia la 
potenza di picco di impulsi RF che una 
potenza CW. 
Si puo inoltre misurare unsingolo impulse 

Allarme per zone aperte 

Un rivelatore realizzato dalla Siemens per 
proteggere zone aperte, detto anche prote- 
zione perimetrale o "Perifeld", e in grado 
di rilevare la presenza di una persona ap- 
pena questa si trova ai limiti del territorio 
protetto e di trasmettere quindi I'allarme 
ad una cenlrale. 
In questo modo e possibile proteggere va- 
ste aree di rilevante interesse quali, ad 
esempio, impianli per la distribuzione del- 
I'energia, centrali, sottostazioni, raagazzi- 
ni contenenti merci pregiate, raffinerie, 
ecc. 
II principio di funzionamento del Perifeld 
e basato sulle variazioni di "capacita" di 
un insieme di fili lesi. 
Questi fili sono fissati ad una struttura 
porlante costituila da pali disposti ad una 
distanza di 5 m I'uno dall'altro. oppure ai 
montanti di una recinzione in rete provvi- 
sla di isolator! portanti. 
L'insieme dei fili di protezione, a seconda 
del numero degli stessi, puo arrivare fino a 
5,5 m di altezza e raggiungere i 120 m di 
lunghezza per ciascun settore di segnala- 
zione. In caso di distanze maggiori esse 
vengono coperte concatenando piii settori. 
Nell'esecuzione standard il Perifeld e for- 
mate da 4 fili lesi ed isolali, che tra loro, e 
verso terra, formano una "capacita" aven- 
te I'aria come dielettrico. Due di questi fili 
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hanno la funzione di trasmettitori, gli altri 
due di ricevitori. 
Un intruso, che ha naturalmente una co- 
stante dielettrica diversa da quella dell'a- 
ria. determina una variazione di capacita; 
questa variazione viene misurata in am- 
piezza, velocita e durata e quindi trasmes- 
sa ad una centrale di sorveglianza, che 
automaticamente rileva e segnala la pre- 
senza estranea. 

Siemens Elelira 
Via F. Filzi. 25/A 
20100 Milano 
Tel. 02/6248 

Oscilloscopio con memoria 
dlgltale 

NeirMS-l650A della Trio e stata adottata 
una nuova tecnica per I'analisi delle forme 
d'onda basata su una conversione A/D 
veloce e una memorizzazione digitale. 
La frequenza di cattura e impostabile a 
valori fino a I MHz (1 ps/parola) per 
poter catturare segnali a variazione rapida 
0 per acquisire forme d'onda e fenomeni a 
variazione lenta. 
1 dati di ingresso vengono convertiti e me- 
morizzati in forma digitale e possono poi 
essere facilmente richiamati per ricostruire 
le forme d'onda digitali. 
II Memoryscope MS-1650A non e limilato 
alfosservazione di forme d'onda dopo che 
esse sono partite. Usando una tecnica a 
ritardo negative, la cattura della memoria 
continua consente I'osservazione effettiva 
di eventi che accadono prima del punto di 
trigger. Ci6 e parlicolarmente utile nell'os- 
servazione di eventi singoli. 
Oltre a poter essere usato come un oscillo- 
scopio convenzionale, esso fornisce un'u- 
scita analogica per la riproduzione delle 
forme d'onda originali e un'uscita digitale 
per facilitare I'elaborazione dei dati off- 
line. 

Vianello 
Via T. da Cazzaniga. 9/6 
20100 Milano 
Tel. 02/3452071 
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Display fluorescente 
con 240 caratteri 

La Industrial Electronic Engineers ha ag- 
giunto un modello con 6 righe di 40 carat- 
teri alia sua linea FLIP di moduli display 
fluorescenti a vuoto. 
Incorporando le caratleristiche dei prece- 
denti modelli FLIP, questo display e dota- 
lo di una fonte ASCII di 96 caratteri con 
overlays ECMA-7 europei piii la possibili- 
ta di accertare caratteri definili dall'utente 
in una qualsiasi o anche in tutte le posizio- 
ni ASCII 

CFX31 sono incapsulati in package FO- 
85.1 FET sono disponibili anche in forma di 
chip. 

Philips 
Viale F. Testi. 327 
20126 Milano 
Tel. 02/6445! 

mercato 

Filtri contro le interferenze 
della rete 

I filtri multistadio della serie FN 670 della 
Schaffner Electronics sono stati studiati 
per la soppressione delle interferenze di 
rete a bassa frequenza generate da alimen- 
tatori switched, raddrizzatori, generatori 
agli ultrasuoni, ecc.. 
I filtri attenuano le componenti delle inter- 
ferenze sia simmetriche che asimmetriche 
nel campo di frequenze da 10 KHz a 100 
MHz senza che il choke di compensazione 
venga saturate dalle alte correnti di picco. 

I dati possono essere introdotli comincian- 
do dalla riga superiore o inferiore o rando- 
maticamente, ed e possibile effettuare lo 
scrolling verticale. 
I caratteri alti 5 mm sono di colore blu- 
verde filtrabili per otlenere i colori blu 
verde, grigioblu o giallo. 
II modulo funziona con unaalimentazione 
singola a 5 V, 

Exhibo haliana 
Via F. Frisi, 22 
20052 Monza 
Tel. 039/360021 
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GaAs FET a mlcroonde 

Progettati per I'impiego alle frequenze fino 
alia banda Ku, questi transistor ad effetto 
di campo della Philips trovano impiego 
nella strumentazione e nelle irasmissioni 
via satellite. 
II CFX13 i un FET a basso rumore che ha 
una cifra di rumore massima di 3,5 dB (2.8 
dB tipica) e un guadagno minimo corri- 
spondente di 6 dB a 12 GHz. 
II CFX2I e un transistor di media potenza 
caratterizzato da una potenza di uscita mi- 
nima di 50 mW con una compressione del 
guadagno di 1 dB e un guadagno di poten- 
za lineare minimo di 7 dB a II GHz. 
Inline i CFX30 e CFX31 sono transistor di 
media potenza che forniscono una potenza 
di uscita minima di 100 mW e 250 mW 
rispettivamente con una compressione del 
guadagno di 1 dB a 10,7 GHz. 
I CFXI3 e CFX21 sono forniti in un pac- 
kage stripline FO-92 di 70 mil e i CFX30 e 

Diodo PIN beam a bassa 
capacity 

La Hewlett-Packard ha introdotto un dio- 
do PIN beam lead caratterizzato da capa- 
cita estremamente bassa, da resistenza se- 
rie pure molto bassa e da elevata robustez- 
za meccanica. 
L'HPND-4005 e particolarmente adatto 
per I'impiego in circuiti stripline o a micro- 
strip. Le applicazioni comprendono la 
commutazione, Pattenuazione, la rotazio- 
ne di fase, la limitazione e la modulazione 
per frequenze a microonde fino a 18 GHz. 
La capacita estremamente bassa rende 
rHPND-4005 ideale in circuiti con diodi in 
serie dove e importante mantenere un alto 
isolamento. 
La robusta strultura meccanica 
deirHPND-4005 e dovuta anche allo stra- 
to superficiale poliammidico di protezione 
contro le graffiature e ai terminali che of- 
frono una resistenza tipica alia trazione di 
6 grammi. 
L'HPND-4005 viene prodotto mediante 
un nuovo processo planare dell'HP che 
catlura una minima quantita di silicic atti- 
vo su un film dielettrico. Questo processo 
Htnde minima la quantita di silicio parassi- 
u e permette di ottenere diodi con un rap- 
porto resistenza - capacita molto basso, 
ma al tempo stesso con grandi punti di 
ancoraggio dei terminali. che ne aumenta- 
no la resistenza meccanica. 

THt MPN0.400S MAM LEAD MN NOOC 

Alcune caratleristiche elettriche lipiche 
dell'HPND-4005 sono la resistenza serie di 
4,7 f2, la capacity di 0.017 pF, la tensione 
di breakdown di 120 V e il recovery time 
inverse di 20 ns. 

Hew leu - Packard 
Via G. Di Viltorio, 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel. 02/903691 
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La soppressione delle interferenze e con- 
forme alle norme VDE 0875. 
I filtri sono disponibili per valori nominali 
di corrente compresi tra 1.5 e 10 A. 

SGE haliana 
Via Baschenis. I 
20157 Milano 
Tel. 02/3571461/3570954 

Indicatore digitale di pressione 

L'indicatore di pressione Druck tipo DPI 
250 e munito di una scala di 19999 e con- 
sente una precisione del ±0,05% f.s. 
L'applicazione piii comune e nei circuiti di 
taratura, misure di laboratorio e misuresu 
impianti particolari (sperimentazione, 
aeronautica, collaudo) ove si richiede 
un'alta precisione. 
L'esecuzionc di questo strumento e nel for- 
mato DIN (92 x 45 mm), e, a richiesta. puo 
essere fornito separatamente un selellore 
che consente il cambio immediate dell'uni- 
ta di misura usata, sino a 5 diverse unita di 
misura. Questa caratteristica e particolar- 
mente importante ove si utilizzano con- 
temporaneamente, ad esempio. mm.Hg., 
mm.C.A., Kg/cmq, bar, kPa, ecc., evitan- 
do cosi le conversion! tra i vari sislemi. 
Lo strumento e adatto per misura di pres- 
sione statica, differenziale o assolula e la 
verifica periodica della taratura puo essere 
eseguita semplicemente in quanto la linea- 
rita non e soggetta a variazioni e I'isleresi 
assume valori trascurabili. 
Infine. lo strumento e previsto con uscita 
analogica o BCD per il facile inserimento 
in piii elaborati sislemi di misura. 

Ing. Scandura & C. S.p.A 
Via De Sanciis. 74 
20141 Milano 
Tel. 02/8434822/8461630 
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Puls - o meter 

Per il conlrollo semplice e veloce delle pul- 
sazioni la Compur Electronic, consociata 
Bayer, ha realizzato un piccolo apparec- 
chio molto maneggevole adatto a dilettan- 
ti, atleti. ma anche a convalescenti da ma- 
lattie cardiovascolari. 

<5^ 

L'apparecchio della Compur - "Puls-o- 
meter" - non piii grande e pesante di una 
normale calcolatrice tascabile, e facilmen- 
te trasportabile e permelle di conoscere la 
frequenza al minuto delle pulsazioni. Ba- 
sta premere un lasto ed appare un segnale 
digitale. 

Bayer Finanziaria S.p.A. 
Viale Ceriosa, 126 
20156 Milano 
Tel. 02/3978376 

Radiocomando programmabfle 

II radiocomando MULTICODE prodotto 
dalla REER e un dispositive che consente 
il comando a distanza di cancelli automati- 
ci, caratterizzato da una frequenza emessa 
a treni di impulsi in modo da formare un 
codice personalizzalo. Esso offre la possi- 
bilila di 1024codicidiversipredispostidal- 
I'utente in qualsiasi momento per la massi- 
ma segrelezza. 
II codice non dipende dalla taratura di 
fillri e impedisce qualsiasi operazione in- 
desiderata. 
11 sistema consente di aumentare a piacere 
il numero dei trasmettitori, anche a distan- 
za di tempo. 

Reer 
C.so Regio Parco. 42 
10153 Torino 
Tel. 011/858284 

Generator! di funzioni 
0,002 Hz - 2 MHz 

II generatore 5700 della Krohn-Hite fomi- 
sce forme d'onda sinusoidal), quadre e tri- 
angolari, nel range di frequenza da 0,002 
Hz a 2 MHz. La manopola per il conlrollo 
della frequenza e calibrata in Hertz da 0,2 
a 200. Cio permette un range di sintonia da 
1000 : I. 
II 5700 fornisce un'uscita a circuito aperto 
di 15 V picco-picco single ended a 50 e 
contemporaneamente di 30 V picco-picco 
su 600 £2 bilanciali. Entrambe le uscite 
sono controllate da un attenuatore a due 
posizioni, calibrato a passi di 40 dB, con 
un verniero separate a risoluzione infinita. 
Un contiollo di offset c.c. fornisce un mez- 
zo per regolare la forma d'onda di uscita 
sopra e sotto il livello dello zero c.c. 
E disponibile anche un'uscita ad onda 
quadra di I V p-p. che puo essere usato per 
operazioni di sincronizzazione, gating, 
blanking, ecc. 

Vianello 
Via T. Da Cazzaniga. 9/6 
20100 Milano 
Tel. 02/3452071 
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Termoregolatore 
a microprocessore 

II termoregolatore ALFAOMEGA 80 
messo a punto dalla Claitherm e un dispo- 
sitive elettronico a microprocessore, con 
impostazione digitale del setpoint ed indi- 
cazione digitale reale dello scostamenlo, in 
gradi centigradi. 
Disposto per il collegamenlo per termo- 
coppie Fe-Cost. Cr-AI, Pt-Rh-Pt 10%, co- 
pre ranges di temperatura che vanno da 0 a 
1600 "C con le termocoppie opportune. 
La compensazione della linea e automati- 
ca fino a 50 £2, e protetto contro la rottura 
della termocoppia, e anche la compensa- 
zione della temperatura e automatica. E 
possibile anche il collegamenlo per termo- 
resistenza Pt 100 £2 0°C DIN. 
La predisposizione della temperatura e di- 
gitale, come pure digilali sono le indicazio- 
ni di scostamento di temperatura reale (± 
100 "C). 
L'ato 80 offre varie possibility di funziona- 
mento, diversi tipi di allarme, uscite a rele, 
in correnle 0-20 mA, ad impulsi per triac 
esterno e un'uscita analogica 0-5 Vcc linea- 
re. 

Claitherm 
Viale Ceriosa, 269 
20151 Milano 
Tel. 02/3088083 

Sweeper a microonde 

Un sweeper a microonde, comandato da 
un microprocessore e formato da uno stru- 
mento base e sei nuovi moduli RF ad inne- 
sto, offre al lecnico delle microonde una 
avanzata sorgente di segnali vobulati, 
completamente programmabile e di gran- 
de versatility. I sei moduli ad innesto del- 
I'oscillatore sweeppato HP 8350A della 
Hewlett-Packard coprono la gamma di 
frequenza da 10 MHz a 26,5 GHz; uno di 
questi va da 10 MHz a 20 GHz con un sola 
scansione. Inoltre r8350A accetta i moduli 
allo spazio solido della linea esistente me- 
diante un adattatore di basso costo. Sono 
disponibili fino a 19 moduli nella gamma 
di frequenza da 10 MHz a 22 GHz. 
Le principali caratleristiche dello strumen- 
to base del nuovo sweepper HP 8350A 
sono: tulte le funzioni (frequenza start- 
/stop; frequenze CW; frequenza centrale- 
/scostamento; frequenze dei marker, fino 
a 5; differenza dei marker; tempo di scan- 
sione) possono essere predisposte median- 
te comandi a manopola. tasti "step", ta- 
sliera ingresso dati oppure con comando 
remoto dell'interfaccia Hewlett-Packard 
(HP-IB, realizzata secondo la norma 
IEEE-488); quando e inserito uno dei nuo- 
vi moduli RF della serie HP 835000, si 
possono stabilire livelli calibrati della po- 
lenza di uscita, oltre che eseguire una scan- 
sione calibrata di potenza mediante gli 
stessi comandi; fino a 9 stati completi di 
funzionamento possono essere memoriz- 
zati e richiamati; la "scansione alternata" 
permette di allefnare, in scansioni succes- 
sive lo stato altuale del pannello frontale 
con uno degli stati presenti nella memoria. 
E quindi possibile rilevare la risposta del 
circuito in prova relativamente a due diffe- 
rent gamme di frequenza oppure a due 
different! livelli di potenza (soltanto con i 
moduli RF della serie 835000); ognuna del- 
le cinque frequenze dei marker pud essere 
misurala direttamente usando il frequenzi- 
metro a microonde HP 5343A durante la 
scansione deir8350A, permettendo cosi la 
determinazione precisa delle frequenze dei 
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marker senza la necessity di ricorrere a 
misure in CW; i dati di frequenza, il tempo 
di scansione e il livello di potenza (con i 
moduli RF della serie 83500) sono indicati 
sui visualizzatori numerici a LED ad alta 
risoluzione. 

Hewlett-Packard 
Via G. di Vitiorlo. 9 
20063 Cernusco S/N 
Tel. 02/903691 
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pHmetro con termometro digitale 

I pHmetri Jenway 600 a lettura digilale, 
portaiili, alimeniati a baiteria, sono stali 
progeitati con particolari criteri di robu- 
stezza e durata e sono alloggiati in una 
custodia di polipropilene resistente agli ur- 
li. Questa serie offre un rilevamento veloce 
e di assoluia affidabilit^i dell'indice di pH 
tra 0 e 14 pH e contemporaneamente misu- 
re di temperature comprese Ira i —30 °C e 
+ 150 °C. 

'I 

II modello 6060 misura I'indice di pH con 
una risoluzione di 0,1 pH ed il modello 
6080 con una risoluzione di 0,01 pH. 
La compensazione automatica della tem- 
perlura e ottenuta a mezzo di una resisten- 
za di platino di grande precisione. Questa 
stessa resistenza, quando viene inserita 
nella prevista presa, trasforma automati- 
camente il pHmetro in un termometro di- 
gilale con lettura da - 30 "C a + 150 °C. 
Lo strumento pub anche essere fornito con 
batterie ricaricabili. 

I.S.C. halo Svizzera Commerciale 
Via Casiel Morrone. 2 
20129 Milano 
Tel. 02/733153/733183 

Anallzzatore logico a 64 canali 

La Intech annuncia Tintroduzione di un 
analizzatore logico capace di un campio- 
namento a 100 MHz su 64 canali e 400 
MHz effettivi di campionamento su 8 ca- 
nali speciali. 
II modello D132 ha tutte le caratteristiche 
necessarie per analizzare i piii complessi 
problem! di hardware, software e firmwa- 
re. 
II modello DI32 e conlrollato da una co- 
moda tastiera ripiegabile; il suo display 
video mostra uno dei 3 menu programma- 
bili atti a definite trigger, campionamento 
e specifiche di display. 
8 different! procedure di set-up possono 
essere immagazzinate nell'analizzatore lo- 
gico, ognuna con 8 livelli di triggering se- 
quenziale. II richiamo e effettuato premen- 
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do un tasto numerico. 
Per agevolare la soluzione dei problem! di 
handling dei dali il DI32e dotato di glitch 
time trigger, doppia comparazione di me- 
moria, clock transizionale, modi di ripeti- 
zionc pre e post trigger. 
Con la sua larghezza d'impulso di 5 ns 
consente di triggerare lo strumento su 
transizioni maggiori o minori di un tempo 
preselezionato. 

Technitron 
Via Mangiii, 20 
00197 Roma 
Tel. 06/805647/872457 
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Analizzatore di segnali digitale 

Adatto per analizzare segnali fino a 300 
KHz, il Digital Signal Analyzer SD350 re- 
alizzato dalla Spectral Dynamics e un ana- 
lizzatore FFT ad alta velocita che esegue 
I'analisi di Fourier in tempo reale di fre- 
quenze fino ad 80 KHz e presenta un nuo- 
vo spettro ogni 300 ps. 
L'SDSSO pub presentare su di uno scher- 
mo CRT in maniera dinamica tridimensio- 
nale (waterfall) lo spettro evolulivo della 
voce o di altri segnali, con un'altissima 
risoluzione in frequenza e tempo. 
E possibile congelare in qualsiasi momen- 
to sul CRT una particolare situazione di 
pattern e/o registrare contemporanea- 
mente lo spettro evolutive. 

II range dinamico dello strumento e mag- 
giore di 70 dB, il livello di ingresso pub 
scendere fino a 10 mV fondo scala, il ru- 
more e 80 dB sotto. 
L'analizzatore accetta in ingresso sia se- 
gnali digital! che analogic! e fornisce in 
uscila i dati analizzati sia in forma digitale 
che analogica. 

Scientific Atlanta 
Roma EUR 

processo di diffusione ottimale; cib porta 
ad avere una alta luminosita ed un ampio 
angolo di diffusione. 
Fra le caratteristiche principali della 
MV5X64X sono da notare: la potenza dis- 
sipata e di 120 mW a 250C. la temperatura 
di immagazzinamento e da - 55 "C a 
+ 100oC, I'angolo di visibilita e 90°, I'inten- 
sita luminosa e suddivisa in 4 classi e varia 
da 1,2 a 4 mcd con I r = 10 A. 

Ail rep 
Via J. Palma. I 
Milano 
Tel. 02/4044046 

Resistor! di precisione 

Eurohm presenta i resistori di precisione a 
filo avvolto delle serie E10 e E20. 
Destinali all'impiego in apparecchiature 
professional! di qualita, quest! resistori di 
tipo compatto garantiscono caratteristi- 
che di alta precisione e stabilita. Essi sono 
realizzati avvolgendo con tecniche anliin- 
duttive fili di leghe speciali a basso coeffi- 
ciente di temperatura e limitala f.e.m. ver- 
so il rame. 
Prima della fase finale di taratura ogni 
componente viene sottoposto a particolari 
procedimenti di invecchiamento dove op- 
portuni cicli termici annullano le deforma- 
zioni mcccaniche non permanenti, quindi 
le cause di instabilita nel tempo. 
L'elemento resistive, costituito da filo ac- 
curatamente selezionato, garantisce carat- 
teristiche di vita sotto carico, isleresi e sta- 
bilita a lungo termine nettamente superior! 
a quelle di componenti piii economici qua- 
li resistori a film metallico. 
Sono disponibili raodellidiversi perpoten- 
ze crescenti da 0,25W a I.5W con tolleran- 
ze da 1% a 0,005% in configurazione sin- 
gola o interconnessi secondo reti semplici 
o complesse. 

Eurohm 
Via Novara 
20054 Nova Milanese 
Tel. 0362/40901 

Led a 4 Color! 

La divisione optoelettronica della General 
Instrument presenta una serie di LED ad 
alta efficienza, disponibili nei quattro co- 
lon, equivalenti alia serie HLMP 1300 - 
1400 - 1500 della Hewlett Packard. 
La serie MV5X64X avente le dimensioni 
standard T1 con passo da 0,25", presenta 
un riflettore metallico all'inlerno ed un 

'J 

J. 
a 



©l©l<tOrinfocard 28 
Componenti 

discreti 1 
capacita di carico 
delle resistenze 

Le resistenze a strato di carbone e metallico hanno: 
a) Un limile massimo di dissipazione di potenza 
b) una limitazione della tensione massima 
Le resistenze usate negli schemi di Elektor sono del tipo da 0,25 W, se 
non sono date altre indicazioni. La massima potenza dissipata e 
specificata nella maggior parte del tipi ad una temperatura ambiente di 
+70oC. 
A queste condizioni viene ottenuta la temperatura di picco del "punto 
caldo". II "punto caldo" e situato al centro della resistenza. La temperatura 
in questa zona e tra i 120oC ed i 170oC (a seconda del tipo usato) e 
determina se la resistenza possa o meno essere messa ancora in servizio 
effettivo. Se quindi la resistenza deve essere montata per funzionare in un 
ambiente ad alta temperatura, si dovra abbassare la potenza dissipata. 
La maggior parte delle resistenze da 0,25 W sopporta una tensione 
massima di 250 Veff, oppure 350 V di picco. "Resistenza critica" viene 
chiamato il livello di resistenza raggiunto con la dissipazione nominale al 
livello di picco della tensione. 
Per esempio: U2/R = 2502/R = 0,25 W; R = 250,000 £2. 
Se il livello di resistenza supera questo valore critico. la dissipazione di 
picco di potenza calera. 

©l6l<tOrlni:ocard 29 
Componenti 

discreti 7 
display LED 
a 7 segmenli 

tipo 

HD 110 . 
HA 114 . , 
HA 118 , . 
HP 5082 76 . 
HP 5082 76 . 
MAN 4030 A 

codice color! 
rosso giallo verde arancio 

. . r 

. , r 

. . r 
16 
56 

■ • - V 
• V 

• ■ V 
26 

. 66 

• 9 
9 

■ 9 
36 
76 

. o 
o 
o 

anodo calodo 
com com 

. .6 
2 

.2 
, 4 . 
. 4 , 

allezza 
cifra 

In mm 

10 
14 
18 
7.6 

11 
10 

punto 
decimale 

sim- . . slra deslra 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

conle- 
mtore 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
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porte 
OR-ESCLUSIVO 

tabelie della verita 

AO-I 

bO-J 

simbolo 
logico X = A B = AB + AB 

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

tabella della verita 

cO 
slmbolo 

logico: X - A B C = ABC + ABC + ABC + ABC 

L = basso 
H = alto 

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

tabella della verita 

/• 



©l0l<tOrinfocard 28 
Componenti 

discreti 1 
parametri massimi 
nei potenziomeiri 

potenziomeiri llneari a carbone potenziomeiri logaritmici a carbone 
resistenza 
nominale 

tensione 
massima 

a 40oC (VA) 

corrente 
massima 

al cursore 
a 40oC (mA) 

resistenza 
nominale 

tensione 
massima 

a 40oC (V) 

corrente 
massima 

al cursore 
a 40°C (mA| 

220 n 4,5 21 1 kn 7 7 
470 n 7 14,5 2,2 kn 10 5 

i kn 10 10 4,7 kn 15 3.2 
2.2 kn 14 7 io kn 22 2,2 
4,7 kJ2 22 5 22 kn 31 1.5 
lOkrz 31 3,2 47 kn 50 1,0 
22 kn 45 2.2 100 kn 70 0.7 
47 kn 70 1,5 220 kn 100 0.5 

ioo kn 100 1.0 470 kn 155 0,32 
220 kn 140 0.7 i Mn 220 0,22 
470 kn 220 0,5 •2,2Mn 310 0,15 

i Mn 310 0,32 
2,2 Mn 460 0,22 
4,7 Mn 500 0,14 

©l6l<tor'nfocard 29] 
Componenti 

discreti 7 

piedinatura dei 
display a LED 
a 7 seqmenti 

10) 

d > 
A/Kd 2 

C 3 
« * 

A/Kce 5 

J.I 

• I. 

id 

io A/KabDp 
9 a 

A/KabOp 
7 b 

Dp 

A/K d 
10 9 

A/K 

o o o o o 

J.I 

' /. Dp 
o o o o o 

2 3 4 1 

« b Dp A/K 

12) 
d i o O 14 A/K 
d 7 o ff 0 13 a 

A/K 3 o d 
c t fa O 12 A/K 

c 4 o / 0 11 A/K 
A/K 5 o « 8 lb o 10 b 

e 6 o ' • o 
DDo 

9 A/K 
A/Ke i o ■ Dp 

13) 

Kd 3 
Kc 4 
K« 5 
Ae e 
Ac 7 

O 
O 
O 
O 
O f 
o 
o 

J.I 

I 

14) 
14 Ab Kd I o o 14 
13 Aa Ad 2 o ff 0 13 
12 Ka 

Kc 
3 o a 

c « i U 
12 

ii Kb 4 u m u 11 
10 KDp Ke 5 o ff Fb o 10 
9 Ae 6 o ' • o Dpo 

9 
8 ADp Ac 7 o B 

KDp 
ADp 

15) 
Acde ' 

2 
Acde 3 

o 14 A,b0p 
f 0 13 

= ■ la° 
13 
" K4 

■ Id O tc Kb 
■ • 0 9 KDp 

00 o 8 Kc 
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porte 
NOR-ESCLUSIVO 
tabelle della verita 

simbolo 

logico: X = A B = AB + AB 

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

tabella della verita 

x> 

CO 
simbolo 

logico: X = A« B®C = ABC t ABC + ABC + ABC 

L = basso 
H = alto 

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

tabella della verita 



10 B 
Orologio anaquartz 

inox gold 

A 

o 10 D 
Orologio anaquartz 
inox gold lus^o 

M©© 

o 0 

GENERAL 
10 E 
Orologio donna 
anaquarz 
inox gold lusso 

23 G 
Orologio anaquartz 
gold 
quadrante bianco 

\ 

23 F 
Orologio anaquartz 

gold 
quadrante oro 

10 F 
Orologio unisex 
anaquartz rally 

s 

\ 

23 H 
Orologio anaquartz 
gold donna 
quadrante oro 

\ 

, « » / 

• V*" ♦ »r ii s. v- • • 

\ 

■ 

23 L 
Orologio anaquartz 

gold donna 
quadrante bianco 

GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 

VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 

FARE L'ORDINE SU CARTA INTESTATA E SPEDIRE ALIA GENERAL QUARTZ VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VERONA (tel. 045/917220) NON SI 
EVADONO ORDINI SPROVVISTI Dl CODICE FISCALE, - I PREZZI SI INTENDONO PIU IVA E TRASPORTO. PAGAMENTO CONTRASSEGNO. 
ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARA INVIATO IL CATALOGO GENERAL E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE 
NOVITA DEL SETTORE. Al SIGG. CLIENTI SARA INVIATO. SU RICHIESTA, IL CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICI 
Abbiamo stipulate sui nostri prodotti un'assicurazione totale, che prevede oltre al trasporto, la qualita. con sosti- 

tuzione immediata in caso di difetti di fabbricazione. 
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Guida mondiale 

dei circuiti 

integrati TTL 

TTL IC •'I;, IC CHI, 
•1*01 

I >J 

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 c&se europee, americane e giappo- 
nesi. 
I dispositivi Texas, Fairchild, Motorola, Natio- 
nal, Philips, Signetics, Siemens, Fujtsu, Hita- 
chi, Mitsubishi, Nee, Toshiba, Advanced Mi- 
cro Deviced, sono confrontati tra loro aM'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 

Piero Porra 
% 
e 

meccanica di precisione 

per relettronica industriale 

e civile. 

Stabilimento in Castelgomberto 

Via Raffaello, 10 - Tel. 0445/940132 
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FATE DA VOI I VOSTRI CIRCUITI STAMPATI 
con II metodo delta fotoincisione 
MOD OF 2080 - Bromografo a doppia faccia con pompa a vuoto incohporata - Dimensioni; 635 x 600 x 290 mm. — 
- TELAIO Dl ESPOSIZIONE SCOflREVOLE A cassetto 
- SUPERFICIE 01 ESPOSI2IONE r ^ 500 x 375 mm POSSIBlLllA 01 FUNZIO NAMENTO COME BROMO- GRAFO AO UNA FACCIA - SlSTEMA 01 PRESSIONE DEL DISEQNO SULLA PIASTRA CON POMPA A VUOTO ^ 

a 

SCONTI PER RIVENOITORI SI RICHIEDE OHDINE SCRITTO SU CART* INTESTATA 

ft 

r 

Piastre presensibiliezate positive e nega- TIVE in VARIE MISUBE - MONO E DOPPIA FACCIA 

Piastre in vetronite e bacmelite da pre- 
SENSIBILIZZARE 

FOTORESIST POSITIVI E NEGATIVI SPRAT E A 
PENNELLO 

SVILUPPI 

AClOl PER CORROSIONE 

MOO, MF 1020 • BROMOGRAFO HONOFACCIA PORTATILE DIMENSIONI'. 485 x 405 x 150 mm, - SUPERFICIE UTILE Dl ESPO- sizione; 400 x 290 mm. 
• Timer digiiale • Esposizione TBAMITE CIN- QUE TUBI U.V. DA 15 W 

BROMOGRAFI ad U.V. ideali per campionatura - prototipi - piccole seric - arti graftche - lulti gli apparecchi sono garantili per un anno 

MOD MF 1900 - Bromografo monofaccia con pompa a vuoto incor- PORATA • Dimensioni: 760 x 600 x 180 mm. • SUPERFICIE Dl ESPOSIZIONE; 
500 x 375 mm. • Esposizione tramite sei tu- bi U.V. da 20 W - SlSTEMA Dl PRESSIONE DEL DISEQNO SULLA PIASTRA CON POMPA A VUOTO 

A 

DELTA ELETTRONICA 
Via Tevere 3 - Tel. 02/82.56.885 
QUINTO STAMPI - ROZZANO (Ml) 

MOD. TR 1000 - Dimensioni esterne; 340 x 460 x 120 mm - SUPERFICIE UTILE 01 ESPOSIZIONE: 400 X 250 mm - Timer eletthonico hegolabile da 0 a 5 min. - Ouattro tubi U.V . da 15 W 
- SlSTEMA Dl PRESSIONE A CUSCINO MORBIDO IN NEOPRENE - NESSUNA MANUTENZIONE - NESSON CONTAITO V1SIVO 'RA L'OPERATOHE ED I TUBI ACCESI. 

KIT COMPLETO Di: 1 Bromografo tb 1000 2 Piastre Presensibilzzate 
1 Bottiglia sviluppo i Piasira vetronite 

OFFERTA LANCIO 
L. 150.000 + IV A 

xvv>\/\AA 

it 

Pagamento: 
- Anticipato con imballaggio gratis 
- CONTHASSEGNO CON ACCONTO ALL'ORDINE L. 20.000 + 

L.4000 PER 1MBALLO 
• SPEDIZIONI CON PORTO ASSEGNATO 

Valigette per assistenza 

tecnica Radio W 

e ogni altra esigenza 

art. 526/abs/TVR 
VALIGETTA MODELLO 007 
PER ASSISTENZA 
TECNICA RADIO TV 
Fabbrica speciallzzata 
in; 
Borse per installalori, 
manutentori di impianli 
elettrici, Idraulici, 
impiantistl ed ogni 
forma di assistenza 
tecnica 

uff. e laboralorio 
via caslel morrone 19 
20129 milano 
tel. 02 - 273175 

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

vallgle Industrial! e artlcoli tecnlci 

a richiesta si spedisce il calalogo generate 
Cognone    
Nome    
Via  
Cilia 
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e in edicola 

Voi s 

■ - 

I volumi della collana sono 
costituiti da una raccolta di 
schede dove I'illustrazione e la 
parte fondamentale del testo. 

La lettura vi sara facile e 
avrete I'impressione di essere a 
contatto con un interlocutore 
che rispondera ai vostri 
interrogativi. 

In questo volume troverete le 
nozioni fondamentali di 
elettrotecnica, magnetismo ed 
elettrostalica che sono 
indispensabili per affrontare 
serenamente I'elettronica. 

Acquistando il 2" volume si ha 
la possibilita di ottenere il 3" 
volume a L. 6.000 anziche 
L. 8.000 
Chi volesse acquistare 
il 1° Volume puo usare 
il coupon sotto riportato. 

Se non lo trovi in edicola perche esaurJlo, ulilizza questo tagliando d'ordine. 

r TAGLIANDO D'ORDINE da inviare a JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 
20092 Cinisello B. 

□ Inviatemi una copia del Libro Appunti di Elettronica Vol. 1" a L. 8.000 

□ Inviatemi una copia del Libro Appunti di Elettronica Vol. 2° a L. 8.000 

□ Allego assegno n0 di L. 

Indirizzo 
1 1 . 1 

Cap . Citta 

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende) 

1 

N.B, 6 possibile effettuare versamenti anchesul ccp n0 315275 inlestato a JCEviadei Lavoratori, 124 
■ 20092 Cinisello B in questo caso specificare. nell'apposito spazio sul modulo di ccp la causale del 

versamento e non inviare questo tagliando. 

I 

I 

I 

il 

J 

Sommario 
Elettromagnetismo 

Forza magnetomotrice 

Flusso magnetico 

Induzione elettromagnetica 

Induttanza e mutua 
induzione 

II trasformatore 
Elettromagnetismo in 
corrente alternata 

Azioni elettrodinamiche 

Magnetostatica 

Elettrostalica 



Personal computer 

L. 260.000 piu iva 

sinczlaii—ZX8I 

Se stai al passo con i tempi ti interessano i 
computer. 

Se ti interessano i computer cerchi un 
computer piccolo, maneggevole, facile, potente, 
che ti insegni che cosa puo fare un computer e 
che impari da te che cosa tu sai fare con un 
computer. 

E trovi il nuovo attesissimo SINCLAIR 
ZX 81: un computer intelligente nelle 
prestazioni, nella praticita e nel prezzo. 

Lo scorso anno 50.000 persone hanno 
comprato il modello ZX 80, e ne sono rimaste 
entusiaste: quest'anno c'e ZX 81, ancora piu 
piccolo, ancora piu potente, ancora piu 
economico. Ancora piu entusiasmante! 

Come e possibile? Alia SINCLAIR si fa della 

ricerca, si sviluppano nuove tecnologie, e cio 
che normalmente richiede I'impiego di oltre 40 
circuiti integrati standard, nello ZX 81 e 
ottenuto con 4 circuiti appositamente studiati 
e realizzati dalla SINCLAIR. 

Disegni animati, funzioni logiche, 
aritmetiche, trigonometriche, giochi, grafica .... 

Nelle configurazioni da 1 a 16 kbytes di 
RAM, con 8 kbytes di ROM, lo ZX 81 e il 
cuore di un sistema che cresce con te, giorno 

|T • 1 ■ ■ 
• j 

iUKlJ 
[a division of GB.C. J 

Per informazioni scrivere a CASELLA POSTALE 10488 MILANO 



COMPONENTI 

ELETTRONICI 

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

Bolle. Bolle 
II brodo? La zuppa? 
Noooo1 

MEMORIE A BOLLE MAGNETICHE 
Ne avete mai sentilo parlare? 
Ne avete mai visle? 
Ne avete mai usate? 

NOI OGGI 
Abbiamo per Voi una scelta di schede 
con memorie a bolle magnetiche 
pronle pet essere insetile nei Vostri 
micro. 
Possiamo arrivare lino al Mbils 
...E DEI PLASMA DISPLAYS... 
che ne dile? 
Numeric. Alphanumeric, Graphic, 
Plasma Displays 
Anche quelli. si, 11 abbiamo 
Ci credete? Non ci credele? Vi inle- 
ressa I'argomenlo? 
Venileci a trovare ne vedrete deile bel- 
le! 

L/2 NOVITA' TM1 
Modulo lermometro per temperatura 
ambiente e a contatto. 
Piccolo, pralico, precise Adatto per 
I'abbinamento a qualsiasi voltmelro 
digitale a 3 o piu cilre con lellura sulla 
scala minima. 
Misura direltamenle da -9 a +99.9°C. 
Kit semplicissimo da monlare 

L. 3.450 

OLTRE AD UNA VASTA SCELTA DI COMPONENTI DI QUALITA' ABBIAMO DISPONIBILI DATA BOOKS 
DEI PRINCIPAL! PRODUTTORI USA. Semiconduclors, Linear ICS, Applications Hand book. MOS & 
CMOS. FET Data book, Memory Applications Hand book. Digital. 
Dovete solo richiedere specificamenle cio che vi serve Ordinate per lettera o lelefono oppure visitateci al 
ns, punlo di vendita di Milano, via Varesina 205. Aperto tulli i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. 
Troverete sempre cordialita. simpatia. assistenza, comprensione e tutlo cio che cercate (se non e'e; lo 
procuriamo), 

METTETECI ALLA PROVA 
Non dimenlicate che sull importc dei Voslri acquisti dobbiamo applicare IVA e spese postali. 

ATTENZIONE 
Da oggi possiamo lornite una vasta 
scelta di semlcondutlori glapponesi 
(inlegrati, transistor, ecc.), Parlicolar- 
menle adatti come ricambi per auto- 
radio, regislratori ed impianti hi-fi 
Quolazioni inleressanti, scriveteci o 
telefonate. 

L/3 SENSORE DI METALLI 
Piccolo, semplice, compatto, da usa- 
re come: 
- Inlerruttore di fine corsa senza 

conlatli 
- Sensore per allarml 
- Rivelalore o sensore di prossimita, 

etc. 
Grande facilita di impiego in qualsiasi 
circuito. 

L. 1.000 
CASSETTIERA 

ORDINE E PRATICITA' 
32 cassettlni con coperchio sfilabile. 
non piir pezzi sparsi per nbaltamento 
dei cassettini. 
Misure: 
esterno: 75x222x158 
cassettini: 52x74x18 
N.B.:,le casseltiere sono componibili, 
cioe si possono affiancare o sovrap- 
porre solidamente ad incaslro. 

ATTENZIONE! 
Non si vende. Viene data in omaggio a 
cht acqulsta una delle seguenli: 
— Confezione A/1 -- 640 resistenze 

assorlite V, e Vj W da 10 O a2,2 D 
- 32 valori -10 + 10 per valore 

— Confezione A/2 = 320 condensa- 
torl assortiti - ceramici. mylar, 
elettrolitici. da 10 p f a 10 pF - 32 
valori, 10 per valore. 

Le 2 confezioni a scelta, piii casseltle- 
ra omaggio 

L. 15.000 cadauna 

LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIAL! 

B/10 - MASCHERE ROSSE perspex 3 
mm spess. 40 x 120 mm e 45 x 140 mm 

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

D/12 KIT COMPLETO per modilica 
orologi digital! QUARZO COMPRE- 
SO, Specificare il tipodel Voslrooro- 
logio. 
1 kit L. 3.000 2 pet L. 5.000 

D/10 VOLTMETHO DIGITALE a 3 ci- 
fre - conversione doppia rampa ali- 
mentazione 5V 
Kit lulto compreso sempre L. 14.500 

A/4 LAMPADA A VAP. Hg perlotoin- 
clsione con realtore limitalore di ali- 
menlazione luce potenle rlcchlialma 
dl ullravloletlo. Realizzerete final- 
menle i Vostri citcuiti stampati - molti 
altri usi 
Montata pronta L. 55.000 

OFFERTE MICRO P 
COMPLEMENTI 

E AUSILIARI 

8080 pP - speciale L. 10.000 
8224 clock per 8080 L. 6.000 
2111 dyn. mem. 256x4 L. 6.500 
4116 dyn. mem. 16Kx1 L. 9.000 
2708 EPROM 8K L. 10.000 
2716 EPROM 16K L. 20.000 
93427 PROM 256x4 L. 8.000 
93446 PROM 512x4 L. 10.000 
93448 PROM 512x8 L. 30.000 
6011 UART L. 10.000 
3341 FIFO L. 8.500 
8279 Progr.keyb. mem, L.27.000 
S566reg. lum. telecom. L. 5.500 
76477 gen. rum.esuoni L. 7.000 

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

FCE ELETTRONICA di Nicoletli Gianlranco 
ViaNazzarioSauro, 1 -60035 JESI (AN) -Tel. (0731)58703 

COND1ZIONI DI VENDITA: Prezzi I.V.A. (15%) esclusa - Ordine 
minimo L. 10.000 - Pagamento in contrassegno - Spese postali 
a carico del destinatario 

TRANSISTOR 1 - lOOpz 100 ...pz CD 4021 BCN L. 880 L. 825 LM 301 L. 495 L. 445 BC 170B L. 80 L. 65 CD 4Q22BCN L. 880 L. 825 LM 307 L. 720 L. 650 BC 171B L. 80 L. 65 CD 4023BCN L. 360 L. 355 LM 311 L. 800 L. 755 BC 172C L. 80 L. 65 CD 4024BCN L. 795 L. 720 LM 324 L. 785 L. 730 BC 173C L. 85 L. 70 CD 4025BCN L. 380 L. 355 LM 339 L. 785 L. 730 BC 182B L. 65 L. 70 CD 4027BCN L. 570 L. 520 LM 348 L. 1.385 L. 1.290 BC 212A L. 85 L. 70 CD 4028BCN L. 795 L. 720 LM 349 L. 1.550 L. 1.440 BC 213B L. 85 L. 70 CD 4029BCN L. 965 L. 885 LM 377 L. 1.850 L. 1.720 BC 214 L. 85 L. 70 CD 4040BCN L. 1.045 L. 940 LM 379 L. 5.160 BC 237B L. 85 L. 70 CD 4043BGN L. 865 L. 795 LM 380 L. 1.280 L. 1.180 BC 2388 L. 85 L. 70 CD 4044BCN L. 885 L. 795 LM 381 L. 1.850 L. 1.720 BC 239B L. 85 L. 70 CD 4046BCN L. 1.070 L. 960 LM 382 L. 1.505 L. 1.400 BC 251B L. 80 L. 65 CD 4047BCN L. 1.050 L. 940 LM 387 L. 820 L. 750 BC 307A L. 85 L. 70 CD 4049CN L. 510 L. 455 LM 391 L. 1.370 L. 1.225 BC 308B L. 85 L. 70 CD 4060BCN L. 1.080 L. 965 LM 733 L. 1,140 L. 1.080 BC 3178 L. 85 L. 70 CD 4066BCN L. 540 L. 490 LM 1800 L. 2.700 L. 2.500 BC 327 L. 125 L. 105 CD 4069CN L. 390 L. 340 LM 1820 L. 1.750 L. 1.590 BC 328 L. 125 L. 106 CD 4070BCN L. 380 L. 355 1 M 1900 L. 925 L. 850 BC 337 L. 125 L. 105 CO 4071 BCN L. 360 L. 355 LM 3914 L. 3.930 BC 338 L. 125 L. 105 CD 4073BCN L. 360 L, 355 LM 3915 MM 74C0Q L. L. 3.930 480 BC 414 L. 110 L. 95 CD 4075BCN L. 380 L. 355 L. 435 BC 549 L- 95 L. 80 CD 4076BCN L. 1.000 L. .905 MM 74C14 L. L. 895 L. 840 BC 5SOB L. 95 L. 80 CO 4081 BCN L. 380 L. 355 MM 74C32 435 L. 377 BC 5598 L. 95 L. 80 CO 4082BCN L. 380 L. 355 MM 74C73 L. 790 L. 750 BD 135 L. 395 L. 345 CO 40a9BCN L. 1.440 L. 1.290 MM 74C74 L. L. L. 
790 L. 750 BO 136 L. 395 L. 345 CD 4093BCN L. 625 L. 560 MM 74C90 1.320 L. 1.240 BD 137 L. 400 L. 350 CD 4099BCN L. 1.320 L. 1.180 MM 74C154 3.840 L. 3.600 BD 138 L. 400 L. 350 CD 4507BCN L. 510 L. 480 MM 74C221 L. 1.840 L. 1.675 BD 139 L. 400 L. 350 CD 4510BCN L. \ 065 L. 985 MM 740914 L. 1.720 L. 1.500 BD 140 L. 450 L. 395 CD 4511 BCN L. 1.180 L. 1.065 MM 74r.Q?fi L. 7.450 BD 240 L. 480 L. 405 CD 4512BCN L. 1.065 L. 965 SN 7400 L. 400   

BO 241B L, 480 L. 405 CD 4514BCN L. 2.140 L. 1.925 SN SN 7402 L. L. L. 
400 BD 242B L. 595 L. 535 CD 4515BCN L. 2.050 L. 1.850 7404 400 BO 370 L. 265 L. 230 CD 4516BCN L. 1.000 L. 905 SN 7408 400 BD 371 L. 265 L. 230 CD 4518BCN L. 1.000 L. 905 SN 7410 L. 400 2N 1711 L. 390 L. 360 CD 4520BCN L. 1.000 L. 90S SN 7448 L. 1.075   2N 2905 L. 520 L. 490 CD 4522BCN L. 1.195 L. 1.095 SN 

SN SN 
7475 7485 7490 

L. L. L. 
600 850 700 

2N 3055 L. 850 L. 790 CD 4526BCN L. 1.225 L. 1.100 2N 3771 L. 3.400 L. 3.150 CD 4527BCN L. 1,225 L. 1.100 _ 
C • MOS CO 4528BCN L. 1.075 L. 960 SN WSO L 1.600 _ 
CD 4000CN CD 4001BCN CD 4002BCN 

L. L. L. 
380 380 380 

L. L. L. 
355 355 355 

CD 4529BCN CD 4541 BCN CD 4543BCN 
L. L. L. 

1.380 1.380 1.380 
L. L. L. 

1.240 1.240 1.240 
SN 76477 L 
OIAPPONESI 

4.700 
" 

CD 4006BCN L. 1.050 L. 900 MM 2102AN-4 L. 2.300 L. 2.070 HA 1137 L. 5.465   CD 4007CN L. 380 L. 355 MM 2114N-3 L. 4.950 L. 4.455 HA 1156 L. 3.675 _ CD 4008BCN L. 1.000 L. 890 MM 27080 L. 7.000 — HA 1196 L. 3.554   
CD 4009CN L, 510 L. 455 MM 2716 L.10.875 — HA 1322 L. 4.161 _ 
CD 4010CN L. 510 L. 455 HA 1342 L. 4.699 _ 
CD 4011 BCN L. 380 L. 355 INTEGRATI HA 1361 L. 5.262   CD 4012BCN L. 360 L. 355 9368 L. 2.030 L. 1.850 HA 1366 L. 3.818   CD 4013BCN L. 510 L. 455 TDA2004 L, 4.140 L. 3.730 HA 1371 L. 8.545   CD 4016BCN L. 510 L. 455 UAA170 L 3.195 L. 2.690 HA 1374 L. 4.566   CD 4017BCN L. 900 L. 825 UAA180 L 3.195 L. 2.890 HA 11211 L. 5.780   CO 4018BCN L. 950 L. 850 CA 3028 L. 1.970 L. 1.775 HA 11223 L. 6.088 _ CD 4019BCN L. 510 L. 455 CA 3161 L. 1.940 HA 11226 L. 12.375   CD 4020BCN L. 970 L. 900 CA 3162 L 6.800 — HA 11251 L. 2.950 — 

M 51513L M 51515L 
LA 4420 LA 4422 
LA 4430 TA 7202 TA 7204 TA 7205 TA 7207 TA 7214 TA 7222 
MPC 555 MPC 566 MPC 575 MPC 1020 MPC 1024 MPC 1025 MPC 1156 MPC 1181 MPC 1182 MPC 1185 MPC 2002 
ZENER 500 mW 1.3 W 5 W (plas! > 
DIODI IN 4004 (1A 400V) IN 4007 (1A1200VI BY 127 11,6A 1200V) BY 252 (3A 400V) BY 255 (3A 1300V) BY 298 ( 2A 400VI 
12F60 (12A 600V Met.) 12FR60 (12A 600V Mel ) 21PT20 (20A200V) 
PONTI RADDRIZZATORI W02 (1A 200V | W04 (1A 400V) 
KBL02 (4A200V) KBL04 <4A 400VI B80C37CO/2200 680C5000/ 3300 KBPCi0-005 (10A 50V) KBPC25-O0 (25A 60OVI 
RESISTENZE mw5% 1/2W5% 5W10% 
TRIAC 3A400V 6A400V 

1 - lOOpz L. 3.460 L. 6.760 
L. 2.950 L. 3.900 L. 3.980 L. 6.000 L. 3.250 L. 3.250 
L. 3.900 L- 5.900 L. 4.550 
L. 1.900 L. 1.900 L. 2.100 L. 7.300 
L 3.300 L. 2.950 L. 2.750 L. 3.500 L 3.500 L 7.080 L. 2.950 

pz 8A 400V _ 12A 400V 
— SCR — 0.8A 200V — 5A 400V — 8A 400V — 12A400V 
~ REOOLATORI 01 TENSIONE _ Sene 78 L. 1.050 _ Serle 79 L. 1.200 
— POTENZIOMETRI ROT. ALB, 6 mm. 

L. 120 L. 99 L. 200 L. 180 L. 560 L. 520 
L. 84 L. 75 L. 87 L. 78 L. 270 L. 225 L. 270 L. 225 L. 345 L. 290 L. 345 L. 290 L. 2.250 L. 2.050 
L. 2.100 L. 1.850 
L. 1.790 L. 1.650 
L. 365 L. 320 L, 400 L. 350 
L. 790 L. 700 L. 790 L. 700 
L. 980 — 
L. 1.250 — 
L. 2.195 _ 
L. 2.970 — 

L. 600 L. 1.050 

L. 1.100 L. 1.000 
L. 1.750 L. 1.590 
L. 580 L. 500 
L. 790 L. 690 
L. 1.050 L. 930 
L. 1.150 L. 990 

Ltnean luita la sene Looarllmici lutta la sene 
OIODI LEO Rossi 5 mm Siemens Verdi 5 mm, GlalllSmm Biancht 5 mm, Rossi relt 7.25*7.7*2,5 Verdi relt 7.25 * 7,7 x 2,5 Gtallt rell 7.25*7.7*2.5 

465 485 450 450 
L- 150 t- 120 L. 190 L. 170 
L. 245 L. 220 
L. 150 L. 120 
L. 260 L. 230 
L. 335 L. 300 L. 380 L. 340 
L. 150   
L. 200 — 
L. 1.500 L. 1.300 DISPLAY FND500 FND800 OROLOGIO AUTO MA 1003 L. 18.500 

ELETTROLITICI VERTICAL! 16V 35V 63V IMF — L- 65 2.2MF — — L. 85 4.7MF — 70 L. 65 10HF — L. 75 L. 95 22 MF L. 70 L. 85 L. 125 47llF L. 85 L- 116 L. 155 100MF L. 90 L. 135 L. 255 220Mf L. 120 L. 190 L. 335 470MF L. 170 L. 330 L. 475 1000MF L. 245 L. 510 L. 800 2200MF L. 450 L. 800 L. 1.535 
ELETTROLITICI ORIZZONTALI 16V 35V 83V 1MF — — L. 105 2.2MF — — L. 105 47|#   L. 100 L. 105 10MF _ L. 105 L. 130 22MF L. 100 L. 140 L. 170 47MF L. 130 L. 155 L. 200 100MF L. 150 L. 185 L. 270 220MF L. 180 L. 225 L. 375 470MF L. 240 L. 400 L. 545 
IOOOMF 1. 290 L. 510 L. 825 2200MF L. 495 L. 855 L. 1.850 33001* _ L. 1.300 L. 2.295 47001# ~ L. 1,620 L. 2.985 

Stiamo preparando il Catalogo Generale, PRENOTATEVIU! inviando L. 2.000 in Francobolii - Consultaleci per altro materiale 
non descritto in questa pagina 



la nuova linea di oscilloscopi 

da 2 a 8 tracce 

LEADER ELECTRDIMICS 
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La nuova linea di oscilloscopi Leader 
Electronics comprende numerosi modelli da 2 
e 4 canali d'ingresso, visualizzazione fino a 8 

tracce, base dei tempi singola o doppia, 
con o senza linea di ritardo, alimentazione 
dalla rete o mediante batterie ricaricabili. 

MHz Tra i piii significativi ricordiamo i modelli a 
10. 35 e 50 MHz. 

II modello LBO-514 ha banda passante DC-10 MHz. prezzo 
decisamente molto contenuto e prestazioni interessanti: 

2 canali sensibility ImV/cm schermo 8x10 cm base 
dei tempi variabile da 100 ns/cm a 0,2 sec/cm 6 leggero 

e compatto e particolarmente adatto per il service. 

Lire 650.000* completo di 2 sonde - consegna pronta 

II modello LBO-520A, con la sua banda passante 
DC-35 MHz ed il suo basso prezzo, rappresenta 
la soluzione ideale per tutti coloro che operano 
in questa gamma intermedia di frequenza. 
Ha 2 canali d'ingresso □ sensibility 5mV/div linea MHz 
di ritardo di 120 ns all'ingresso dei due canali r base 
dei tempi variabile da 20 ns/cm a 0,5 sec/cm u sincronismo TV automatico i 
single sweep □ funzionamento x-y 

Lire 1.300.000 completo di 2 sonde - consegna pronta 
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50 MHz 

Le caratteristiche piu significative del nuovo 
modello LBO-517 sono: banda passante DC-50 

MHz 4 canali d'ingresso con possibility di 
visualizzare sul display, in alternate sweep, 8 
tracce simultaneamente elevata sensibility 

5 mV/cm su tutta la gamma e 1 mV/cm fino 
a 10 MHz doppia base dei tempi trace separation 

trigger hold-oft J trigger-view nuovo schermo dome-mesh 
ad alta linearita con 20KV EHT. 

completo di 2 sonde - consegna pronta 

una gamma complata dl strumentl elettronlcl di misura 

elettronucleonica 8.p.a. 

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

•Gennaio 82 Pag alia consegna. IVA esdusa. 1 Yen - i 

fTlettronudeonica S.p.A. EK - S/az"^ 
Desidero | 

- maggiori mtormazioni su gli Oscilloscopi ( 
Leader Electronics modello  ■ 
avere una dimostrazione degli Oscilloscopi . 
Leader Electronics modello  | 

Nome e Cognome ^ 

Oilla o Enle _ 

^kidirizzo  J 



Dove posso Irovare un amplificalore 
operazionale quadruple con tenslone 

d'oftsei di 2mV? Ouale scsiema di svlluppo 
pud supporlare la CPU 8085?"Chi produce 
una RAM dinamica di 16 K con tempo di 
accesso Inferiore a 300 mA? Che note di 

applicazlone eslstono per i convertitori A/D 
velocl? 

In che lipo di contenilore e presentato 
queslo circullo integrato? 
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Ci si puo rassegnare subito. cercare invano 25 ore al giorno 
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consultare semplicemente 

IC-Masler 1981 
Per la prima volta in due volumi 
Volume 1: Circuit! digitali - Microprocessori - Sistemi di 
sviluppo - Schede a microcomputer. 
Volume 2: Memorie a semiconduttori - Circuiti di 
interfaccia - Circuiti analogici 
Circa 50.000 IC in 3.200 paglne; if 15% di contenuto 
in piii rispetto all'edizione 1980. 
Per la prima volta 4 supplement! Irlmestrali gratuitl 
per aggiornare I'lC Master 
Inoltre: indice numerico - elenco delle equivalenze - 
IC militari - note di applicazlone - indirizzi completi 
di produttori e distributor! 
L'edizione 1980 dell'IC Master e stata venduta in tutto 
il mondo in oltre 65.000 copie 

Prezzo per entrambi i volumi; Lit. 135.000 (IVA e spese 
di spedizione incluse). I volumi non possono essere 
inviati separatamente. 
Per le ordinazioni utilizzate il seguente coupon: 
r- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Tagllando d'ordine da inviare a 
GRUPPO EDITORIALE JACKSON s r I. - Via Rosellini. 12 - 20124 Milano. □ Inviatemi una copia (due volumi + 4 aggiornamenli) dell'IC Master 1981 
Nome 
Cognome 
Via  

Cap Citta   
Codice Fiscale (per le aziende)   
□ Allege assegno di L 135.000 
Non si effettuano spedizioni contro assegno - I versamenti possono essere 
effetluati anche tramile vaglia postale o ulilizzando il ccp n0 11666203 intestato 
a Gruppo Editonale Jackson - Milano ek - 2/82 

GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
PUBBUCAUONI TECNKHE PROFESSIONAU. 



Oscilloscopi Gould 

la qualita 

che diventa tradizione 
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II nuovo oscilloscopio OS300 e la plii recente 
conferma dell'lmpegno e delia tradizione 

GOULD: costruire oscilloscopi di alta qualita 
ed elevata affidabilitS a prezzi contenuti. 
Derivato dal modello OS255. best seller 

degli oscilloscopi da 15 
MHz, il nuovo 0S300 

■ otfre prestazioni ancora 
J W ■ piii spinte: □ banda 

MHz passante DC-20 MHz 
elevata sensibilita 

2 mV/cm su entrambi i canali schermo 
8x10 cm con nuovo fosforo ad alta 

luminosita sincronismo TV automatico 
somma e differenza dei canali base dei 

tempi variabile da 50 ns/cm a 0,2 sec/cm x-y 
leggero (5,8 Kg) e compatto (140x305x460 mm). 

Lire 850.(XX)!: completo di 2 sonde - consegna pronta 

60 MHz 

II modello 
0S3500 
otfre 
una 
banda 
passante 
DC-60 MHz 
e sensibility 2 mV/cm 
su tutta la gamma 

ha tre canali 
d'ingresso con trigger-view 

trace separation doppia base dei tempi 
trigger hold-off multimetro opzionale DM3010 

• • 
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II modello 
OS3600 

offre 
prestazioni 
eccezionali 

che lo 
pongono 
ai livelli 

piii 
elevati 

della sua 
categoria: banda passante 

DC-100 MHz Q 3 canali d'ingresso con 
| A BA A trigger-view trace separation 
11 il ■ . . „ sensibility 2 mV/cm u 16 KV EHT 

-M-v' ^ doppia base dei tempi trigger hold-off 
multimetro opzionale DM 3010 per misure accurate di ampiezza, 

intervalli di tempo e frequenza. 

Tutti i modelli hanno consegna pronta 
e sono garantiti 2 anni 

una gamma completa dl strumenti alettronicl di misura 

elettronucleonica s.p.a. 

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

'Genna<o82 Pae alia consegna IVAesclusa I Lgs - Lire 22S0 *2% 

^elettronucleonica S.p.A. ^ 
Desidero 
: maggiori informazioni su gli Oscilloscopi | 

Gould modello   ■ 
avere una dimostrazione degli Oscilloscopi 
Gould modello | 

Nome e Cognome    ^ 
I Ditla o Ente     i 

^ Inqi'izzo ,     
J 



Primavera 1982 IIT 
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Guida alia scoperta e all'acquisto 

del miglipri prpdotti Audio-Video 

Registrazione-Autoradio 

i e componenti. 

It catatogo piu atteso . 

480 pagine, MigUaia dt articolt, 

Offerte interessanti. 

a0 
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